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vV'V Questi i\ /jf/m c/ie hanno pola-
Schermi rizzato Tattenzione del pubbli-

co italiano netV anno trascorso 
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La censura 
a lie corde 

11 1961 c siato, per il cinema italiano Vanno 
delta riscossa coniro la censura. La battaglia, aper-
tasi nel '60 con una serie di cast clamorosi (dalle 
ftolcmichc sulla Dolce vita at tagli e agli « oscura-
menii* per Rocco e i suol fratclli), Ha toccato negli 
ultimi dodici mesi puntc drammatichc. Alle soglie 
del '62, i clcricali si ttovano, per dirla in gergo 
sporlivo, « alle corde ». Hanno tcntato di jar pas-
sare una loro legge, che riproducc nella aostanzu 
quella, decrepita e illiberale, del 1923; ma la sua 
approvazione, in Scnato, du parte di una maggio-
ranza comprendente monarchici a fuscisti ha ri-
schiato di mandate in pezzi le gia fragilissime « con-
vergenzc ». Uanno ripicgato nulla proroga dclle vec-
chie disposiziani; uta sono riusciti ad otfctierla per 
soli guattro mesi, cd ancora con la stcssa sciagurala 
maggioranza. Alia sua riapettuta dopo lc vacunze, 
il 16 gennaio, la Camera afironterii di nuovo il pro
blema, che oggi impegna cd appassiona non sol
tanto la gente del cinema, gli uomini di cultnra, 
gli intcllettuali, ma larghissimi strati dell'opinione 
pubblica italiunu. Due posizioni sono a contrusto: 
quella dclla DC v. dell'eslremu destru. intesa u man-
tcnerc la censura um)ittHtstratti;u; rjitella csprcs.su 
dalle genetalitii degli intcllettuali italianif c fatta 
propria dalle sinistra (comunisti e sociahsti), che 
prcvede Vabolizione dclla censura amminislraliva, 
riconoscendo al solo magistrate, con tuttc lc oppor
tune garamic, il diritto di pcrsegmre eventuali rcati 
coinmcssi attraverso lc operc cinematograftchc o 
teatrali. 

Le cronache del 1901 hanno confermato con abba-
gliantc evidenza che la qucstionc (' urmai matnru. 
Le prime scttimane dell'unno vedono il rilanclo del-
I'offensiva oscuruntista: dichiarazioni « di ptincipio •. 
da quelle del supcrcensore Trombi u quelle del car-
dbiale Siri, accompugnano I'opcra dclic forbid; t)i-
calzando poi, nclla polcmica contra il miglior cinema 
italiano, i vescovi riunili in usscmblea: La Notte e 
richiamato in censura, c nuovamente tagliuto; tre
cento metri di pcllicola vengono tolti dai Dolci in-
ganni, La ragazza in vctrina c bocciato, il nulla osta 
per Odissea nuda <; conccsso soltanto a patto di tagli 
e modifiche notevoli. Nemmcno i fdin strunieri sono 
risparmiati: la polizia interoicne contro Alle soglie 
dclla vita di Bergman; Dassin ritira dullu circola-
zione Mai di domenica, violejitcmcHfc manomesso. 
Recrudescenza censoria in occasione delle feste pa-
squali: nc sono vittime L'assassinio, Fantasnri a 
Roma, Gli anni folli, quindi Laura nuda. Dopo Pa-
squa, h la volta di Io amo, tit ami. E, in estate, scop-
pia il « caso » dci Jilm sul regime mussoliniano, da 
Anatomia di un dittatorc ad Allarmi, sinm fa.scisli, 
che il governo liene in quarantena, tnttora, con cu-
villi burocratici. In autunno, dopo la Mo.s(ru di Vc-
nezia, viene bloccato Accattone, ctti c rilasciato in 
seguito il visto, ma solo attraverso una patents vio-
laiione delta leggc. (divieto ai minori di anni 1H). 
Poi, c lo scandalu di N011 uccidcre, premiato al Lido 
e ptoibito a Roma. J,'opera di Autant-Lara divide 
apertamente i catlolici con senmbio di aspre battntc 
polemiche jta il sindaco di Fircnzc, La Pira, e il 
ministro della Difesa, Andreotti. 

Ma, dall'altra parte, si svilnppa liuiziativa degli 
autori cinematogrufici, degli uomini di cultura ita-
Uani. Assevtblee c dibattiti .vi svolgono, a cominciare 
da gennaio, a Fircnze, a Iloma, a Napoli, in •nnnw-
rose altre citta italiane. A Milano, il 3 febbraio, 
scrittori, registi, giuristi democratici presentano il 
progelto di legge per Vabolizione della censura; dv-
cine di migliaia di firme sono raccoltc in calec ad 
esso, con una campagna popolare senza prccedenti. 
Emilio Lonero, simbolo concrclo della prevaricu-
zione clcricale, e cacctato dalla dirczione della No
stra di Venezia, in gennaio; in ottobre, il iitiittstro 
Folchi sacrifica parzialmcntc Vautoritd. del jamigv-
ratd sottosegretario Heifer, nel tcniat'tvo (vano) di 
non perdcrc complctamente la faccia. 

•Si giunge cost alia assemblea nuzionale « per la 
libertd d'esptessione, contro la censura» del 19 no-
vembre e al compattissimo sciopcro del 24 novem-
hrc, che vede uniti autori c lavoralori del ctnciita. 
&a <U$cussione investc il Parlamento, con i risultati 
che si son dctti all'inizio. La lotta e nperta come non 
mat: e, come non mai, gli amici del cinema possono 
tmporre la loro volonta, dare nn sostegno decisivo 
al tfilm italiano nel suo magnifico sforzo di ricon-
quusta del primato viondialc. 
• Vn elemento di fondo della situazione c propria 

questo: se scopo della offensiva clericalc era qucllo 
di scoraggiarc il cinema italiano, di svuotarlo dci 
suoi fermenti rinnovatori, tale offensiva c fallita in 
pieno. Attorno ad ogni opera colpitu dalla censura 
si e accesa una battaglia, c il pubblico, italiano come 
straniero, ha diwostrato slraordmurio tufcrcssc c 
fattiva solidatieta vetso questi film c i loro autori. 
Le opere pit* recenti apparse sui nostri schermi, da 
Banditi a Orgosolo a Divorzio airitaliana. da Un 
giorno da leoni a L'oro di Roma, a Una vita diffi
cile, pur Tic//rt diversita dei ristdtati. ci rendono 

certi che il ritorno at tempi della realtu, della socio-
.fa, deWa storia, non c per il nostro cinema moda pas-
seggera, ma • ragionc profonda delta sua stcssa 
cststenza. 

AGGEO S A V I O I J 

del 
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« Rocco e i suoi f ra tc l l i » « La Not te » e « Ma rienbad » 

Incasso primato I piu discussi 

ilinno del 1961 sul 
ono manifestati. 
entuata v ivac i t i . 
dissensl, e stato 
di Michelangelo 

bersagliato dalla 
ncitore del Festi-
zionale dl Berli-
islgnitc dl nume-
emi, trionfalmen-
i Parigi (dove II 
sta ha ragglunto 
nale popolarita), 

notte » ha sottolineato, 

ccolto 

• Rocco e I suoi fratclli -
e stato, con • Tutti a casa * 
e con I'arnericano - Ben 
Hur », i| film piu applaudlto 
delta stagione '60-61, come 
•< La dolce vita - lo era stato 
della stagione '59-60. II suc-
cesso di -Rocco*, manifesta-
tosi gin nell'autunno delt'an-
no passato, e cresciuto co-
stanternente, sino alia scorsa 
estate. Nel contempo, il f i lm 
di Visconti ha varcato i con-
fini. e il 1961 segna, appunto, 
I'affermazione internazionalc 
dell'opera come del regista: 
dagli Stati Uniti, dove -Roc
co » e, con - La dolce vita -. 
uno degli avvenimentl cine-
matografici piO dibattuti del-
I'annata. a Londra, dove si 
e tenuta, nell'occasione, una 
retrospettiva delle opere 
maggiort di Visconti, a Pa
rigi, a Praga, a Budapest. 
• Rocco •> e stato anche nc-
quistato dall 'Unione Soviet)-
ca, e il fatto e da rilevare, 
tra I'altro. perche e servlto 
a sbuglardare In modo cla-
moroso le menzognere ar-
gomentazioni usate dal mi
nistro Folchi per legittima-
re. In Parlamento, la pollti-
ca censoria. 

Acclamato dagll spettato* 
r i , - Rocco e i suol fratclli > 
ha suscitato egualmente I'en-
tusiasmo di gran parte della 
critica, ed animate discus
sion! nel mondo cultural* . 
Esso ha posto, ad altlssimo 
livello. I'arduo problema del 
rapporto tra cinema e lette-
ratura, tra cinema e narra-
t iva, tra struttura romanze-
sca e struttura f i lmica; ha 
posto, altres) le question! de-
rivanti da un innegabile r i -
sveglio naturalistico, che non 
tocca oggi soltanto il cine
ma. Ri&veglio naturalistico, 
il cui carattere primo sembra 
consistere nella forte, aspra, 
tagliente isplraiione sociale. 

Questi problem! si porran-
no certamente, in modo vi-
vissimo, nella nuova ope
ra che Visconti si appresta 
a realizzare: - I I GaHopardo*. 
dal romanzo di Giuseppe To-
masi di Lampedusa. 

« Accattone » 

Un esordio clamoroso 

con una serieta e una forza 
che gli sono riconosciute an
che dai critici piu acerbi, la 
necessity, per il cinema, di 
saggiare nuovi modi espres-
sivi. nuove esperienze di lin-
guaggio. 

Mentre • La notte - conti-
nua a mietere successi all'e-
stero (entro il mese di gen
naio avra la sua attesissimn 
- prima - negli Stati Unit i ) , 
Antonioni ha condotto a ter-
mine un nuovo f i lm, - L'e-
ciisse ', che riprende il di-
scorso sulla « morte dei sen-
timenti » nel mondo contem-
poraneo, sulla solitudine. sul-
l'« alienazione >. - L'eclisse », 
interpretato da Monica Vit-
ti (gia protagonista della 
.. Avventura >). e da Alain 
Delon (il « Rocco » del f i lm 
di Visconti), verra presenta-
to sugli schermi Italian! a l 
l'inizio del '62: sara senza 
dubbio, uno degli avvenimen
tl cinematografici dell'anno 
che viene. 

* » • 

Discussioni a non finire, 
nel '61, anche su « L'anno 
scorso a Marienbad » di A-
lain Resnais, Leone d'Oro 
alia Mostra di Venezia. II 
verdetto della giuria, ernes-
so al termine di una rassegna 
che aveva visto in gara f i lm 
come « Non uccidere « e 
- Banditi a Orgosolo - (per 
non parlare di quetli, come 
- Accattone » e « II posto ». 
ingiustamente esclusi dal 
concorso), ha suscitato aspre 
reazioni. In verita, ricono-
sciuto a « L'anno scorso a 
Marienbad . II merito di vo-
ler spingere II cinema verso 
nuove strade, tenendo debl-
to conto delle piO recenti ten-
denze stilistiche delineates! 
nel campo della letteratura 
(il « nuovo romanzo » fran-
cese), e da porsi II quesito 
se, quello di Resnais, non sia 
piuttosto un vicolo cieco. ri-
coperto dalle ombre pesanti 
della nola. II regista fran-
cese, salito gia a rinoman-
za mondiale con - Hiroshi
ma, mon amour ». promet-
te comunque di sorpren-
derc! oncora: «emhra, Infat-
t i , che egli stia seriamente 
pensando a una verstone d -
nematografica del capolavo-
ro di Marcel Proust - Alia r i -
cerca del tempo perduto ». 

« Non uccidere » 

/ / film proibitissimo 

i 

'f T r a i tanti f i lm tagliati , 
m a n o m e u i nel dialogo, riti-
rat l dalla circolazione, - r i -
mcMi in libcrta > dopo lun-
flh* cd aspre lotte, a prezzo 
talvolta di doloroti com-
premest i , i| primato per il 
t i appartiene senza dubbio 
a « Non uccidere >, realizza-
to dal regista francete Clau-
•*e Autant-Lara per un pro-
tfuttore italiano, presentato a 
Venezia (e anche premiato) 
•otto bandiera jugottava. Le 
vfcemfe del f i lm, bocciato 
dalla censura in prima istan-
xm e attualmente - Ln appel-
la • (ma con scarse speran-
s i dt aaaoluzlone), sono no
te. A Roma I questurlnl h*n-
I M Imyadlto anche una vlslo-

ne su-privata • del f i lm. 
scitando le ire dello mtesso 
on. Fanfan!. A Firenze una 
proiezione, pure « privata - . 
del f i lm, sotto gli ausptci del-
1'Amministrazione La Pira , 
ha dato luogo a un procedi-
mento giudiziario. tuttora in 
corto. 

I nemici di « Non uccide
re >, f i lm che pone in ter
mini noblllMimi il problema 
dell'obiezlone di coscienza, 
f i lm che e stato acquistato 
da quasi tutti i paesi civili 
(escluse la Francia di De 
Gaulle e I ' l ta l ia) , i nemici di 
• Non uccidere • , dlcevamo. 
• i qualificano da se. Ma e il 
caso di ricordare quanto, su 
quest'opera, ha scrltto recen-

temente - La civilta cattoh-
ca >. rivista dei padri gesui-
t i : « Da Tu m- tucras pas 
non esce malconcia soltanto 
la divisa militare. bensi an
che la veste talare del prete 
cattolico... II f i lm, da paci
fist a che poteva sembrare. 
assume il piu acceso tono an-
ticlericale. anticristiano ed 
antireligioso, armeggiando in 
tale e tanta confusione di 
principi dottrinali e di fatti 
concreti, da far supporre ne
gli autori o una monumenta-
le ignoranza suU'argomento, 
o una non piu ononfica fazio-
sita... Invettiva di un paci-
fismo materialistico. sgan-
ciato da qualsiasi presuppo-
sto rellgloso... >. 

Si e accentuata, nel '61, una 
felice tendenza gia ampia-
mente manifeststasi nel '60: 
I'accrescimento delle nuove 
leve del cinema italiano, to 
esordio di giovani registi: e-
sordio sempre brillante dal 
punto di vista tecnico, quasi 
sempre notevole sotto I'aspet. 
to detl'impegno civile, non 
di rado eccellente sul piano 
dei Hsultati artistic!: e que-
st'ultimo il caso, ad esempio, 
dei • Banditi a Orgdsolo » di 
Vittorio De Seta, come an
che del l ' - Assassino •> di E-
Ho Petri , di < Laura nuda - di 
Nicola Ferrar i . Ma. tra i 
registi delle generazioni piu 
recenti. che hanno f irmato 
nel '61 il loro primo f i lm, so
no da ricordare ancora Giu-
liano Montaldo con • Tiro al 
piccione >. Alfredo Giannet-
ti con • Giorno per giorno di-
speratamente »-

II debutto piu sorprenden-
te. per molti versi. e stato 
quello di Pier Paolo Pasolini. 
passato dallo scrittoio alia 
macchina da presa. I I suo 
• Accattone > ha riproposto 
ambient!, personaggi e dram-
mi della desolata periferia 
romana: gli stessi ambienti. 
personaggi e drammi noti 
ai lettori dei romanzi che 
hanno dato a Pasolini fama 
Italians ed europea: - Ragaz-
zi di vita ' c - Una vita vio-
lenta >. II fatto fondamenta-
le e che Pasolini si e acco-
stato al cinematografo non 
diciamo con umilta (parola 
sempre equivoca), ma, cer-
to. con piena fiducia nelle 
possibilita del nuovo mez
zo. che altr i narrator! anche 
illustri (e dal cinema spesso 
illustrati) si ostinano a ne-
gare, con una punta di sno-
bismo. Pasclini ha concepito 

• Accattone > (de) quale ha 
curato toggetto. sceneggia-
tura e regia) non da lette-
rato, ma da autore cinema-
tografico; e e'e chi pensa 
che egli abbia addirittura 
trovato. nel cinema, il suo 
modo espressivo piu proprio. 

Da « Giul iano » in poi 

Pronti per gli schermi 
Moltl tono I nuovi f i lm Ita

lian! di sicuro interesse gia 
pronti per |a programmazio-
ne: f ra gli altri spicca «Sal-
vatore Giuliano» di Fran
cesco Rot l , appassionante r i -
costruzione storica della f i -
gura del famigerato fuorileg-
ge e delle radici politico-so-
ciali del banditismo in Si-
cilia. Vedremo presto anche 
• L'eclisse . di Michelange
lo Antonioni (come diciamo 
in altra parte della pagina). 
- Boccaccio *70», f i lm mo-
numentale in quattro epissdi 
f i rmati da De Sica, Fellini, 
Monicelli. Visconti: - I gior-
ni contati . , diretto da Elio 
Petri e interpretato da un at-
tore di teatro. Salvo Rando-
ne. che il cinema sembra a-
vere finalmente scoperto. So
no gia terminati . o a buon 
punto delle riprese. « Senili-
ta • di Mauro Bolognini (dal 
romanzo di Svevo), - La ban-
da Casaroli • di Florestano 
Vancini; - 11 disordine • di 
Franco Brusati; - lo la co-
noscevo bene- di Antonio Pie-
trangeti: • Anima nera • di 
Roberto Rossellini: • L'isola 
dj Arturo > di Damiani . 

E' cominciato « La bellezza 
di Ippolita - , che segna il 
debutto di Gian Carlo Zagni. 
Valerio Zurlini prepara «Cro-
naca famil iare- (dal romanzo 
di Pratolini) , Luchino Viscon
ti (come sappiamo) « II Gat-
topardo «, Federico Fellini 
un nuovo impegnattvo f i lm. 
interpretato da Marcello Ma-
stroianni e Giulietta Masina. 
Altri f i lm annunciano De Sica 
(• I sequestrati di Altona •>. 
dal dramma di Sartre) , De 
Santls, Lattuada. Lizzani. 
Maselll, Monicelli, Ponte-
corvo, Soldati. 
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Sveglu at ntardatjn! Se posse- ! 
dete una tfentiera ed ancora j 

non avete espenmentato il pro-
dotto Orasiv, fateio subito! Note- { 
rete cosi il beneftco e pron;u ef»3t-1 
to di OrasiV suile vostre gengive. * 
Con Orastv scompaiono le doio-
rose sensaziom ed it poco diver' 
tcnte altto della dentiera. Orasiv, 
per avere un apparecchio che 
adensce e non infasliJisce. In lat-
ime original! presso tutte le 
(armacie. 

orasiv 
f FA I'AliruOINE ALU OEHnERA 

L U X F I L M 

' • U n l i l rr» f i , 

F 1 E T R O G E R M I 
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