
Ad Addis Abeba yn convegno analizza 
rimportanza della sconfitta crispina 

La battaglia di Adua 
simbolo centenario 
del riscatto africano 
La battaglia di Adua fermd l'aggressione coloniale per 
quaranta anni, sostiene Hosea Jaffe, uno dei maggiori 
africanisti del mondo, e la sua eco risveglid il nazionali-
smo africano dalla Sierra Leone al Sudafrica, ai Caraibi. 
Non e d'accordo Triulzi, per il quale il modello dei mo-
vimenti di liberazione nasce in Algeria. Addis Abeba 
celebra anche con un convegno la battaglia vinta da 
Menelik proprio cento anni fa. 

PALL* NOSTRA IHViATft 

• ADDIS ABEBA II compleamio 
della vittona ha le sue ombre. 
Comple cent'anni il mito dell'unica 
nazione africana che non si e pie-
gala all'uomo bianco ed £ rimasta 
indipendente per due millennl (se 
si esclude la breve e infausta pa-
renlesi dell'occupazione ilaliana) 
Menelik nmesso a nuovo, col suo 
veslilo bronzeo opportunamente 
restauralo, guarda la citta imban-
dlerala dall'alto del suo piedistallo 
davanti a Cruorghis, lacattedrale di 
S. Giorgio. E slato sempre II. Solo 
Graziani, II vicere fascista, era riu-
scito a farlo scendere- il monu-
mento fu rimosso a titolo di pum-
zione posluma. L'nastuto selvag-
glo« era inlatli 1'imperatore che 
aveva giocato i conquistatori a Uc-
cialh e poi II aveva umlllati ad 
Adua, 

Eppure, I'abito nuovo di Menelik 
e stato maugurato sottotono, la 
mattlna presto. II gov\.mo a guida 
tigrina (la minoranza etnica al po-
tere, che ha capeggiato il movi-
mento contro I'ultima dittattuta mi-
lltare, quella del colonnello Men-
ghlstu) vuole evitare I'enfasi, Per 
moite buone ragiom, Perch* Adua 
4 nel Tlgrai, II paese del presldente 
Melles E perch* Menelik e il re 
che, grazte anche alia 
vittoria di Adua, ha 
potiito assoggettare le''" 
popolazlonidelSude 
portare a compimen-
tolacostruzionediun 
impero a dominanza 
Amhara. Cosa che 
non piace agli Oro-
mo, il terzo grande 
contraenle del nuovo 
patio nazionalo, co-
struito su una Costitu-
zlone federate nuova 
di zeccai In queste ce-
tebrazionl gli Oromo 
bnllanoperialoroas-
senza. 

Tutto questo sem-
bra motto lontano dal 
fragore della battaglia 
del 1896. Quella dove 
il generate Baratien fu 
sacriflcato dall'ltalia 
crispina, con le sue mappe militari 
tutte sbagllate e II ventimlla uomini 
andarono incontro a una terrifi-
cante disfatta. Eppure non e cosl. 
In un certo senso, spiega perche e 
tanto Importante rifare it «vestilo» a 
Menelik, E perche queste celebra-
zionl sono state «irate» in chiave 
anticolonialista e panafricana, tra-
lasciaqdo il tradizionale cote della 
vittona nazionalista Adua fu dav-
vero cosl importante per 1'Afnca' A 
sentire Hosea Jaffe, uno dei mag
giori africanisti del mondo, che 
partecipa alia Conferenza interna-
zlonale organizzata dall'Unlversita 
di Addis Abeba, si direbbe propno 
dl si, Adua non e stata I'umca gran
de sconfitta di un esercito colonia
le. alia fine dell'Ottocento ve ne fu-
rono aitre, molto significative, in 
Africa occidentale, il Mahadi an-
nlento Gordon a Khartoum, il re 
del Kwazulu, Cetswayo, vinse gli in-
glesi nel 1879; in Etiopia, il ras Alu
la resplnse gli italiam a Dogali nel 
1887 Ma furono vittorie dl Pirro, 
come quella dei Sioux contro Cu
ster nel 1877, cui segui il genocidio 
degli Indiani d'Amenca Adua no, 
segna I'atto di nascita dell'antlco-
lonialismo moderno e del nazio-
nalismo africano. Adua, dice Jaile, 
blocca la penetrazione colonialista 
per quarant'anni: non era mai suc-
cesso, ne in Africa ne in Asia. E 
neppure in America, se si esclude 
la rivolta messicana capeggiata da 
Juarez. 

L'eco di quella vittoria stimolo la 
nascita dei movimenti nazionalisti 
In Sierra Leone, in Liberia, in Suda
frica, tnfiammo la diaspora nera 
del Caraibi, da cui sarebbe nato 
Marcus Garvey, II movimento 
•Back to Africa" del I914eiiastafa-
rlans con la loro religiosita incor-
ruttibile: ce ne sono anche qui, in 
questi glomi, con i loro mitici ber-
relti colorati a contenerc i lunghi 
capelll. Lecelebrazioni prcvedono 
anche concerti di gruppi rasta. E, 
ancora: Hosea Jaffe sostiene che 
senza I'orgoglio di Adua non ci sa
rebbe stata neanche la resistenza 

IL FATTO. II popolare serittQre francese ha incontrato i lettori italiani 

etiopica contro i fascisti nel peno-
tto' 1935-41, da cui avrebbero tratto 
atjmento le idee afneaniste di Ai-
meCesaire e di Senghor 
' Questione assai controversa, 

questa Alessandro Tnulzi, attento 
politologo dl questa area (su Adua 
ha curato un numero di «Stone e 
dossier* In uscita ai pnmi di mar-
zo) non 6 molto convinto «Non 
esagenamo - dice - Adua & stata 
molto importante per gli afneam, 
ma il modello dei movimenti di li
berazione e piu tardive e non e 
neppure la guemglia etiopica degli 
anni Trenta £ la resistenza algeri-
na contro I francesi» Tnulzi tenia 
di rileggere la vicenda di Adua fuo-
ri dalle ideologie che I'hanno sor-
retta- in Italia e in Etiopia E, in que
sta chiave, propone un punto di vi
sta speculate a quello di Jaffe Si 
pud sostenere anche il contrano: e 
cioe che Mai Ceu, vale a dire la 
sconfitta del Negus nel 1936 contro 
Badoglio e Graziani, 6 una conse-
guenza di Adua Non solo perche, 
come e nolo, I'ltalia fascista visse la 
conquista dell'Etiopia come una ri-
vinata (anzi, come una vendetta) 
Ma anche perche I'Ehopia era n-
masta pngioniera di se stessa e del
ta propna invincibility Portandosi 

, dietro quella mancata; 
.,moderTiizzaz>ane*del-* 

to State e quella s c W 
Ha verso leragioni degli 
>altii popoli» che ha 
dentro di se, da cui 
vennero non solo le 
spinte disgreganti che 
Indebolirono la resi
stenza del Negus negli 
anni 1 rente, ma anche 
i disastn di Menghistu 
e persino gli imbarazzi 
dioggi 

Jaffe ha accusato la 
sinistra europea e 
amencana di non aver 
capito o dl aver sotto-
valutato il nazionali-
smo afneano nascente 
alia fine dell'Ottocen
to Se i'e presa con 
Juares e con Labnola, 
che avalld 1'invasione 

della Libia, ha ncordato che ai 
tempi dell'invasione fascista nessu-
no penso dl fare le Bngate intema-
zionali per I'Etiopia Anzi, subito 
dopo, il comunista Togliatti senve-
va il famoso «Appello ai fascists 
Una lettura eurocentnea, o in chia
ve tutta interna alle propne vicen-
de nazionali, che certamente ha 
impcdito alia sinistra europea di 
guardare I'Africa almeno fino alia 
seconds meta di questo secolo 
Suona peri anche un po' ingiusta 
E non solo perche ci furono signifi
cative ecceziom (un antifascist,! 
come Barontini che combatte con
tro Graziani con i partigiani del Ne
gus) , ma anche perche non si pos-
sono cancellare n61 movimenti m-
temazionali che sostennero I'Etio-
put alia Societa delle Nazioni ne 
quelli pacifist! e anti-cnspml E sta
lo Richard Pankhurst a ncordare 
che nellc' mamfestazioni contro 
Cnspi ai tempi di Adua, si gndava 
•Viva Menelito, e che «Critica Socia-
le>, la rivista fondata da Turati nel 
1891, si batte lucidamente contro 
«la missione civilizzatnce afhdata 
all'uomo bianco e contro la politi-
ct coloniale di cui I'ltalia liberate e 
stam tarda epigone. 

La vittoria africana di Adua e sta
ta spesso comparata a quella dei 
giapponesi contro i russi nel 1905, 
come evento di analogo significato 
storico sullo scacchiere dell'Asia. 
Lo storico Baharu Zewde, direttore 
dell'lstituto di stiidi etiopici, per 
una volta, ha invece concentrato 
l'attenzione suite differenze. L'Etio-
pia, ha detto, combatteva per la 
propria soprawivenza, il conflitto 
russo-giapponese fu uno scontro 
tra potenze imperialiste rivali; e la 
disparity militate tra le forze in 
campo non era poi cosl pronun-
ciata. Non si tratto, come ad Adua, 
di un intero popolo in marcia: fatto 
non solo di soldati, ma anche di 
donne, di bambini. 

Dietro le quinte del Signor Malaussene 
• ROMA «L'altro giorno dopo una 
lunga mattinata di lavoro, mi sono 
messo a nposare, ho acceso la ra
dio ed ho sentito- mi fa schifo Pcn-
nac, non lo sopporto, £ un vero co-
glione' Era un famoso cntico lette-
rano francese che parlava di me 
Come vedete il giudizio positivo sul 
mio lavoro non e unanime» Ride 
Daniel Pennac dietro ai suoi oc-
chialini di metallo E si drverte un 
mondo a raccontare aneddoti e 
stonelle a quel numerosissimo 
pubblico di fans che, mercoledi,si 
6 numto al Campidoglio per segui-
le il dibattito-conjerenza organiz-

-zato da.BeltrineJlijperul lancio ita». 
" liano del $ij#mr Malaussene, quar

to ed ultimo episbdks delle awen-
ture della sgangherata famiglia pa-
rigina, capitanata da Beniamin Ma
laussene, capro espiatono di 
professione 

E propno di lui imzia a parlare 
Pennac, di professione insegnante 
in un Itceo della banlieau parigina 
e scnttore per passione, baciato da 
un enorme successo di pubblico 
non supportato, invece, dalla cnti-
ca letterana che poco si interessa 
al suo lavoro. Ma qui in sala di cnti-
ci non ce ne sono Ci sono invece 
centmaia di •pennacchiann scate-
nati che nconoscono al volo ogni 
citazione dei suoi romanzi, che 
hanno seguito come in una teleno-
velas tutte le awenture dell'anhe-
roe Malaussene dal Paradao degli 
orchi, alia Fala cambina. alia Prosi-
vendola, fino a quest'ultimo ro-
manzo «Malauss6ne - racconta 
Pennac - 6 nato con una funzione 
sociale ben precisa quella del ca
pro espiatono In ogni sistema, in 
ogni azienda, in ogni societa quan-
do qualcosa va male si cerca sem
pre qualcuno su cui scancare le 
colpe Allora mi & sembrato piCi 
economico inventame uno per 
ogni occasione Ed e nato Benia
min Malaussene. Anche se devo 

Dal 1 8 5 0 Levi's. C e poco da fa
re, gli spot Levi's sono sempre per-
fetti E non solo per il modo magi
strate in cui sono girali, ma soprat-
tutto per la capacita di raccontare 
Stavolta abbiamo una donna m 
fuga nclle notte (nella foto) Una 
di quelle notti da film amencano 
(e infatti siamo a Los Angeles), 
vissuta da un ditnbutore di benzi-
na all'altro E la donna & una bion-
dissima che poi si scopre bruna 
Trascina un borsonc, dentro il 
quale ci sono del soldi (un mal-
loppo') e una doppia identita, dl 
cui I'elemento piu importante e 
un paio di jeans Levi's 501, quelli 
coi bottoni di rame. La ragazza, 
scesa al volo dalla rhaccriina, cer
ca di infilarsi nel gabinetto delle 
donne, ma lo trova chiuso, Si cac-
cia allora spericoiatamente den
tro quello degli uomini e li trova 
un ragazzo nero che tiene in ma-
no un bastone per ciechi. Lei si 
spoglia, si riyeste e provocatoria-
mente gli si awicina per allacciar-
si i jeans. Lui niente, neanche un 
accenno di espressione. Ma nel 
gabinetto c'S un altro uqmo: la ra
gazza scappa e non sapra mai che 
e stata vista. Perche II ragazzo 6 
solo I'accompagnatore del cieco. 
Insomma una storia complicata 
da raccontare, ma semplice da ve-

Daniel Pennac, sull'onda del successo del suo 
«Signor Malaussene», ha fatto un breve giro 
d'ltalia per incontrare i suoi numerosi «fan» e 
per spiegare loro i trucchi della scrittura e della 
lettura. Vediamo, allora, quali sono... 

confessare che 1'idea del capro 
£spiatork> mi ftslata jspirata dajlo 
scrittore Renfi Gifard«. 

E insieme a Bent& nata anche 
tutta la sua tnbu Dal cane epiielti-
co alia sua numerosa schiera di 
fratelli piu o meno fuon di testa, 
Clara, Thfirese, Louna, J4remy, il 
Piccolo, Verdun, agli amici del 
quartiere fino a Julie, la sua com-
pagna di awenture, igiomaksta 
d'assalto innamorata della realtan 
che proprio in quest'ultimo roman-
zo dara alia luce un piccolo Ma
laussene che avra «la faccia stessa 
della cunosita» (<gli uomini si fan-
no problemi metafisici sulla nasci
ta e poi, tranquillamente si num-
scono per fabbneare bombe> ag-
giunge I'autore) Tutti li, insieme 
ad affannarsi in situaziom parados-
sali, raccontatc al ntmo delle comi-
che Tutti a loro volta portaton di 
stone Perche delle stone e inna-
morato lo stesso Pennac "Credo, 
che le stone - dice lo scrittore -
servano a molto Ccichero di spie-
garmi meglio L'umanita, alia qua
le siamo tutti fieri di appartenere -
somde - possiede due modi di 
percezione che potremo parago-
nare ai due lobi del cervello I'uno 
analizza tutto in modo sistematico 
e a questo dobbiamo la filosofia, le 
scienze sociali e il grande mito del
la comunicazione L altro, invece 

ha una percezione,dj,tipo rnetafp-
JtCQ. g, a.au^Jal^teBfflajnoJI, , 
'teatro greco, la pDesia«1l reman-
zo Peto, in HanciadOpcsJaae^onf 
da guerra mondiate, il nouveau ro-
man e lo struttuialismo, I'universita 
e la cnuca hanno proclamato la 
morte del romanzo. Ricordo che IO 
stesso, per leggere un romanzo, mi 
dovevo nascondere» Da allora pe-
ro, qualcosa e cambiato, nconosce 
lo stesso Pennac E piano piano si 
e fatta spazio una sorta di letteratu-
ra underground che ha nscoperto 
il romanzo E si * mdinzzata verso 
due filoni - dice - , da una parte c'6 
chi camuffa 1 saggi sotto forma di 
roma.izi e dall'altra chi senve ro
manzi autobiografici E chissa -
scherza - cosa sarebbe stato di 
questi auton se Freud non avesse 
inventato la figura del papa'» 

Parla Daniel Pennac, instancabi-
le Lui, «contammato per eccellen-
za>, che mette insieme tutti i lin-
guaggi dell'immagine, dal cinema 
al fumetto, pensa che «il romanzo 
resti lo strumento piu duttile per 
percepire le vane forme di realta -
spiega - Ci sono molti auton che 
stimo, per esempio, che sono cre-
sciuti davanti alia tclevisione e, no-
nostante la tv produca tutti i mall 
che conosciamo, il consumo d'lm-
magini in loro ha prodotto degli ot-
timi nsultati* 

Parla di tutto Pennac E da 
esperto di banlieaues (vrve a Belle
ville, esempio di penfena multiraz-
ziale) espnme tutta la sua preoc-
cupazione per i conflitti sociali che 
maturano nelle grandi metropoir 
HI futuro sara catastrofico se si con-
tinuera a praticare questa politica 
urbanisuca criminate nvolta solo a 
creare iperpenfene per poven e 
perncchi Non potrannoesserci al
tro che guerre crvili* 

Ma quello che preme di piU al 
pubblico dei «pennacchianin in sa
la, ormai rassegnati alia morte del 
loro eroe Malaussene («non pote-
vo fareilUri^JBrp.eiiRiatQrkiupa 
galhnadalleuovadoro«) 6sapere 
quando lo scrittore tomeraallavo
ro «Per il momento - nsponde 
Pennac - ho in menle di prender-
mi un penodo di nposo Pero it 
mio prossimo libra sara sicura-
mente dedicate a tutti i miei amici 
che mi hanno ispirato i racconti 
del Signor Malauss&ne E cosl Pen
nac saluta il suo pubblico raccon-
tando una stona Di quelle che ha 
mbato alia realta del suo quartiere. 
E imzia a parlare di zio Stojil - per-
sonaggio delta saga Malauss&ne -
•Lui, in realta era un mio carissimo 
amico che ora 6 morto. Ha avuto 
una vita incredibile. pnma era mo-
naco in Jugoslavia, poi dopo aver 
letto Voltaire 6 diventato partigia-
no, ha combattuto contro i nazisti, 
e venuto m Franco, si i iscntto al 
Partito comunista, ne £ stato espul-
so e da allora si e occupato di 
bambini autistici. Ebbene, un gior-
no stavo giocando a scacchi con 
lui, ci chiamano al telefono perche 
sua mpote aveva appena partonto 
Amviamo in ospedale, di fronte al 
piccolo dice "Questo bambino ha 
le mam molto grandi percid fara il 
ladro" poi nvolto alia mpote "Ma 
non ti preoccupare cara ha anche i 
piedi molto grandi percid i poli-
ziotti non lo acchiapperanno'» 

dere Titolo Washioom, agenzia 
Bartle Bogle Hegarty, regia di Tar-
sem E la colonna sonora (Falling 
elevators), che ha gran parte nel
la creazione della tensione, fa par
te dcll'album Welcome to My 
Dreams di MC 900 Tt Jesus Tutto 
perfetto 
Arbore a Sanramo con Segafre-
do. Accidenti. Sono anni che la 
Rai cerca di trascinare Renzo Ar
bore nell'impresa di Sanremo, un 
kolossal sempre piu eccessivo che 
pu6 stimolare giusto la partecipa-
zione parossistica. di un Pippo 
Baudo, Arbore perci6, rifiuta, ma 
quest'anno e.stato in qualche mo
do presente alia sfilata cahora con 
lo spot Segafredo, tutto girato co
me parodia della tv. La regia 6 sta
te affidata al bravo Alessandro 
D'Alatri, che ha allestito il piO mo-
struoso e sgangherato dei talk 
show televisivi, scenograficamen-
te zeppo di citazioni arboriane. E 
zeppo anche di attori e comparse, 
come una sorta di set cinemato-
grafico degli anni 50, Anche se poi 
il riferimento e agli attuali incre-
sciosi dibattiti imperversanti a 

ogni ora del giorno e della notte.. 
Arbore si e riservato il ruolo di pu-
ro testimonial, ma tutto I'insieme 
6 chiaramente ispirato al suo stile 
goliardico e grottesco. La pregiata 
ditta Segafredo ci ha inviato una-
bella cartelia stampa, nella quale, 
oltre alle notizie tecniche riguar-
danti lo spot, allega anche una ric-
ca documentazione su quello che 
viene definito il «sacro rito». Od-
dio, di sacri riti I'ltalia ne ha tanti. 
Oltre al calcio, ai «du spaghin della 
canzone di Elio e le storie tese, si-
curamente c'6 anche la tazzina di 
calffi. E, sicuri di farvi cosa gradita, 
vi riferiamo che in ogni tazzina, ci 
sono 40 chicchi di cafte e ogni 
giorno ne consumiamo 100 milio-
ni di tazzine. Una cosa dawero 

esagerata, ma ininuhciabile. Un 
po' comb la tv, c h e in questo spot 
si fa il verso. Agenzia Longari e Lo-
ma, casa di produzione Filmaster, 
Due Mhlaffl per Suparga- Che 
siamo in preseriza di un periodb 
di grande creativita?.£ ppssibile. 
Fatto sta che sono belli gli spot di 
cui sopra ed e bello anche quello 
di cui stiamo per parlare. A cura 
deli'agenzia Pirella Gottsche Lowe 
arrivano due film per Superga. In 
versione maschile e femminile ve
diamo le piu classiche scarpette 
da tennis, quelle che portavamo a 
scuola per I'ora di ginnastica e 
non quelle con super suole plasti-
cose che oggl portano in tutte le 
occasion] i giovani. Infatti il clima 
dei due spot £ retro. In uno vedia-

OISEGNI 

Leonardo 
in mostra 
a Londra 
• LONDRA Cento disegm di Leo
nardo Da Vinci provenienh dalla 
collezione pnvata della regina Eli-
sabetta, saranno esposti da oggl al 
12 gennaio prossimo alia Queen s 
Gallery di Buckingham Palace a 
Londra Le opere, alcune in mostra 
per la pnma volta, offrono una pro-
spettiva completa del gemo dell'ar-
tista toscano da pittore espressrvo 
a minuzioso studioso di anatomia, 
da cartografo a bnllante ideatore di 
macchman belltci Al centra della 
mostra, gli studi di celebn dipinti 
be disegm sutt'Ultima cena - la te
sta dl Giuda, quella dl San Filippo 
ed it braccio di San Pietro - e altn 
ancora sulla Battaglia di Anghiam 
opera destinata al Palazzo della Si-
gnona ma mai portata a (ermine e 
comunque andata distrutta Le 
opere esposte sono parte dei 600 
disegm di Leonardo della collezio
ne che Elisabetta tiene nel castello 
di Windsor dove, a cmquecento 
anni dalla loro produzione, ancora 
non si sa come vi siano amvati 
Leonardo li lascid in eredita a 
Francesco Melzi, suo discepolo 
prefento Nel 1609 finirono in Spa-
gna e nel 1630 divennero propneta 
dell anstocratico inglese Thomas 
Howard 

RIVISTEOMONIME 

«Area» 
e la destra 
incolta 
• L'auspicato crogiuolo della 
cultura della nuova destra nasce 
incolto La rivista Area, da oggl in 
diffusione e presentata nei giomi 
scorsi con elettorale dovizia di 
trombe (i/lfeosara i'antitrustcultu-
rale al trust che 6 la sinistra* ha pro
clamato il direttore Vincenzo Cen-
torame) & subito inciampata in 
una figuraccia. La fretta del vara, 
infatti, ha impedito ai responsabiii 
di venficare che una nvista intitola-
ta Area e di ispirazione tutt'altro 
che di destra, esiste gia, e da una 
quindicina d'anm Si tratta di una 
diffusa e autorevole -nvista intema-
zione di cuitura e arti del progetto» 
diretta da Marco Casamonti e edita 
dalla Progetto editnee. un raffinato 
bimestrate di architettura, i cut let-
Ion e collaborator da len hanno 
iniziato a tempesrare di fax e mes-
saggi la redazione di Firenze, per 
protestare contro 1'indesiderata (e 
illegale) omommia Una brutta fi
gura niente male, per Centorame e 
i suoi ispiraton Fiancesco Storace, 
Gianni Alemanno, Giano Accame 
e Pasquale Squitien che len I'altro 
avevano tuonato contro I approssi-
mazione e la protervia della cultu
ra di sinistra Per il momento, ap-
prossimativi e prulervi si sono nve-
lati essi stessi unpo'dicorrettezza 
in piu avrebbe evitato loro, oltre al 
resto, anche I prevedibili strascichi 
giudizian a tutela della nvista d'ar-
chitettura 

mo un bel ragazzo impegnato in 
un esame universitano Clima pe-
sante, con anziano barone in cat-
tedra, che, quando si accorge che 
lo studente porta le scarpe da ten
nis, lo schiaffeggia addinttura, fa-
cendogli uscire sangue dal naso 
Meno male che, a consolare il 
biondino della dolorosa umilia-
zione e'e la bella commissana 
d'esame, che se lo porta a letto 
Perche <Superga si odia o si ama» 
Niente vie di mezzo neppure nel 
secondo film, che mostra invece 
una cerimonia religiosa in un pae
se mediterraneo Processione se-
guita da un corteo di donne scal-
ze. Tutte a piedi nudi, tranne una 
piU bella e malvista, che porta le 
scarpette da tennis bianche. Ma 
viene schiaffeggiata anche lei. E le 
Superga finiscono in mare. Per6 
stavolta sara un robusto e tene-
broso pescatore a recuperarle. 
Perche la morale 6 la stessa: «Su-
perga si ama o si odia». E tutto in 
un bel bianco e nero neorealisti-
co, di cui purtroppo la pubblicita 
abusa. Ma che qui serve a dare 
tensione cinematografica a vicen-
de che vogliono appassionarci al 
prodotto, rappresentato come an-
ticonfromista e «sofferto». Casa di 
produzione Filmaster, Regia di 
Alessandro D'Alatri. Accidenti, ma 
sono gli stessi di prima! 
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