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CORPI DI RE ATO 

II sequestro cie a La ricotta » di Pasollni •i Cristo sequestrato di Grosz 

I PROCESSI A L L ' < A P E REGI-
N A i , A « V1RID1ANA >, LA CON-
DANNA DI PASOLINI E DEGLI 
ESPOSITORl DEI DISEGNI DI 
Grosz, i divieti di pubblicazione dei 
l ibri di Miller, hanno riportato la 
censura agli onori della cronaca. 
Come non bastasse, i Padri Provin-
ciali hanno condizionato it loro ap-
poggio elet torale alia Democrazia 
Cristiana ad un al largamento dei!e 
a t t ivi ta censorie. Sono fattj gravi 
questi? Per carita. In Italia, assi-
cura 11 Popolo, in un suo autorevole 
fondo, la cul tura e completamente 
l ibera : al piu « qualche processo, 
ta lora smenti to in appello, o la *.en-
sura cinematografica (sempre nel-
l 'ambito di una legge acceltata dalla 
comunita) fermano una o due 
opere >. 

La realta e che il cinema, il libro, 
H teatro, r imangono — anche con 
la nuova legge vara ta dal centro-
sinistra — nella condizione di vigi-
lati speciali. Occorre tenerli d'occhio 
in continuazione am'nche non com-
met tano nuovi crimini La sorve-
glianza si fa, ovviamente, piu seve-
ra e intollerante, ogniqualvolta le 
condizioni si fanno piu tese, come 
ora sotto le elezioni. 

Questo concetto della potenziale 
criminali ta dell 'opera d 'ar te celebrd 
i s u o i ' massimi fastigi in regime 
fascista; andd brevemente in va-
canza con la liberazione, quando 
venne abrogato il Snt tusegretana-
to per la s tampa lo spettacolo e il 
tur ismo, e risorse fiorente quando 
la DC — con le elezioni del 18 apri-
le del '48 — ottenne la rnaggioran-
za assolula. Alia di.-ezione generate 
dello spettacolo tornarono compat-
t i i Iccnici del ventennio: Nicola 
De Pirro, squadns t a . sciarpa jit-
torio, diret tore generale del teatro 
in periodo fascista; 1'ispettore gene-
ra le Scicluna. Surge, i r reden tu ta 
mal tese; lo squadris ta De Tommasi, 
sciarpa littorio, collaburatore della 
Dijesa delta Razza; il repubblichino 
Nelson Page, passato ora a dirigere 
il se t t imanale neofascista Lo Spec-' 
chio e via dicendo. 

Per t re anni il c i nema ' italiano 
aveva prodotto una serie ammire-
vole di capolavori — da Rom'a citld 
aperta a Sciuscid — ispirati all 'an-
tifascismo, fondati su una rappre-
sentazione rigorosa della realta. 
Questa « esaltazione degli stracci >, 
secondo l'espressione del • soltose-
gretar io democrist iano on. Prota, 
doveva tinire. II questore di Roma, 
facendosi portavoce dei muralisti, 
censura la Nascita di Vcnere di Bot
ticelli; ma la morale e soltanto il 
pa rayen to -d ie t ro a cui si cela la 
esigenza ben piu s e n a di imbava-
gliare gli arlisti t roppo Ioquaci nel 
Campo della liberta e della demo
crazia. 

Non e casuale che Ton. Andreot
t i — I'uomo politico che al famoso 
raduno neofascista di Arcinazzo ab-
braccia pubblicamentc il massacra-

tore Graziani — assuma il «sotto-
segretar iato alia presidenza del con-
siglio per i servizi dello spettacolo » 
e lo tenga ininterrot tamente sino 
all 'agosto del '53. I fascist!, la guer-
ra, la corruzione, la fede, diventano 
argomenti tabu. Dalla Fuga in Fran-
da di Mario Soldati si taglia la se-
quenza del gerarca che fugge tra-
vestito da prete; dai Fuorilegge si 
elimina la scena dell 'occupazione 
delle te r re in Sicilia; Topaze di Pa-
gnol, in cui si rivelano gli aifari 
loschi del sottobosco governativo, 
viene interdetto assieme al Dies Irae 
di Dreyer, al Casco d'oro di Becker, 
a Clochemerle di Chenal , menlre 
All'ovest niente di nuovo non e nep-
pure presentato alia censura per
che Ton. Andreott i in persona as-
sicura che non sara maj approva, 
to. Per far passare gli Anni dif-
ficili di Zampa, in cui i gerarchi 
non fanno bella flgura, «s i mise in 
tut ta fretta fra i nomi degli sce-
neggiatori — racconta Brancati — 
quello d'un ragazzo che aveva as* 
sistito due o t re volte, con gli oc-
chi imbambolati e in silenzio, alle 
ultime sedute di lavoro. Questo ra
gazzo faceva parte del Gabinetto 
del sottosegretario ed era suo 
amico >. 

NEL SETTOKE DEL TEATRO 
LE COSE NON VAN NO MEGLIO-
SI PROIBISCF. MADRE CORAG-
GIO DI BRECHT E LA GOVER-
nante di Brancati , si purga UEnrico 
IV di Shakespeare e si vieta la Man-
dragola di Machiavelli . 

Ormai — nel secondo quinquen-
nio dopo la liberazione — la cen
sura e in piena attivita. «Con lenti 
ma continui regressi — nota anco-
ra Brancati — e diventata piu n -
gtda che sotto il fascismo >. In com-
penso, segue in modo ortodosso la 
medesima linea. I produltori san-

•no ormai che l'antifascismo e un ar-
gomento proibito; chi se ne occupa 
lo fa a proprio rischio e pericolo, 
rinuncia alle sovvenzioni, non pud 
esportare le pellicole, sovente non 
pud neppure proietlarle. 

Le guerre fasciste sono diventate 
sac re: Renzi e Ans la rco vengono 
processati e condannati (sel tembre 
*53> per aver pubblicato il soggetto 
di un film sull 'occupazione militare 
in' Grecia (L'armata s'agapo) di 
cui e ra stata proibita la lavorazio-
ne. La patria, agli occhi dei cen-
sori in borghese e in divisa, indos-
sa ancora la camicia nera. Achtung 
banditi! di Lizzani a t tende cinque 
anni il visto di esportazione; per 
mesi restano del pari bloccati An
ni jacili e Cronache di poveri aman-
ti; a quest 'ult imo non vienc asse-
gnato, nel '55, il premio di Cannes, 

grazie alle pressioni di Nicola De 
Pir ro . (Roma ore 11, di De Santis , 
non pu6 neppure venirvi presenta
to ' ) . II documentario Lettere di con
dannati a morte della Resistenza di 
F. Fornari e G. Pirelli non viene 
mai messo in circolazione: i fun-

' zionari della presidenza del Consi-
glio, cinti di sciarpa Littorio, lo han
no giudicato < non patriottico >. 

Le forbici infuriano: vietato par-
lare della Pubblica Sicurezza, poi-
che gli agenti non fanno all 'amore, 
non si fanno corrompere, non ba-
stonano nessuno. Gia il por tare la 
divisa e pericoloso, come apprende 
Monicelli quando vedra scomparire 
centinaia di metri di Told e Caro
lina. Proibito mostrare un prete che 
rifiuta UUnita (La spiaggia, di Lat-

. t uada ) ; proibito mostrare un ita
liano che seduce una somala (Eva 
nera); proibito baciarsi in classe 
(Terza liceo); proibito perfino par-
lar male di Cavour e ri levare le 
pecche del Risorgimento piemonte-
se fSenso^. 

Andreott i se ne e andato alia Di-
fesa: lasciato lo spettacolo, I'uomo 
delPestrema destra ancor oggi mi-
nistro del centro-sinistra, da spetta
colo di se alle parate militari . Dal 
l ibro al moschetto. In com penso, al 
suo posto, sono subentrati altri elet-
ti ' ingegni: prima Ton. Ermini, il 
quale, disapprovando il progetto del 
film Guerra e Pace, dichiara: « Dob-
biamo impedire il diffondersi del 

" tolstoismo... io sono professore e me 
ne intendo! >. Poi, Ton. Scalfaro il 
quale, illustratosi per aver schiaffeg-
giato una signora troppo scollata, 
ha gia dato solide prove di iniran-
sigente moralita. De Pirro, tranquil-
lamenle ba rnca to dietro la scriva-
nia, afferma: < i sottosegretari pas-
sano, io resto >. Infatti, resta. 

La stupidita intrinseca della cen
sura, la faziosita clericale, il bi-
gottismo sposato alia reazione, han
no bisogno di questi servitori fe-
deli. pronti a tutto, granitic! di 
fronte alia legge, alia Costituzione, 
alia opinione pubblica. A questa, 
soprat tut to . L'uomo politico, infatti, 
deve tenerne conto, e costretto a 
compromessi quando il rapporto del
le forze si altera. Egli ha bisogno 
percid di s t rumenti che ne interpre-
tino la volonta (a volte anche al 
di la delle parole e?presse) e che 
la realizzino in modo c indipen-
dente >. 

Si spiega cosi l'ultinio e piu scon-
cer tante at to del processo repres-
sivo ai nostri giorni: Tapparizione 
del magistralo come supercensore, 
come forza estranea in appoggio al
le tendenze piu reazionarie che da 
sole non riescono a prevalere. Del 

, magistrato, abbiamo detto, non del
la magistratura. La distinzione e 
import ante perche, sebbene la ma
gis t ra tura sia fortemente di penden
te dal potere esecutivo, essa ten-
de, nel suo assieme, a sottrarsi a 
questa pressione, rivendicando la 

propria liberta di giudizio. E' in-
vece nella Procura, s t rut tura lmen-
te legata al governo, che si verifica 
piu largamente l ' intervento censo-
rio, ed anche qui in misura diversa, 
secondo il cara t tere e la capacita 
dei singoli funzionari a resistere 
alle imposizioni dall 'alto. 

II periodo '60-'63 e, da questo pun-
to di vista, il piu singolare e con-
traddittorio. Da un lato abbiamo un 
risveglio generale dell 'opinione pub
blica antifascista con la caduta dei 
governi Segni e Tambroni. Paral-
lelamente, nel campo dell 'ar te, as-
sistiamo alia riscoperta del grande 
filone della Resistenza e delle lotte 
sociali. Appaiono La grande guerra,^ 
La lunga notte del '43, Kapo, 11 
generale Della Rovere, • All'armi 
siam fascisti, Rocco e i suoi fratelli, 
ment re dalFestero arr ivano Non uc-
cidere, Viridiana, ecc. 

LA DEMOCRAZIA -"P.ISTIANA 
SENTE DI NON POTER PIU' 
BLOCCAHE DA ' SOLA QUE
STO 1MPETUOSO MOVIMENTO E 
chiama in proprio soccorso quei ma-
gistrati disposti ad anteporre le ra-
gioni di una politica reazionaria a 
quelle della legge e del dir i t to. I 
casi Trombi e Spagnolo, i Procu
rator! della Repubblica in Milano, 
hanno fatto scalpore per la bru ta le 
violenza. ma, in un certo senso, of-
frono anche un aspetto positivo: 
essi dimostrano che, nella Magi
s t ra tura , le forze clericali hanno tro-
vato un numero abbastanza limi-
tato di funzionari disposti a com-
promettersi in questa battaglia sot
to la guida della destra coalizzata. 

L'offensiva del '60 parte contem-
poraneamente su tutti i fronti. L'Os-
servatore Romano incita la censura 
ad una maggiore severita ed esulta 
per il fermo della Lunga notte del 
'43, definito « immorale ed atroce >. 
II Cardmale Siri esorta al boicot-
taggio dei film «immorali» (cioe an . 
tifascisti); TAzione Cattolica si mo-
bilita per denunciare Visconti, Lat-
tuada, Bolognini, Antonioni, Lizza
ni... II presidente della Giunta pro
vinciate di Milan 0 interdice 1'idro-
scalo alle riprese di Rocco e i suoi 
jralelli. II ministro Tupini ent ra 
personalmente in scena e indirizza 
al presidente dell 'ANICA una lette-
ra minatoria e r icat ta tor ia ' in cui 
annuncia: < A part i re da questo mo-
m e m o sard severissimo in mater ia 
di censura, rivedendo in pieno ' i 
e n t e r ! per me di eccessiva lar-
ghezza usati fino a questo momen-
to dalle commission! di censura, ri-
fiutandomi di firmare, come e mio 
pieno dirit to, pennessi di proiezio-
ni in pubblico, anche se con parere 
favorevole delle commissioni di 
censura, di films malsani e scan-
dalosi» . 

Obbediente, la censura sforbicia 
11 BelVAntonio, II treno della notte, 
elimina scene dai films antinazisti 
(Notte e nebbia) e sconcia perfino 
11 dittatore di Charl ie Chaplin per 
salvare la suscettibilita di « donna » 
Rachele. II fatto che II dittatore fos
se apparso inlegrale nell ' immediato 
dopoguerra e venga tagliato ora di-
mostra la tendenza dei tempi nuo
vi. Infine, entra in scena la Pro
cura di Milano nelle persone di 
Trombi e Spagnolo, i quali , un 
col po dopo l 'altro. sequestrano Roc
co e i suoi fratelli, L'avventura, La 
ginrnata balnrda, I dolci inganni, 
(Poi, per buon'a misura, anche la 
commedia VArialda di Tes tor i ) . • 

Gonella e Scelba applaudono en-
tusiasti. II Corriere della sera de-
nuncia la -«Congiura comunista 
contro la moralita e il buongusto* . 
II dottor Trombi spiega aH'Europeo: 
c Sono sempre piu convinto che bi-
sogna andare a vedere soltanto Walt 
Disney >. Spagnolo si dist ingue: 
« Preferisco i films western >. Silva 
Koscina. interprete del film porno-
grafico Le pillole d'Ercole, introduce 
nel diball i to una voce di centro: 
c Ii giusto equilibrio — dichiara — 
si t rova nel centro. Occorre buon 
gusto e misura . nell 'evitare cer te 
volutta e certi occessi per i quali 
si rende necessaria la censura ». 

IL FESTIVAL DELL'IMBECIL-
LITA* OSCURANT1STA CELEBRA 
I SUOI FASTI. POTEVA RESTAR-
NE ESTRANEO IL MINISTRO 
Andreotti? Egli interviene contro 
La Pira che fa proiettare, a Firenze, 
in Palazzo Vecchio il film Non ucci-
dere, inviso ai bellicisti di Francia . 
e d'ltalia. Al sindaco di Firenze, 
che lo invita alio spettacolo, egli 
r isponde telegraficamente: * Tuo in. 
vito mi produce amarezza e stupore. 
Personalmente non conosco film in 
questione e neppure desidero ve-
derlo essendo stato vietato da com-
petenti organi statali e sconsigliato 
da competent! organismi cattolici. 
Non so dove andremo a finire met-
tendoci al di sopra della legge e 
della morale comune >. 

Questa volta, perd, gli oscurato-
ri hanno ecceduto. La sollevazione 
degli intellettuali italiani e totale. 
Scioperi di attori , mozioni, conve-
gni, articoli di s tampa; il governo 
e bombardato su tu t ta la linea. In 
questo clima si ap re alia Camera 
la discussione della legge sulla cen
sura, di cui tu t te le forze avanzate 
^.i.iodcno '.z iefinitiva abolizione, 
presentando un progetto dell'Asso-
ciazione Autori - Cinematografiei, 
fatto proprio anche dai socialisti. 

La Democrazia cristiana, sosteniu 
ta dalle destre, si oppone e mi-
naccia la crisi di governo e la rot-
tura del centrosinistra ove il PSI 
non accetti un compromesso, conser-
vando la censura sul cinema per 
motivi di buon costume. Al momen-
to del voto, Ton.' Lucifredi spiega 
poi che , per < buon costume > la 
D.C. intende l 'ordine costituito in 
campo morale, politico e sociale, 
cioe: tut to. Cosi, con 1'astensione 
dei deputat i socialisti e il voto fa
vorevole di democristiani, socialde-
mocratici e repubblicani, le com
missioni di censura sono rimaste in 
vigore. La miglior prova dell 'impo-
polarita di questa misura si e avu-
ta quando le associazione degli au
tori e dei critici hanno rifiutato di 
f ame parte. 

La gravita di questa sopravvi-
venza si e immediatamente dimo-
stra ta con la bocciatura di fronte 
alia Commissione di primo grado di 

* Ju les e Jim (approvato poi in se-
conda istanza) e, ancor meglio, con 
la duplice sentenza negativa contro 
l*i4pe Regina di Ferrer i , tespinto in 
blocco, e r iammesso poi, dopo lunga 
battaglia, con nuovo titolo e alcuni 
tagli. 

Cosi incoraggiato, il gruppo 
Trombi - Spagnolo e C. e r ipart i to 
immediatamente all 'attacco. A Mi-

" lano viene sequestrato Viridiana 
(sequestro tolto dalla Procura di 
Roma) . Nella capitale, la difesa del 
nazifascismo arr iva sino alia con-
danna dei disegni di Grosz (per 

, <osceni ta>) , e quella del bigotti-
smo regala quat t ro mesi di carcere 
a Pasolini, colpevole di aver de-
nunciato i farisei nella Ricotta. 
( cCon la sua opera — dichiara il 
rappresentante dell 'accusa — 1'im-
putato voleva dire semplicemente: 
via il Cristo dagli altari! II nuovo 

-. Cristo e il soltoproletariato! >). I 
• Canti della Resistenza Spagnola, il 

Ponfe della Ghtsolfa di Testori, La 
noia e La Ciociara di Moravia, Una 
vita violenta, Justine, Peyton Place, 
diventano uno dopo l'altro «corpi 
di reato > su cui i magistrati si chi-
nano a turno. 

E' vero che, nello stesso feudo di 
Trombi, si assiste all 'archiviazione 
di questi procedimenti: il che con-
ferma, come dicevamo. che la magi
s t ra tura non si lascia facilmente al
ii nea re nella battaglia contro Par
te. Ma i fatti restano egualmente 
gravi e soprat tut to grave e l'accu-
mularsi dei fatti in un premeditato 
disegno di intimidazione, di ricat-
to, di umiliazinne dell 'intelligenza 

Altro che gli « uno o due episo-
di > di cui il Popolo parla con l'aria 
della virtu calunniata. Quella a cui 
assistiamo oggi — alia vigilia .3el-
le elezioni — 6 una offensiva gene
rale contro la cul tura che ha il tor-
to di mantenersi all'opposizione, 
proprio perche e cultura. Non oc
corre quindi spiegare che cosa ac-
cadrebbe ove la Democrazia cristia
na ricevesse il 28 aprile quei voti 
che le mancano per realizzare com
pletamente i propri piani. 

Rubens Tedeschi 
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SOPRA: I « ceitsori » d.c. Andreotti, Erm?nl, 
Tupini e Folchi. SOTTO: Nicola De Pirro 
(in orbace), direttore generale dello Spefw 
tacolo col fascismo prima c con la DC poi 


