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Dialogo con i catlolici e alleggiamenlo verso la religione - i lemi della via italiana al socialismo • Deciso ri-

fiuto del dogmafismo - Elemenfi determinanfi I'altacco al polere dei grandi monopoli e la riforma agraria 

UNO STANCO E MEDIOCRE FILM FRANCESE APRE A VENEZIA 

La Varda sconfitta 
dalle sue <creature» 

Non e con lo snobismo che si possono prendere a gabbo il 
mondo e le figure dei romanzi d'appendice 

AMUUItGO. 21) 
II settiinanale Uer Spieijel 

pubblica nel suo mimero di 
o<* î il testo di una lunga eon 
versazione avuta a Koma <J<il 
suo vico-direttore. fJeorg Willi, 
e dal suo eorrispondonte da I 
I'ltalia. dolt. Guenther Zacha 
rias. con il segretano genera 
le del PCI. compagno l.uigi 
Longo. La prima parte dell'in 
tervista riguurdn il dialogo con 
i cattolici. « Si tratta della ri 
corca di un rapporto nuovn Ira 
gruppi sociali e umani che si 
ispinino a visioni diverse del 
mondo e del de.stino dell'uo 
mo Questi gruppi - ha alTer 
mato Longo - si inconti.ino 
a fianco a flaneo nella realta 
di ogni giorno. e si trovano di 
f route agli stessi problemi: 
quelli del lavoro. della pace. 
della liherta. della giustizia e 
della dif'nitn dt'll'uomo I. no 
mo non puo non sentire una 
comutio aspira/.ione al supera 
mento di ogni forma di op 
pre.ssione. di sfruttamento e di 
degradazione K' nor alTronla 
re queste question! che noi po 
niamo il prohlema dei rapporti 
con tutte le all re forze. ed ab 
biamn proposto quel the si u-,a 
chiamare "dialogo col mondo 
eattolico" i>. 

Su quali problemi — chie-
dono i due inlervistatori — vo 
lete discutere con i cattolici? 
^ Ritengo che i problunu pre 
valenti del nostro dialogo con 
i cattolici - risponde Longo — 
siano quelli che con piu ur-
gcnza e drammaticita stanno 
Hi fronte all 'umanita. e che 
anche il Concilio — come lo 
stesso Pontelice in numero.sc 
allocuzioni e documenti — ha 
indicator la tragica guerra del 
Vietnam e i miovi passi sulla 
via dcU'escafufion con l'esten 
sione dei bombardamenti. la 
salvezza della pace, il disar 
mo. la fame nel mondo. I'uni-
versalita dellONU. il diritto 
dei popoli ad una piena c rea 
le indipendcnza. la mortifica 
zione della porsonalita dell'uo 
mo e le hmiustizie sociali che 
derivano dall'ordinamento ca-
pitalistico » 

Problemi 
particolari 

A questo punto la conversa-
[rione affronta alcuni problemi 
iparticolari * Voi non salutate 
I piu col pugnn chiu«o... >. affer 
[mano i redatton della rivista 
|di Amburgo (* il nostro partito 
Inon ha mai chiesto ai suoi mi 
litanti particolari forme di sa 
Juto. risponde Longo: ogni co 
munista e sempre stato libero 

idi salutare come gli pare e 
p iace») : * vi sono comunisti 
che vanno regolarmente a mes 
sa.. . * (T anche per questa que 
stione posso rispondere che il 
n-.»stro partito non esige da nes 

isun militante di scguire le pra 
(tiche religiose, c nemmeno ghe
tto proibisce t ) : « vi si attribui 
[sec persino l'intenzione di cam 
[biare il nome del vostro par 
ItitO— * (« e cvidente che se si 
Ituazioni ed esiuenze nuovc ren 
dessero neccssario un muta 

fmento del nome del nostro par 
' t i to. soprattutto in vista di una 
unifioazione di tutte le forze so 
cialiste del nnvimento operaio. 
obiettivo al quale noi tendiamo 
ouale possihilo momento con 
clusivn dei numi rapporti uni 
tari che proponiamo a tutte le 
fnrze socialistc. non vedo per
che dovremmo avere difficoltn 
A prendere in considorazione 

| anche il prohlema di una nuo 
I va denominazione >> 

€ I I suo partito. affermano a 

1questo punto gli intcrvistatori 
ritornando al tema del " dialo 
po con i cattolici '* ha o£s*i la 
Tama di essere il piu avanzato 
Ira i partiti comunisti impor 
lanti del mondo Esso si o tra 
sformato e si e allontanato dal 

Icomunismo classico * t C'e 
la preci>are - risponde Lon 
la — su questo preteso allon 
tanamento dal comunismo clas 
lico. so per comunismo clas.si 

nan si intende una raccolta 
Ji frasi e di formulotte valido 
>er ogni u«o » « La roliirone 

ancora per voi. con>e Marx 
lisse una volta. l'oppio dei po 
»oli'> i Lonso ricorda. in pro 
•osito. di aver avuto oooasione 
Ji rilevare all'XI Con J rosso che 

durante il Omcilio od in oar 
l icohre in con-vsni.-nza 1oI mo 

nuovo c.)-, mi la Chiesa .if 
front a i prohlemt os^enzialj del 
londo mixlen ) i«i*t!.imo ad 

in certo suptTanvnto <iolle> p>-» 
lizioni conM-rv atriri. di quelle 
msizioni. appnnto che facova 

doll'idcolocia reliciosa lo 
' oppio dei p.tpiili '* * « P.-eci 

a questo riguardo - ag 
riungo Ix)ngo - che al no>tro 

lgrosso abbiamo anrhe os-

seivato che in questa fase sto 
ricii la coscien/a cristiana e 
portata ad entrare in eonllitto 
con corti aspetti proprii della 
-iK:ieta capitalistic^, ad esem-
pio lo sfruttamento. la liiiiita-
zione della liherta. la violazio 
ne della dignita umana e che 
(Hiesta coscienza cristiana. di 
conseguenza, non e piu aliena 
dall'aprirsi alle idee sociali 
ste ». 

I rcdattori dello Spieqcl con-
side.-ano « un po' un i l a t e r a l » 
\i irl.tre solo delle violazioni del 
la dignita umana nel sislema so 
ciale borghese. Kssi ricordano 
le denunce di Krusciov a ca 
rico di Stalin In fin dei conti. 
sostcngono. quel che fanno in 
America i fanatici razzisti non 
6 voluto dal presidente e mo
no che mai e da lui ordinato: 
J ma non per nienle — repli
ca Longn - il governo ha do 
vuto emanare delle leggi con 
tro la discriminazione razziale. 
Questo si'iniliea. quindi. che 
prima dell'esistenza di questo 
leggi la discriminazione razzia
le era pormessa o almono non 
era proibita. come si verifica 
ancora. del resto. in tutta una 
serie di Stati degli Stati Uni-
ti » II discorso si sposta ora 
<:ugli « orrori staliniani ». come 
dicono gli intcrvistatori. che 
chietlono: « sono da attribuire 
solo all'uomo Stalin o alia strut-
tura del partito comunista so 
vietiro? » « Noi consideriamo 
questi fatti — risponde Lon 
So — come una deiienerazione, 
una violazione dei fondamenti 
giuridiei e morali del regime 
socialista ». Dopo aver ricorda 
to che tutto questo e stato con 
dnnnato e respinto anche dal 
PCUS. al suo XX Congresso. 
I.on'^o riafferma che « e il si-
sfema capitalistico. per le leg 
2i dello sfrutlamento p del pro 
fitto che reilolano il suo svilup-
pi . che ferisce la dignita e la 
liberfa degli uomini La diffe-
renza sin proprio in questo 
punto •». 

La conversazione ritorna an 
enra al dialogo con i cattolici. 
* Voi vedefe dunque nella vo 
stra politica del dialogo una 
decisione di fondo? > * Certa 
mente. risponde il segretario 
L'enerale del PCI II nostro at 
'e<jniameri''' v er^o i cattolici 
tv)i -:-., . . ,-i, , | esisienze con 
t;,ii»enfi r> di f-arattere tatlico 
Pa parte del!a nostra ennce 
7!>ne sfrateuiei della v'n ita 
M,im al «nri il*smo t> Oue^ta 
l>ilitic-« del >V doiio. replicano 
<.*!i interv ist.«'ori. T viene assi 
milata con dWrnltn da<*li elet 
fori *. in r rnnto 11'uomo della 
^'•I'fa ulentilira il PCI con i 
pirtiti conninisti deU'Europa 
f>rientale e in aenerale con il 
mov'niento comunista interna-
7ionah>. eho e ateo " (Ci sono 
qui divers! na^asmi sui risul 
'afi deMe olezioni ammini?tra 
live di sjiuinn. su cili I.onffo 
"*:?>arlî re 'I noT'"> diudiz.'o e>pre.s 
>o dnl P r n Ha nrote-tato il 
PCI cW^n la n-omTinda a'o : 

stica fa'ta n,'i'ITRSS eon Hi 
ciov e dopo Pic-ov'' t \*m ^j 
tratta di proto^tare. risponde 
I.on?o. m i di confront a re no 
K)7''ii ed o-vnt.amenfi \ oar 
te Ilicii»v. che non proprio per 
ca^o non ricopre piu la v e c h i a 
funzione. vi n o ^ o r?=:r>">n,'eT*e 
ci»n it rfw'-i "no-ia di Y i " ' ' rlel 
r i tnna"n> Ti«!iatti>. l id lovo 
affrontava eon e^t-ema r'v'a 
rezza ques?' nroblemi =n;to 
nendo r-hr • i in ei v n e a 
n v n ' r !» •.•••'•rhia p rorn? inda 
a'ei«tica • " che lo >tes>o pro 
blema della eo^cienza reI:;?:o 
<;a d---' -:K> "on'enuto. delle ^Tie 
r-i(\'m' * - ! "̂  'T, >«<;,-» f» de l TIO 

do di sunrrnrla <^c\o es«ere 
po<;to in modo diversn che nel 
rns«ato ' P-a o non er^ — a2 
S ' I IT 'O

 T ->nj"> - una •••"sp.t̂ ta 
a^ THcim•"> -

La conversazione si sr»sta 
ora -u temi di politica cultu 
*ale \ proposito del proce.sso 
Siniavski Daniel, ricorrlato da 
cli :ntervi<tatori. I/>n2o affer 
ma- t \hh: imo espresso chia 
- imen!e la r.ostra optica -Xb 
h i imo rritieato il proce*««"> ed 
anche la durozza della con 
dani.i \ que-to non e'e nulla 
da l i i^iin^ere. salvo m -' 
chiamo ai notevoli n r o s r e ^ i 
che =i sorm fatti ne l lTRSS dal 
XX C,-»nffros«o soprattutto per 
quel che risruarda il ritomo al 
1 > lo2.ilit.a sorialUta -> I re 
dattor" dello $nirni>l sollevano 
ora i! * ca*o Havcmann *• 
• non iv ete anche di t.in'n in 
t.anfo chvdono, delle d;fTieol 
•a id i^nt-f i ' i rv i con il nar 
••"to del si-'nor I'lh'-'eh*'' * « I-a 
nostra ool ' t iri - risrwnde I>on 
so - non e una politica di 
" !dent'"n>az,"ono " con no«tm 
mr t : t o da'o rho o<ini partito 
comunista lavora in situazioni 
particolari e secondo una linea 
autonomamente elaborata Sul 
ca«vi particolare di Havcmann 
non ho bisocno di aggiuneere 
nulla, dato che nella vostra do-

manda avete gia ricordato la 
nostra presa di posizione». 
« La vostra presa di posizione 
e stata jx?r la SKD abbastanza 
sgradevolc », sostcngono gli in
tcrvistatori. «• Non lo so. repli 
ca Longo. Circa il grado di 
simpatia che esiste tra il no 
stro partito e la SED. con la 
quale abbiamo rapporti frater-
ni ed ampi. non so dove as.su-
miate le vostro informazioni 
(i due rcdattori avevano detto 
che In SED godrebbe di " i>o 
ca simpatia tra i comunisti ita 
liani a causa della sua forma 
di.sciplina"). ma vi posso dire 
che non solo noi comunisti. che 
rappre.sentiamo otto uvlioni di 
italiani. ma un nurnero ben 
piu grande di italiani sesfiiono 
con simpatia 1'opera rcalizzata 
dalla SED per costruire una 
Germnnia antifascista. liln'ra 
dal militarismo. dal naz.ionali-
smo. da vclleita di potenza ato 
mica, ed intenta a costruire 
una socicta socialista » 

Politica 
culturale 

« Anche nel camjK) della po
litica culturale — alTermano a 
questo punto gli intcrvistato
ri — le concezinni del PCI si 
dilTerenziano ehiaramente da 
quelle del PCUS e della SED. 
Non e It) stesso anche per il 
problema della socializ/ t/io 
ne? » « La concezione che noi 
abbiamo del processo di tra 
sformazione socialista della so-
cieta italiana — risponde il 
compagno Longo — vede nella 
limitazione e nella progressiva 
eliminazione del potere dei 
grandi monopoli l'elemento fon-
damentale ». « Solo dei " mo
nopoli " e per giunta solo dei 
" grandi "? ». chiedono Georg 
WolfT e G. Zacharias. che con-
ducono Pintcrvista a nome del 
settimanale di Amburgo. i I 
modi, le forme o i tempi di 
questo processo si determine 
ranno nel corso stesso della 
trasformazione socialista. Non 
ha senso pretendere di prede 
tormina re sin da ora le varie 
fasi di questa trasformazione ». 
« Voi volote dunque socializza-
re solo le grandi imprese? » 
i Noi vogliamo trasferire in 
proprieta pubblica i grandi 
mezzi di produziono. non cer
to le bottedie del barbiere o 
del calzolaio. Anche le industrie 
medie. e con questa espressio-
ne non mi riferiseo soltanto 
aU'artisianatn. nella nostra 
concezione avranno per lungo 
tempo ancora una funzione da 
assolvere nel quadro di uno 
sviluppo graduate e coordinato 
di tutte le attivita cconomi-
che *, 

SPIEGEL: * E la FIAT? * 
LONGO: « In un piano di tra 

^formazioni socialistc certo la 
FIAT non puo non rientrare 
nolle misure risiuardanti i com-
plcssi monopolistic! Per esse 
re precisi. o2Ci noi non ponia 
mo il prohlema della sua na 
7ionali77azione immediata. ben 
si di misure che possano per-
mettere una pirtecipazione di 
retta d»M lavoratori nell'orsa-
nizzazione e neeli indirizzi del 
la p-oduzione in rapivirto aslli 
intero'si sonorali della na 
zione >. 

SPIEGEL: <• E verso i conta-
dini? r 

LONGO: «Noi lottiamo per 
dare la terra ai contadini >. 

SPIEGEL: « In proprieta pri 
vata? i 

LONGO: < In proprieta pri-
vata » 

SPIEGEL: z Allora tutti i 
contadini della RDT si trasfo-
nranno in Italia ». 

LONGO: «E I.a terra , la lasce 
ranno in Germania? Per ora. 
intanto. >ono i contadini italia 
ni che sono obblij.ati ad ab 
bandonare !e campaane e ad 
emigrare Niii <iamo per la tor 
ra ai contadini. ma ->app:amo 
che la terra, da sola, oggi non 
basta piu. D>bbiamo dare di 
piu ai contadini Per vincere 
!i sfruttamento do: monopoli 
bisogna favorire le as«oeiazio-
ni tra i contadini. di oJTni t ip i 
e grado. lo sviluppo di orga-
nizzazioni o i p o r a t i v e per i 
trattori e di cooperative di 
vondita e di trasformazione do] 
prodotto » 

« E' inconte^tabile che su 
questo punto — affermano i 
r.nlattori dtllo Svicael - tra il 
p r . i n m m ? del PCI e la real 
\S doilTn'one Sovietic.a e dtd 
la RDT c e un fossato ideolo 
iiico Ma non esistono questo 
differen7c anche sul ter~eno 
della te«iria classica mancista 
leninista della rivoluziono? n 
PCI sembra volersi allontanaro 
dalla frase di Lenin socondo 
cui la sostituzione dello Stato 
borghese con quello proletario 

6 impo.vsibile senza rivoluzio 
no violenta. Nel suo famoso 
promemoria Togliatti ha consi-
gliato nel VM'A una piu prof on-
da riflessione sul tenia delle 
possibilita di una via pacifica 
di accesso al socialismo ». 

LONGO: « Perche dovremmo 
essere p.oprio noi quel che Le
nin non e mai stato in tutta la 
sua vita, cioe un dogmatico? 
Perche dovremmo restare ag-
grappati ad espressioni lotto-
rarie senza corca re di pene-
trarne il signifieato e la por
tata in rapporto alia situazio-
ne in cui vennero formulate? 
Forse che. per essere lenini-
sti. dovremmo rimanere fermi 
al mondo di 40 anni fa? » 

SPIEGEL: «Gli altri partiti 
comunisti la pensano divcrsa-
mento... T> 

LONGO: «Anche ncgli altri 
partiti comunisti e'e un ripen-
samento su queste question!. 
Non dimentichiamo. peraltro, 
che per tutto un periodo. dalla 
Kivoluzione di aprile a quella 
di ottobre. Lonin si batie per 
il passaggio " democratico " . 
" meno doloroso " at sociali
smo. e che la via della insur-
rezione venue scelta solo dopo 
che la reazione si avvio sulla 
via della repressione violenta 
di ogni movimento popolaro. 
c vonne scelta per porre fine 
alia guerra. alio sfacelo della 
Russia, alia subordinazione de 
cli interessi nazionali a quelli 
imperialistic! ». 

SPIEGEL: * Si tratta di una 
interpretazione molto razionale. 
ma anche molto diversa ». 

LONGO: « Per noi leninisti il 
marxismo e un mezzo di inter
pretazione della realta. e una 
guida per 1'azione ». • 

SPIEGEL: « E oggi voi lo in-
terpretate maggiormente in 
senso democratico? » 

LONGO: « Noi pensiamo che 
la affermazione di Lenin che il 
p ro l e t a r i a t per escrcitare il 
suo potere non puo utilizzare 
la macchina dello Stato cosi 
come essa e, e pienamente va-
lida anche oggi: che pero i 
metodi per giungere al potere, 
i modi e i tempi con cui il pro
l e t a r i a t trasforma la macchi
na dello Stato. dipendono dalle 
concrete condizioni storiche. II 
nostro partito ha per questo 
elaborato quella che noi chia-
miamo la via italiana al socia
lismo. che tende alia creazione 
di una societa socialista plura
list ica >. 

Democrazia 
parlamentare 
SPIEGEL: « S e I'abbiamo 

compresa rettamente. il PCI 
vuole nella sua strada per il 
potere. attenersi alle regole del 
la democrazia parlamentare 
Se un giorno il PCI ottencsse 
piu del 50 per cento dei voti. 
che cosa succederebbe con gli 
altri partiti? 

LONGO: « Noi non poniamo il 
problema in questi termini. Noi 
pensiamo che l'accesso al so 
cialismo deve essere opera di 
tutti i partiti e di tutte lo for-
ze sociali intcressate alia tra 
sformazione socialista dell'Ita 
Ha. Noi voaliamo realizzaro 
questa trasformazione insieme 
a tutte le forze politiche e so^ 
ciali progressive, comprese 
quelle cnttoliche. Quindi non si 
pone per il nostro partito il 
problema di raggiungere il -Vi 
per cento dei voti. ma di rea 
lizzare una collaboraziono con 
tutto queste forze »-

La conversazione si sofferma 
ancora a lungo su questi temi 
« Noi consideriamo che il so 
cialismo e un'esigenza storica 
oggettiva che si pone con sem 
pre maggiore urgenza». ag 
giunge Longo «Signor Longo. 
immaginiamo che lei sia presi 
dente del Consiglio — insisto 
no gli intcrvistatori — di un 
governo comunista italiano clet-

i to con una maggioranza di ol 
tre il 50 per cento dei voti. e 
che il signor Fanfani dica in 
ptibblico: il signor Longo 6 un 
asino Lo puo dire? Lo puo sen" 
vere? O lo fara arrostare? * 
* Ho gia detto — nbid i -ce 
Longo — eho noi concepiamo 
I'accos«o e la gestione del po 
tore come cosa da -ealizz^rs: 
con la collabttrazione di Mitte 
le forze domocratichc e pro 
gressive interes«ate nlla co 
stnizione socialista Fanfani di 
ra qllello , , Ma sara al governo 
o aH'opposiz'ono? Se avra ra 
gione sara per me difficile di 
fenrlermi Se avra torto allora 
la diffama7ione ricadr.a sulla 
sua persona Credo comunque 
che anche in un regime socia 
lista i casi di difTamazione sa 
ranno rcgolati come lo sono 
ora. secondo la legge ». 

SPIEGEL: * E gli pcrmette-

rebbe di condurre un'opposizio 
ne. su problemi oggettivi e sei-
vendosi dei mezzi atti alia for-
niazione dcll'opinione pubbli
ca? Sotto il suo governo ognu-
no avra l ;herta di espressione 
e di coalizione? » 

LONGO: « Vi ripeln che non 
pensiamo ne a un governo di 
un solo partito. ne tanto meno 
ad un governo personale *. 

La conversazione, che oramai 
volge alia conclusione. si spo 
sta ora su question]" del movi 
mento comunista internazionale 
e sulla funzione che vi svolge 
il PCI. <? Ammctto che il no
stro partito — dice Longo — 
possa essere considerato come 
uno tra i piu avanzati su que
sta via che si potrebbe definire 
della mwlornizzazione e del 
continuo adeguamento alio con
dizioni o alle possibilita. Posso 
dire che gli altri partiti co 
munisti dimostrano pero un 
grande interesse per la nostra 
azione. Alcuni di essi si muo-
vono, in modo corn'spondente 
alle loro condizioni. anche nel
la direzione da noi seguita. 
Non penso solo ai partiti euro 
pei. ma. ad esempio. anche a 
quelli deH'America latina ». 

SPIEGEL: « In un cento senso 
siete allora diventati un par
tito guida? » 

LONGO: < No, no. Non e'e. 
tra noi comunisti nessun par
tito guida ». 

SPIEGEL: i Ma per lo meno j 
il partito piu progredito». 

LONGO: * Noi abbiamo le no
stro esperienzo. Le illustriamo 
agli altri e discutiamo con es
si. cosi come discutiamo le loro 
esperienzo ». 

SPIEGEL: «Avele anche rcla-
zioni con il Partito comunista 
tedesco? » 

LONGO: « Naturamente. Non 
pensate. d'altro canto, che sa-
rebbe ora di riconoseere, in 
Germania oceidentale, il diritto 
del Partito comunista alia Ie-
galita? » 

SPIEGEL: « Noi non abbiamo 
mai difoso la sua messa fuori 
legge. Ma torniamo al nostro 
tema. II comunismo era una 
volta un sistema di pensiero 
universale, che si caratterizza 
va per la sua unanimita e per 
la pretesa che Marx. Engels 
e Lenin avessero risolto una 
volta per tutte tutti i problemi 
mondiali. Oggi questa opinione 
non sembra valere piu nem
meno tra i dirigenti comuni
sti ». 

«Questa pretesa — replica 
Longo — e una deformazione 
assurda ed arbitraria della ve
ra essenza del marxismo-Jeni-
nismo. e delle sue enormi ca
pacity creative. Noi non conce-
piarno il marxismo come un si
stema di pensiero chiuso. Tut
to al contrario. Lo abbiamo di-
mostrato costantemente e lo 
dimostriamo ogni giorno con la 
nostra azione e con la nostra 
elaborazione politica e teorica. 
II marxismo — aggiunge il so 
gretario generale del PCI. av 
viandosi alia conclusione della 
conversazione — e per noi una 
concezione dinamica. che si po 
ne sempre a confronto con i 
risultati della esperienza e del 
la ricerea. nel campo scienti 
fico c in tutti gli altri campi: 
che si pone anche a confronto. 
quindi. con altre concez'oni. e 
clie pertanto. per il suo stesso 
sviluppo. ha bisogno della piu 
piena liherta per la ^ultiira. 
le filosofe e le fe<li religiose » 

f Signor I.ongo. In ringrazia 
mo per ouosta conversazione •» 
Con queste parole di Goorg 
Wolff e di Guenther Zacharias 
tormina d lungo resoconto del 
settimanale di Amburgo. 

VENEZIA — Agnes Varda e Caterine Deneuve, rispetlivamente 
ieri dalla Francis. A destra: Francois Hardy, in mini-gonna, 

regista e protagonista del film « Les creatures it presentato 
giunge al Palazzo del Cinema in compagnia di Richard Johnson 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 29. 

Agnes Varda. come Alain Res-
nais, come Chris Marker, come 
altri suoi amici. cineasti e no. 
della sinistra intellettuah' pariiti-
tia. ama molto i aatti. Son pos-
siamo dire che li ama anche Ar-
mand Gatti. ma solo perche in 
italiano si creerehlie uno spiace-
role pioco di parole. Ad oani mo 
do. e questo un culto nuzui'n n\ 
nwno dot t»mpi di liaudelai e. •-• 
del quale la piccolo rcuista frun-
cese. nala in Belnio da padre 
preco. e stata fino a ieri. una 
delle piu costanti sacerdotesse: 
sia nei suoi cortometraqqi che 
ne ha fatto una precorritrice 
della * nouvelle vaque», sia nei 
suoi due primi film a sopqetto. 
Cieo. dalle cinque alle sette e 
(ancora inedito in Italia) Le Bo-
nheur. 

Ma oggi. nel suo terzo film Le 
creature, abbiamo assistito a 
qualcosa di raccapricciante: il 
personagqio principale. uno scrit-
tore, se ne ca in giro per un'in 
tera sequenza tenendo in mano 
un gatto morto. e nero per giun
ta: non solo, ma nel primo in-
serto a colori che la sua accesa 
fantasia di romanziere popolare 
scatena. egli addirittura brandi-
see, in un'improvvisa crisi di fu
rore. questa povcra salma a mo' 
di clara. e con essa si mette a 
percuotere un gruppo di nemici. 

Forse. chissa, suo marito Jac 
ques Demy, il regista di Lola c 
di Les parapluies de Cherbourg. 
cm" la Varda ha dedwato Le crea
ture. mifrc nitre j)Tedilezioni in 
fatto di bestie; o forse Vautri-
ce ha voluto sottolineare la biz 
zarna del film anche con tale 
inaudita dissacrazione. In ogni 
caso. per noi e stata una sorpre 
sa: prol>abilmente Vunica. pur-
troppo. di un opera stanca. dclu 
dente, opprimente nella sua man-
canza di umori. di scatto, nella 
convenzionalita delle sue inven-
zioni. 

Quando tn un film si adotta la 
struttura libera, soqgeltiva. quan-
dn vull'escmpio di Fellini o di 
Bergman (i quali hanno fatto 
tanto bene, ma anche tantn ma 
le al cinema internazionale. sti 
molando orunque la moda delle 
confession! in prima persona) si 
lascia che il protagonista possa 
shrighare la propria immaqina-
zione. Vautore assume contempo-
raneamente. nei confront! del 
ptibblico. un impeano piu serio. 
Se a lui viene cottcessa una mag 
niore liherta. dcre pero dimfr 
strare di sapernr approfittare de 
nnamente K' un peccato potcr 
dispnrrc di un'inHnita aamma di 
• ntcrrcnli. di stiQOCSlioni. di so 
Ui'ioni. poter pa^are come si 
rr.-oV. e quando sj ruofc. dnl 
h'anco c nero al colore, rfai'a 
realta alia farola. dal mo-irfo 
csteriore O quello infer/ore e r>ot 
rirelare. in codesta apertura di 
metodo. un sostanziale dismtcrpt 
sr di contenuto. 

Le t creature •» del f.;fo!o «o'K» 

(incite die. a poco a poco, s'im-
pongono nella mente dello sent-
tore, il quale vice in un castel-
lo su un'isola del Sard, con una 
mogliettina amorevole c muta. 
Lei e diventata muta in seguito 
a un incidente automobilistico di 
cui iuomo si ritiene responsa 
bile: e lo e. in effetti. Ma so
prattutto e responsabile dei ro
manzi che scrire. di gusto ben 

I dctcriare a qiudicare dal tipo 
i d' mmaifiiazione che cnltira. Per 

quanta ve ne ^t;« rittrato nel pro 
prio sfnrzo. gli accade comunque 
dincontrare in paese. nel bo-
sco. o sul pontile dell'imbarca-
dero. una serie di persone da tra-
sfarmare in personaggi. 

Per esempio. questa coppia d'< 
merciai ambulanti die continua 
a dargli fastidio. non potrebbe 
scassinare un forziere? Dietro 
gli sposini innamorati. non po
trebbe profilarsi I'insidia di una 
maliarda ahbandanata che ritor
na? E la relazione adulterina tra 
la piaccnte albergatrice e il me
dico del posto. avra un futuro o 
si romperd? Perche non pensare 
che la ]Kidrana della droqheria 
sia stata violentata, in gioventu. 
da un sordido riccone. e che la 
sua figlioletla adolescente non 
corra, adesso. lo stesso perico-
lo con lo stesso immondo vec-
chiaccio \xiralizzato? E via fu-
metteggiando. 

Ma. se e riservato lo scnttore 
del castello. ancor piu misterio-
so e lo scienziato della torre. 
Clie cosa fara mai. nella sua ta 
na, il signor Ducassc? Come il 
diabolico Lautrcamont. che il no
stra romanziere legqe alia sera 
(e che s, chiamava, come tutti 
sanno, appunto Isidore Ducasse) 
anche Viqnoto signore e slrana-
mente mahgno. tant'e vera che 
ha inventato una macchina — l>a-
sata sulla televisione. sul t co 
mando mentale J> e sul aioco de
gli scacchi — per mandare alia 
rovina le persone facendole in-
contrare tra loro con effetti si-
nistri: mentre il nostro romanzie
re. che si batte con lui in una 
partita deciswa. vorrebbe salrar-
le. anche perche Yultima posta e 
pot la propria moqlie. che tra 
Valtro si trova in stato interes-
sante e che bisognerebbe far par-
tonre in pace. II parallelo finale. 
tra d parto lelterario e la crea-
tura umana che nasce. e Vest re 
mo tocco cui approda la duplice 
vicenda. immaginaria e reale: e 
non dtremmo che sia proprio un 
tocco ineffabile. 

L'errore della Varda e lipico di 
un'ir.tcllioenza presuntnosa: ere 
dcre che si possano prendere a 
aahbo le creazioni di una medio 
ere letteratura. o mcalio ancora 
le -torre co*iddettc pnpnlari. con 
una minima d^foTmaz'one pro 
-P'ttica. con una 'emphee * "-fa 
mtura » mcUxlrarimatica. Que 
--*o fofro tra Yironia della per 
«y*70 colta e le arrenlure *cnti 
mentali dei romanzi d'appendice 
".on c affatto facile da scoprire: 
rome ha dimo^trato Gramsci. non 

Stati Uniti 

e col disprezzo o con lo snobi
smo intellettuale che si giunge 
alia comprensione di certi feno-
meni difjusi tra le classi meno 
fortunate od esperte. Si rischia 
invece la massima confusmne, 
come succcde ora alia pur do 
tula cineasta. che non si capi 
see davvero da quale praspctti 
va si voglia porre. dal momenta 
che il punto di vista suo — di 
aid rice del film — non differisce 
tier nienle da quello del <un prt> 
tugonista. Entrambi egualmeNe 
superficial'!, egiialmente medioeri 
e gratuiti. 

Con tutti i suoi limiti di fred-
dezza e i suoi ricalchi temati-
ci. il film juqoslavo che ha via-
to a Pola. I.unedi o mnrtedi di 
Vatroslav Mimica — anch'esso 
basato su una fantasia ititeriorc. 
sull'alternanza tra il griqio e il 
colore, su una sinfonia di motivi 
die si allineano e si ricomponoo 
no nella mante del protagonista — 
era un gioiello in confronto a Le 
creature. Che il cinema interna 
zionale. come del resto il inon 
do. attraversi una crisi e vera: 
ma gli esemplari cultural! di fa 
le crisi vanno ricercati. almeno. 

tra i prodotti autentici, anche se 
discutibili, di un dibatttto. di un 
contlitto. di una prcaccupaz'one. 
11 film della Varda e invece to-
talmente disimtiegnato e. a que
sto punto. nessun preziotismo for-
male poteva salvarlo: tie le belle 
iinmagiiii, tie il complesso degli 
at tori franccsi c svedesi. ne la 
partitura musicale elettromca del 
compotitore d'avammardia P<er-
re lUirhaud. lYaltronde la •iles<a 
autriee. che si e preientat'i alia 
conlcrenza stampa accompagnata 
dull'interprete Catherine Deneu 
re, non ha aruto molto da dire 
ai giornalisti: ne i qiornahsti 
avevano. per la verita. molto da 
domandarle. 

Stentiamo a credere che il film 
della cecosloracca Vera Chiitilo 
va. che la Mostra ha respinto. 
fosse meno interessante di Les 
creatures. La sconfitta di una don 
na regista ci riempie sempre di 
un'amarezza particolare. Ora le 
nottrc speranze. in questo cam-
po. sono proprio tutte affidate a 
Mai Zetterling. e al suo film ri
servato agli & addetti ai lavori ». 

Ugo Casiraghi 

La retrospettiva 

Una variazione 
sui guai del 

vivere in due 
Presentato « Why change your wife » di 
Cecil B. De Mille con Gloria Swanson 

Battaglia a Waukegan 
tra polizia e negri 

NEW YORK. 29 
Violent! confliiti razziah sono 

stati all'ordine del ciorno anche 
nolle ultime ventiquattro ore in 
numerosi centn degli Stati L'niti. 

A Waukegan. nell'Illinois, per 
la seconda ciornata con«ecuti\a 
potma e abitanii del quartiere 
negro si sono scontrati. con un 
bilancio di sei fenti gravi e ses 
«antaquattro ar rc ta t i Tra l fe 
riti e una bimha negra di *ci 
anni La polizia e intervenuta 
in Torze. con grande brutalita. 
in seguito ad un incidente pro 
vocato da due bianchi in un bar 
del quartiere La folia ha deva 
stato alcuni negozi e incendiato 
automobili in sosta. La battaglia 
si e protratta per tutta la notte. 

Scontri fra polizia e dimostran-
ti negri sono awenuti anche a 

Lo* Angeles, nello stesso quar
tiere che I'anno scorso e *tato 
teatro di una drammatica < ri-
volta ». 

A Milwaukee, nel Wisconsin, i 
neari hanno manifestato per la 
decima «era di seguito nel quar 
tiere residenziale bianco, ptr 
nrotestare contro la disenmina 
*ione razziale nel settore defili 
alloggi Una folia di duemila 
tvanchi. a stento trattenuta dai 
militi della * guardia nazionale i, 
ha fatto ala al passaggio del 
corteo urlando insulti e minacce. 
I razzisti hanno scandito a lun
go in eoro: « Kill. kill, kill the 
jungle bunnies» (c ammazza i 
topi della giungla >) e «Burn. 
blackie, burn («hrueia. negrac-
cio, brucia >). Quattro razzisti 
sono stati arrestati. 

Visita ufficiale 
in Italia del 

minisfro 
degli esteri 

della Danimarca 
Su invito del ministro degli 

affari esteri Fanfani, il mini
stro degli esteri di Danimarca 
Haekkerup compira una visita 
ufficiale in Italia da] 13 al 16 
settembre prossimo \enturo. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 29 

l-i macchina della Mostra 3i e 
messa in moto. Awiatasi ieri la 
ra Vienna del'e o;>ere in concorso. 
ed csaurnoM rapidamente il pri-
n,o sfoes.o della recuperata 
i niondanita ». o2'4i si vino aperte 
!e dae tradizion.:!i sezioni — in 
form.itiva e retrospettiva —. dal
le q.iah ci si atte.nde non poco. 
per il pre^tig.o culturale erl arti 
st:co di quella * vecchia si^nora » 
(ma non inlecna) che e la mani-
fe-taz.one veneziana. Di scena. 
sia per il presente sia per il pas-
s«'ito. gli Stati Uniti: da un canto 
c('i il pr:mo lunsiometraga'O <1i 
Alex MatUr 1st sfjandato (su cui 
converra tomare). dall'altra con 
la prima pajina. datata 1920. 
de!l'Antoio2ia da! titolo America 
a'.lo sjyecchio: the roaring ticen 
ties, che ci co.ndurra. di film in 
fi.'m. sine ail'nnno 1929: alia vi 
c.Ila. c:oe. del sonoro cinemato 
graaco e della ens; econo'nica 
Die nomi f.imo-i. Cecil B. De 
M-l'e e Gloria Swanson. si tro 
vano accoppiati in Whu chanqe 
JIOUT u:ife. ehe abbiamo vi^to qie-
-:o pomerit:2:o. e in The affairs 
of Anatol. che vedremo domani. 
De M:l'e e La Swanson: h rcor 
ri"rete. in Viale del iramonto. di 
H.lly Wilder, reo'.fcare natetica-
mente e cau-ticamente all'an-
tica vicenda del loro po 
lemico sodalizo di regista e di 
attrice. Ora De Mil!e e nvirto 
la Swanson e rentrata neIl*om 
bra dell'eta matura Ma lo scher 
mo ci re^tit'ilsce l'lrTmaaine pin 
tigliosa dell'una. i! f'lrbe^co ta 
lento dell'altro in auesti esem 
p!ari della conrnedia detta ap 
panto t alia De Mil.'e »: * s^ttiea 
e fastosa ironica e hbertina in 
cui si specchiano le velleita lo 
amb.afuita. le prungini del dopo-
guerra >. come rileva Francesco 
Savio. curatore della retrospet
tiva. 

Whu change your icife, vale a 
dire Perche cambiare monlie. e. 
owiamente. una commedla nu-
trimonialc. una variazione gusto-

s.i (che avreWx? avuto poi mille 
nn:taz!oni) sui Uuai del vivere in 
due: Kolwrt. il jirotagonista, e 
afflitto da una condone seriosa. 
the ha il culto della decenza • 
che vorrebbe e!evarc lo spirito 
ti«'l marito: mentre hu fuma 
tr«ipp*>. co!lezio:i.i van di niarca. 
pia/Ai di cont:ntio sul grarnmofo 
no fox-trot alia mo la. e conijira 
;K-r la monlie ab.ti tra spa rent i 
c-h'ella •=! rifiuta d, vestire. Fin:ri 
nel divorzio: Robert. r;spocato^i 
con una bella mdossatrice fcau«a 
roa ultima, benche innorente. tut
to -sommato. della rottura) dovrA 
=contrar.=i pero in un complesso 
di difetti opposto a quella della 
prima * meta >. ma egualmen!* 
deletero Dove Tuna era arcigna 
e rattedratica I'altra e leziosa e 
•=venevole... InsoT.ma il morali 
smo hol'vwoodiano vecchio a! pa
ri del cinema, avra par cempre 
la meeiio E e'e da rifle'tere sul 
fatto che da nessun pae^e. comf 
«i quello dei divorzi. ci son mai 
venule tante esort.azioni. dirette 
o inaVeite. ad accettare il matri-
rronio unico. ce non indissclubile. 
in Quanto male minore. 

Ma un tal spirito retnvo 6 noi 
demi'tificato e. se volete. * di-
s!an7iato >. da: timbri satirici. o 
francamente burleschi. che I'auto-
re imprime sull'argomonto e strf 
suoi sviluppi. con l'ausilio di bril-
lantissime didascalie — dove -*pic-
cano massime lapHarie del ecne-
re: * II matrimonlo. come il C*-
nio e un'infinita capacita di sof-
fcrenza ». o ri'arioni amab;lmen*e 
sto'piate ad e'emn :o: « K' la co-
sc.'enza di nostra moslie che n fa 

j t-:«ti vih' >. !a mi lettura e il cui 
-••id'o dovehbero essore raccO-
mandati ai frettolos; di».'ojh:«ti 
rvwitemporanei. Quanto alia Swan -
son. il suo brio e il suo fa^cino 
sono ben visibili. ma quasi oscu-
rati da quelli della rivale. Bebe 
Daniels, attrice anch'essa celebr* 
necli c anni ruggenti >, ma obtta-
ta anche da piu lungo tempo. 

Aggeo Saviofi 
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