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Verso II Congresso del PSU 

cosegretario 
socialdemocratico 
Sodalizio o corrente? Rassegnazione e stato di ne
cessity - Gli ultras di Mancini scavalcano Taviani 

Ai teiripl del centrismo 
era abitudinc dell'on. Sara-
gat stare al governo per an-
ni e sostare fuori della por
ta per qualche mese. Schiac-
eiati dalla DC in un ruolo 
men ehe complementare i 
socialdemocratici si accon-
tentavano di prendersi pic-
cole dispettose rivalse nei 
corridoi e si illudevano di 
farle pesare, al momento 
della contrattazione, come 
prove di « intransigenza ». 
Queste finzioni, in realta, 
non vennero mai prese sul 
serio e a conti fatti serviro-
no piii alia DC che agli scis-
aionisti di palazzo Barberi-
ni. Ess! guadagnarono un po' 
di spazio nel sottogoverno of-
frendo in cambio alia DC 
una copertura «laico-demo-
cratica ». E la DC ebbe per 
se tutto il potere. 

Mario Tanassi, il capofila 
dei socialdemocratici unifi-
catisi col PSI, ha in mente 
pressappoco la stessa tattica 
ora che il partito ha laseia-
to la « stanza dei hottoni ». 
Egli ha pure contribuito a 
far passare la decisione del 
« disimpegno > unendo i suoi 
voti a quelli di De Martino 
e formando cosi una maggio
ranza contro Nenni. Mancini 
e Giolitti. Ma e stata un'in-
tesa occasionale ed e venuta 
meno, infatti,. dopo la riu-
nione del Comitato centrale. 
I due segretari sono rientra-
ti nelle rispettive correnti a 
elaborare le proprie mozioni 
congressuali. Tanassi ha su-
bito delle defezioni. Qualcu-
no dei socialdemocratici e 
andato con De Martino (tra 
questi Averardi, Ariosto, 
Pellicani, Margherita Berna-
bei) . Un altro gruppo si e 
mosso dietro a Preti e ha 
raggiunto le spnnde dell'on. 
Mancini. Con Tanassi sono 
rimasti * Cariglia. Orlandi, 
Lupis. Zannier. Tremelloni, 
cioe il vecchio quadro clien-
telare che oualcuno crede di 
nohilitare chiamandoln « pre-
sidenziale». II sodalizio e 
stato battczzato «Rinnova-
mento socialista ». 

Dhimpeano 
e dhnombilita 

De Martino ha visto nel 
« disimpegno » un'occasione 
per saeaiare la e disponihili-
ta » della DC ad una politi-
ca di riforme p per scuoter-
ne gli equilihri intcrni. Ta
nassi (e chi sta piii in alto 
di lui) l'ha concepitn. inve-
ce. come un'azinnc dimostra-
tiva. un gesto da far valere 
come una carta della futura 
tratfativa coi democristiani. 
Nell'inotesi velleitaria di Dp 
Martino il * rilancio» del 
centro-sinistra equivale a 
una rottura della • continui
ty » moderata. Nelln schema 
di Tanassi non e'e chp il pro-
luncamentn del tradtztonale 
indiriz7o di governo da ga-
rantire con una piu vantaa-
glosa snartizionp del potere. 
T socialdemocratici non si la-
mentano della esperienza 
trascorsa: vogliono an7i «sal-
vaguardare la politica di 
centro-sinistra» che avreh-
he • contribuito in modo de-
terminantp al progresso ecn-
nomico del paese ». Sono gli 
anici. ormai. a difendere 
apertamente Moro. talvolta 
con accenti che. come in Ca
riglia. sfiorano l'apologia. 
Ammettono che «e'e una 
crisi di fiducia nei confron-
tl del partito • e dicono che 
per sanarla occorre un < at-
teggiamento responsabile >. 
Insomma vogliono tomare al 
governo e strappare qualche 
concessione in piu: questa 
sarebbe la linea che dovreb
be dare al partito « un'ani-
ma sola ». 

Prospetlive 
mutate 

II tono dei loro document! 
• cambiato dopo il 19 mag-
gio. Essi confessano prati-
camente che il loro opportu-
nismo e frutto di < un muta-
mento brusco di prospetti-
ve ». Aspettavano dalle ele-
zioni la convalida deH'idea 
centrale che ai Icro occhi 
giustificava I'unificazione so
cialista e 1'alleanza con la 
DC, cioe il progetto di costi-
tuirsi come altemativa al 
PCI nello schieramento ope-
raio e alia DC nella gestione 
del potere. II responso delle 
urne li ha storditi. Tanassi 
in una riunione di corrente 
(4 luglio) ha espresso il lo
f t itato d'animo con un giu-

dizio che poi non ha voluto 
riportare nella sua mozione 
congressuale: « La prospetti-
va dell'alternativa socialista 
e democratica diventa irrea-
le almeno per il periodo di 
tempo per cui e dato formu-
lare previsioni fondate... 
Questo che era uno degli 
obiettivi fondamentali della 
politica di centro-sinistra ap-
pare ora come irrealizzahi-
le, cosl che il partito si tro-
va costretto a rimeditare le 
condizioni di una alleanza in 
cui lo stato di necessity ri-
schia di prevalere sempre di 
piu sulle possihilita di una 
libera scelta. Puo darsi che 
non ci sia piu niente da 
fare »... 

Anticomunismo 
e atlantismo 

E' con tale rassegnazione 
che i socialdemocratici pre-
sentano la necessity di rico-
stituire il centro-sinistra. 
Privi ormai di un benche mi-
nimo supporto strategico, 
non resta loro che appellar-
si al proprin certificato di 
nascita. airanticomunismo e 
all'atlantismo primordiali. 
Ogni tanto essi fanno osceni 
riferimenti alia dottrina nel 
« classico » tentativo di ca-
nonizzare Marx e di contran-
porgli la « deviazione » leni-
nista. Di oui la condanna in 
blocco deU'esperienza stori-
ca del socialismo, vista co
me « anormalita » ed « erro-
re ». in nome di una * demo-
crazia occidentale » che Ta
nassi vuol vedere protetta 
dallo < scudo > degli Stati 
Uniti (egli atterrisce al-
1'idea che la politica ameri-
cana possa prendere una pie-
ga • <~isolazionista ») . Va da 
se che tutto questo discorso 
e tenuto alFaltezza delle con-
ferenze parrocchiali del pro
fessor Gedda. 

In che cosa Mancini. Fer-
ri e Preti si distinguono da 
Tanassi? La loro frazione 
(cAutonomia socialista*) 
che e Tunica a non aver 
presentato una mozione pro
pria ha fatto suo l'« appel-
lo > di Nenni. Gli ultras, 
in linea generate, non nan-
no idee molto diverse dai 
socialdemocratici (Mancini 
e intervenuto nel dibattito 
sulla «delimitazione della 
maggioranza» con preoccu-
pazioni del tutto strumenta-
l i ) . Li caratterizza, pero, 
una smodata nostalgia mini-
steriale. Tanassi ha votato il 
« disimpegno » per servirsi a 
modo suo di una «breve 
pausa di riflessione >. Man-

Perche contestiamo Mostra di Venezia 

cini non ammette alcuna 
c pausa ». Egli si e opposto 
alia decisione del Comitato 
centrale con rabbiosa ostina-
zione. Tutti 1 giorni Ton. 
Preti si rovescia sulle agon-
zie di stampa perche si sap-
pia quanto perde il paese 
se Preti e soltanto un ex-mi-
nistro. La smania di toma
re subito al governo ha dato 
a questo gruppo una certa 
vivacita. E Nenni, mettendo-
si alia sua testa, ha spronato 
Mancini a esibirsi come al-
fiere di una « larga maggio
ranza » fra tutte le correnti 
che in un modo o nell'altro 
si richiamano al centro-sini
stra. L'autorita dell'anziano 
lender non e hastata tutta-
via ad accreditare Mancini 
come un fautore dell'unita 
del partito. Gli stessi social
democratici ne diffidano per
che temono di rimanere 
« scavalcati » da un eventua-
le avvicinamento tra il par-
lamentare di Cosenza e De 
Martino. Ouest'ultimo peral-
tro ha evitato di farsi coin-
volgere in una manovra con
gressuale che se andasse in 
porto avrebbe l'effetto di 
produrre nel PSU una « una-
nimita »• non meno artificio-
sa di quella democristiana. 

Un ministro 
per Rumor 

Mancini usa muoversi con 
spregiudicatezza e ha dimo-
strato di saperlo fare anche 
da ministro. Non c'6 forse 
nel quadro dirigente del PSU 
una creatura piu esemplare 
della degenerazione ideale e 
politica del partito. Quando 
i socialisti denunciano i gra-
vi fenomeni dell'elettorali-
smo pensano piu che altro a 
lui. Egli e accusato di voler 
trasformare il partito in una 
macchina di potere domina-
ta dal sottobosco delle clien
tele. Si parla di un trio Co-
lombo-Mancini-La Malfa che 
dovrebbe impadronirsi del 
centro-sinistra per dargli 
una guida « efficiente » in 
alleanza con la tecnocrazia. 
Mentre i socialdemocratici 
< ortodossi * apprezzano in 
Moro il leader che rispetta 
le tradizionali regole della 
« mediazione », Mancini pro
pone che < uomini nuovi > 
vadano al comando. Propone 
cioe un moderatismo piu 
< dinamico • e mistificato, 
una tecnica di governo piu 
c attivistica ». 

L'on. Rumor, o Colombo. 
meritano senz'altro un mini
stro di questo genere. 

Roberto Romani 

Un «Leone» per fare soldi 
I film d'arfe premiali si impongono al pubblico solo quando la pubblicila li Irasforma tendenziosamente in prodotti commerciali 

Nessun contribute) a un dialogo reale e delerminante con le forze della cultura, per incidere sulla civilta cinematografica nazionale 

.-"-

Presentata nella patria della minigonna 

La moda sovietica sbalordisce 

LONDRA — Ha destato sensazione la prima delle numerose sfllate di moda sovietica che si 
stanno svolgendo In questi giorni nella « patria della minigonna », precisamente ad Earl Court. 
I model I i sovietici sono stati deflniti dagli intenditori di «alta qualita», sia per II tipo di 
tessuti impiegati, sia per la flnezza e I'accuratezza della confezione, sia per II disegno ori-
ginale. Le sfllate si stanno svolgendo nel quadro di una piu ampla rassegna del « Lavoro in 
URSS». Grande era I'attesa che pero non e andata certo delusa. Nella foto: tre modelli II-
picamente Invernali presentati dalle indossatrici Augustina Shadova, Irana Ozotinch e Galina 
Meylukova: al centro un tailleur da pomeriggio e ai lati due completi per montagna e sci. 
Come a dire, sport ed eleganza Quasi esaurita la trovata della minigonna, morta sul na-
scere la linea Bonnie e Clyde, molti sarti del mondo anglosassone sono concord! nel ricono-
scere che qualche ottima idea potrebbe venire dalla nuova moda sovietica. Ad ogni buon conto 
osservatori e compratori hanno esaurito tutti i posti delle sfllate riservati al pubblico. 

Mentre II pubblico comincia a disertare i teleschermi 

«Decapitata» la TV francese 
Licenziati e trasferiti i giornolisti, gli autori, gli organizzatori che parteciparono piu attivamehfe alio 

sciopero per I'autonomia dell'ORTF e I'obietfivita della informazione - Nella lisfa i nomi piu popolari 

della radio e della TV - Minacciato uno sciopero nazionale di protesfa da parte dei giornalisti 

Nostra fenriiio 
PARIGI. 5. 

1 giomalisti francesi hanno mi
nacciato oggi uno sciopero su 
scala nazionale nei giornah. al
ia radio e alia tele\isione. se il 
governo non nesaminera la sua 
recente decisione ai hcenziare 
102 giomali^ti della T\'. 

I giomalLsti licenziati erano 
stati al centro dcllo sciopero. 
durato 5ei scttimane. alia radio 
e alia televisione. per chieiere 
una maggiore obbietlivita delle 
informaziom. L'Un:one naziona
le dei giornalisti francesi ha 
pubb!:cato o^gi un comunicato 
in cui si afferma che se il go
verno non nesaminera la situa-
zione. i giomalLsti reagiranno in 
coni«zuenza. Fonti deli'Unione 
dei giornalisti hanno dichiarato 
che se tutti i passi che verran-
no compiuti rion avranno esito. 
verra inietto uno sciopero dei 
4.500 membri deli'Unione. para-
lizzando in tal modo il settore 
della diffusione delle informa-
zioni in Francia. 

€ Riprenderd le mie critiche 
televisive quando a sari una 
televisione da criticare e non 
delle informi macerie da di-
struggere. Per il momento. mi 
limito ad osser\'ervare che i 
realizzatori piu colpiti dalla 
rappresaglm sono proprio colo
re cui avevo ricoonosciuto del 
talento. Decapitazione totale...». 

Queste parole di Maurice Cla
ve!. cntico televisivo del \oureI 
Obsertateur. rendono bene il 
senso di quanto sta awenendo 
allORTF. lEnte radrotelevisivo 
francese. e testimoniano della 
indignazione che le misure re
pressive adottate dal regime 
golhsta contro giornalisti. rea
lizzatori e organizzatori della 
radio e della TV stanno sol le
va ndo nel Paese. 

Da venerdi. TUnione dei gior
nalisti televisiu. che si e insUl-
Iata presso il sindacato degli at-
ton. a] 22 di rue de Chaillot. 
e diventata il quattter generate 
dei licenziati dellORFT. Intan-
to, la « riorgamzzazMne > deci-
sa del Consigho dei mmstn su 
proposta del nuovo segretano 
al!e Informazioni. Î e Theule. 
procede: ai giornalisti. realiz
zatori. organizTetori continuano 
a giungere lettere di Iicenzia-
mento che si limitano a comuni-
care la rescissione del contratto 
con TORFT senza aggiungere 
alcuna motivazione. La ILsta dei 
licenziati che sembra siano 102. 
non e ancona comp!eta: in es-
sa. tuttavia. flgurano gia akuni 
dei nomi piu noti al pubblico 
dei telespettatori. gli stessi che 
ricorsero piu volte nelle crona-
che durante la lunga lotta dei 
lavoratori deH'ORFT nei mesi 
scorsi. I piu numerosi sono i no
mi dei giornalisti — i giornalisti 
televisivi, infatti, furono al cen

tro della battaglia per la Iiberta 
e l'obiettivita deirinformazione 
e il loro sct<K>ero duro phi a 
lungo di tutti gli a'.tn. Come 
ncorda L'Humaniti. a meta 
giugno fu difTuso un comunicato 
di un coskkietto «comitato di 
azjone civica deU'ORTF * che 
chiedeva il licenziamento dei 
realizzatori. degli organizzatori 
e dei giornalisti che piu attiva 
mente partecipavano alio lotte: 
oggi. alle « resa dei conti > lon-
g«ie di quel comunicato. rimasto 
sempre anommo. e divenuta evi-
dente. 

In testa alia Hsta si trovano 
Emmanuel de La Taille. esperto 
di problemi europei. e Francois 
de Closets, commentatore scien-
Ufico. i due giornalisti che era-
no stati delcgati dai loro colic-
ghi m lotta a t rat tare con d go-
\erno. Tra i licenziati figurano 
numerosi giornalisti sportivi, tra 
i quali Robert Chapatte e Ro
ger Couderc. popolarisstmi pres-
so il pubblico francese. Accanto 
ai licenziamenti. la c riorganiz-
zazione > comporta anche alcuni 
trasfenmenti. il piu clamoroso 
dei quali nguarda Leon Zitrone. 
un telecrontsta che era divenuto 
< conduttore » del telegiomale e 
aveva acquistato una popolarita 
pan a quella dei divi ckiema-
tograflci: Zitrone toraera alle 
origini (aveva conunciato come 

giomalista sportivo) e sara da 
ora in poi adibito a seguire le 
corse ciclistiche e I'ippica. I 
pro\-vedimenti sembra non si 
basino tanto sugli onentamen 
ti politici dei singoh licenziati. 
quanto sulla loro partecipano
ne alia battaglia per 1'autcno 
m:a dellORFT dal governo e 
per la hberta e ob:ettivita della 
informazione: nella lista. infot-
ti. figurano i nomi di giornali
sti e realizzatori che non hanno 
mai manifestato op*i:om di sini
stra e si erano uniti alia lotta 
— come lo stesso de La Ta:Ile 
ha dichiarato 1'altro ieri — per 
afTermare la loro dignita pro-
fessionaJe. 

In realta. la « parted pa zione * 
— lo slogan lanciato da De 
Gaulle nei momenti piu dram-
matici della < nvolta di mag-
gio > a testimonianza della vo-
lonta del regime di « andare in-
contro* alle rivendtcazioni po-
litiche dei lavoratori e degli 
studenti — sta trovaodo nella 
brutale repressione allORFT. 
come in altn settori della vita 
del Paese. la sua piu autentica 
interpretazione. - Buona parte 
della stampa francese parla og
gi di < vendetta > gollista: 10b-
strtateur nfensce che parecchi 

programmi gia ultunati e altri 
in corso di lavorazione sono sta
ti scartati perche ne erano auto
ri giornalisti. registi e organiz
zatori che avevano partecipato 
alio sciopero. II Times di Lon 
dra afferma che da qjesti awe-
nimenti si puo dedurre che. no 
nostante la clamorosa vittorw 
elettora'e. il govmo gollista 
t non si sente abbastanza forte 
da offnre al Paese un servizio 
di informazioni ob:etti\o>. II 
fatto e. pero. che. vittona elet-
torale o no. l'obiettivita non 
puo essere attribute di una ra-
diotelevisione strutturata in mo
do da dipendere strettamente dal 
govemo. L'c epurazione » golli
sta rientra percio nella logica 
del regime. 

In tutto il Paese si succedono 
le dichiarazioni di solidaneta 
con i licenziati e i coipiU dalla 
repressione all'ORTF. L'intersin-
dacale dellORTF sottohnea. tra 
1'altro. come l prowedimenti 
colpiscano non soltanto il per-
sonale dell'Ente radiotelevisivo 
ma il pubblico in generate, che 
sara costretto a subire un 
netto peggioramento dei pro
grammi. 

Mi.-cel Rameau 

Le cifre parlano chiaro. Su 
circa centoventi film recenti 
ospitati dalla Mostra Interna-
ztonale d'arte cinematografica 
nell'ulttmo quinquennia, appe-
na una cinquantina hanno be
ne o male (piu spesso ma
le che bene) raggiunto gli 
schermi normalt della peni-
sola, E la proporzione e an-
cora elevata, forse la piu ele-
vata da quando esiste il Fe
stival veneziano. 

Trascuriamo, e ovvio, le re-
trospetttve, pur se sovente co
st ituivano, ignorate regolar-
mente dalla maggioranza del
la stampa e dalla totalita del 
ta televisione, il punto di tor-
za dell'annuale rassegna. Tra
scuriamo anche — come ov
vio non dovrebbe essere — le 
disposizioni collaterali dei do-
cumentari, dei cortometraggi 
e dei film per ragazzi: qui 
si pud dire tranquillamente 
che quasi nessun esemplare 
giunge mai al pubblico del 
contribuenti. A che serve ttun-
que la Mostra di Venezia? 
Pub ritenersi soddisfatta di 
svolgersi consuetudinanamzn-
te ogni estate per gli spetta-
tori che possono convenire al 
Lido, e di incidere cosl scar-
samente sulla civilta cinema
tografica nazionale? 

Sono domande allarmanU, 
ma stanno anch'esse alia bu 
se del movimento di conte-
stazione e di rifiuto, che og
gi, evolutasi la situazione, ci 
trova in prima linea, esatta-
mente come ci trovava in pri
ma linea la difesa della Mo 
stra, quand'essa era «conte-
stata» dai giarnall di destra 
e dagli speculator^ 

Inutile precisare che le no-
stre posizioni e preoccumz'O-
ni divergono, come sempre, 
globalmente da quelle dei vio-
duttori e degli esercenti. 
Quando comandavano loro. ne-
gli anni precedenti all'ithia-
zione, ptii o meno riuscita, 
della « formula » cult urate rt 
chiesta dalla critica, le rose 
andavano ancora peggio I 
film imposti e reclamizzati 
dalle cinematografie tradizio
nali arrivavano al pubblico 
(talvolta vi arrivavano gia di-
strutti dalla critica. ma que
sto e un altro discorso, an-
zi questi sono affari loro), 
mentre gli altri che il Lido 
aveva quasi accolto per ca-
so e che si erano rivelati 
magarl ben piu interessanti 
dei primi e avevano mietuto 
riconoscimenti anche dalle gtu-
rie piu conformiste, non si ve-
devano mai nel resto d'ltalia 
o se, per un errore nel siste-
ma, vi giungevano tuttavia, 
uscivano infallibilmente nella 
stagione morta e, dopo qual
che giorno di stentata « teni-
tura » sparitano dal mercato. 

Oggi pero come vanno le 
cose, tenendo conto appunto 
che il mondo progredisce e >l 
pubblico malura? L'ultimo 
«r Leon d'oro » veneziano cer
to ha avuto un eccezionale sue-
cesso. II «film perversa che 
credevamo di non vedere 
mai» lo st e pur visto, e la 
societa di distribuzione che 
aveva avuto I'ardire dt tm-
portarlo non nub lamentarsi 
dei propri bilancl. Dunque t 
commercianti, espulsi per co
sl dire dalla porta, rientrano 
benissimo, quando e il caso 
dalla finestra, e il prodolto 
di qualita che la Mostra ha 
affermato e lanciato viene su
bito manipolato, senza bada-
re a ftnezze pubblicitarie, co
me una merce di consumo. 
All'insegna della Mostra d'ar
te, gli affan prosperano 

Prosperano — e opportu-
no aggiungere — per alcuni. 
Per altri pub essere 11 buio. 
Dei restantt film esibitt a Ve
nezia Vanno scorso, e andato 
bene La Cina e vicina anche 
esso per via dt una pubbltct-
ta senza scrupoli, si e difeso 
Z'Edipo Re. ha fatto un mez
zo tonfo La cinese. lo ha fat
to quasi complelo Sowersivi. 
Mentre II padre di famiglia. 
Lo straniero, e il film inglese 
con Dirk Bogarde e i bambi
ni che erano prodotti in 
prevalenza industriali, hanno 
certamente nsentito delle cri
tiche negative uscite al Ltdo. 
Degli altrt died tn concorso 
comprese le * Opere prime » 
non si pub dire nulla, per
che non sono apparsi ne, sal
vo un paio, appartranno in 
futuro. 

Da questi dati si pub desu-
mere che Vopera di media
zione, che la Mostra eserci-
ta o dovrebbe esercitare tra 
film e pubblico, e fortemente. 
deformata oppure e deftcita-
rta. Un «Leone d'oro». per 
esempio, atttra a scapito dei 
non premiati, e anche dei piaz-
zatt. Se poi st tratta di un 
u Leone» o d'una * Palma » 
d'oro (come il caso di 
Blow-up) che offrono if de-
stro a una propaganda mor~ 
bosa, il trionfo e stcuro. D'al-
tra parte le pelltcole in se 
commerciali, che la Mostra ha 
if for/o dt acceltare, marcia-
no egualmente senza Venezia, 
ami marcerebbero meglio. 
Mentre i film * difficilt» i 
film * arttstici». quelli delle 
cinematografie poco o men
te conosciute — ossia il ma-
teriale che dovrebbe fornire 
I'ossatura di un'esposiztone n-
gorosa — raramente si impon-
gono, ammesso che qualcuno 
si dia la pena di farli ve
dere. 

Tali considerazioni tnalt-
ttche sono suppergtii ralide 
anche esaminando le sdiziont 
precedenti della «gestione 
Chiannt», per non parlars di 
quelle piii lontane nel tempo. 
Esse ci insegnano alcune te 
ritt, magari sgradevolt, che 
vanno al di la della Mostra 
stessa e che, mentre la coin-
volgono per quanto dt accaie-
mico e di artstocratico pkr-
mane nel suo costume, e per 
I'inadeguatezza delle sue strut-
ture, si dilatano lino a col-
ptre alia radice responsabitita 
connivenze e inerzie (dai si-
lenzi della televisione at vuoti 
della legge sul cinema) ben 
piu taste e complesse, 
non senza porre direttamente 
tn causa Varretralezza colo-
niale del nostro mercato ci-

nematografico, il colpevole as-
senteismo del governo, la com
plicity dt molti organi di stam
pa, e insomma tutto il bel-
I'armamentario che il «siste-
ma» ci ha elargito. 

L'insoddtsfazione e la prote-
sta nascono, e ogni giorno 
crescono, proprio perche mol
ti dei nodi, che rendono 
questa situazione cultural-
mente insopportabile e ogget-
tivamente esplosiva, sono ve-
nuti — come si dice con me 
tafora blanda — al pelttne. 
Basta leggere le motivaziont 
che il nostro giornale v Lite 
pubblicando, con le quali gio-
vani autori, magari assnluta-
mente ineditt, esprimono il 
loro dissenso rmunciando al 
a colpo di fortuna» die la 
mostralotteria potrebbe tap 
presentare per loro 

Ma ecco che certunt st stu-
piscono, o se fingono lo 'an
no con distnvoltura, che la 
Mostra venga attaccata «da 
sinistra ». L'atteggtamento del 
le sedici associaziom di pro-
duttori internazionali che Out-
cottano Venezia (e scomp-irsa 
dal mazzo VUnione Sovietica 
evidentemente perche qualcu
no si deve essere accorto che 
laggiu il capitalismo non es.-
ste) e piii che comprensibile 
essi dicono: infatti Chiarini 
non vuol saperne dt loro, e 
loro non vogliono saperne di 
Chiarini. 11 direttore della Mo
stra ha in mente il cinema-
cultura, esse pensano tnvece 
al cinemaspettacolo al cine-
maconsumo, per non dire al 
cinema oppto, e il divarto e 
troppo grosso per essere col-
mato, ma perche « proprto in 
nome della cultura » protesta-
no git autori git studenti, i 
circoli del cinema, t partiti 
operai? Che cosa pretendono 
da Venezia i giovant, se pro
prio ta ventinovesima edizio-
ne promette di essere tutta 
« giovanile »'> Abbiamo uno — 
si dice — che ha cercato dt 
contestare sia lo statuto del
la Biennale, sia il regolamen-
to interno che la Mostra si 
da anno per anno, e vot con-
testate lui, dopo averlo soste-
nuto e approvato in passato? 

Premesso che da certt pulpi-
tl le prediche culturali ap-
paiono per lo meno sospette 
la faccenda non sta net ter
mini semplicistict che costoro 
proponqono all'opinione pub-
btica. E' vero che abbiamo 
sostenuto gli sforzi della Dire-
zione della Mostra per qualifi-
carst e per respingere le pres-
siont commerciali o politiche 
a preventive » ma non e men 
vero che Vabbiamo sempre 
criticata per i suoi errori, per 
i suoi cedimenti, soprattutto 
per tl suo paternalismo. Sic-
come i giovani oggi sono, per 
cosi dire, «di moda» anche 
la Mostra si adegua pur essen-
dosi dtstinta, altre volte, per 
la veneranda vecchtezza. dei 

suoi migltori partecipanti. E' 
vero che il direttore ha pro-
mosso a suo tempo una cro-
ciata contro la mondanita, i 
divi, gli smoking, ma questo 
e il mtnimo che ci si potesse 
attendere da una mostra d'ar
te negli annt sessanla Peril-
no i quottdtani piii ligi alia 
tradizione, a meno che t loro 
collaboraton non siano dccisa-
mente ottusi, o fascisti e quin-
di pertettamente al passo con 
lo statuto del 1938 (che. del 
resto rtmane) hanno — batti 
e ribatti — capita che tl Fe
stival di Venpzia non pub piii 
essere ne una ficra, ne un 
baraccone salvo ptibbhctzza-
re, bentntcso. le vane altre sa-
gre industriali, alle quali di 
sohlo i mintstri (fosse pure il 
ministro « socialista » del Tu-
nsmo c dcllo Spettacolo) in-
tervengono con nssni maggior 
benevolenza e piacere, 

Ma che cosa ha fatto la 
Mostra — questo e tl punto 
sostanztale — per collegarti 
alle forze vtve del pubblico e 
alle sue associazioni d'avan-
guardia, per rompcre con la 
mcrciUcazione costante e fa-
tale dei suoi prodotti piu ri-
vcritt e con I'oblio complcto 
che attende git altri, per tra-
s/ormarst da accademm tn pa-
'estra dt cultura7 Certo ha 
concesso alcuni dei suoi film 
at diectmtla spcttaton di una 
arena all'aperto. e in passa
to anche agh opcrat convoca-
tt dal sindacato democristia-
no in una platea dt Mcstre, 
Ma allora tl Festival di Kar
lovy Vary, che faceva giunge
re le sue opere a un mtlione 
e mezzo di lavoratori in una 
naztonc di dicci milioni di 
abitantt, era — nonostante t 
limtti qttalttativt dell'impresa 
tante volte denunciati sul no
stro giornale — un fenomeno 
dt democratizzazione, dt cut 
Venezia non conosce neppure 
le avvtsaglie. Che cosa ha fat
to o ha potuto fare Venezia 
(la questtotte non cambia) per 
sottrarsi al consunto rituale 
dt ogni piii logoro festival, 
per rendere vibranti e acces-
sibili le conferenze stampa e i 
convegni, per contribuire col 
suo antico presligio alia lotta 
contro la repressione nel cam-
po del cinema? 

S'intende che, dal canto suo 
il direttore ha azzardato tut
to il possibile, cosi nel bene 
come nel male. Evidentemen
te, perb. il discorso non ri-
guarda soltanto lui, e vuole 
invece mettere in luce che 
la sua personatita, per quan
to predominante e faziosa, 
non lo e abbastanza per usct-
re dal cerchio delle consue-
tudini, dei condizionamenli e 
dell'integrazione. Anzi, per pa-
radossale che sembrt. proprio 
i suoi successi, hanno confer-
mato la sua schtavitu. 

Ugo Casiraghi 

La Mostra di Venezia verso la bancarotta 

Chiarini si 
dimette dal PSU 

Un'inferpellanza del PSU chiede il rinvio della rassegna 

Come ha reagito il prof. Chia
rini al documento « Per il futu
ro della Mostra > pubblicato ano
mmo suW'Acanti! di domenica e. 
dunque. quale documento di par
tito avallato dalla direzione del 
giornale? Ha reagito con le di-
missiom. 

Non gia. come si potrebbe in 
genua mente credere, con le di-
missiom dalla Mostra di Vene
zia ch'egli ormai considera un 
feudo persona le; bensi dal PSU 
che 1'altro ieri chiedeva appun
to il nnuo della XXIX ed:zio-
ne. e ci sembra. con un docu 
mento argomentato a due giu^ti 
e nspettabili fini: in primo luo-
go a! f.ne di evitare. dato che 
si e ancora in tempo e dato che 
i' dialogo si e di mostra to impos 
sibile per colpa del direttore. 
o^ni scontro frontale e ogni inu
tile violenza: e. soprattutto. al 
fine di premere sul governo e 
sul parla mento in modo da riu 
scire, con una larga lotta un.ta-
ria di tutte le categorie interes-
sate e degli autori di mo'.ti set-
tori della cultura. a spizzar via 
dalla B:ennale k> statuto fasci-
sta che ancora ne regge le ma-
nifeMazioni (cinema, teatro. arti 
figurative, musica). 

Ann le dimissioni dal suo 
partito Chiarini le avrebbe date 
qualche giorno fa. bruscamente 
e senza motivazioni. prevenen-
do la stessa pre*a di po^izime 
di esv> sulla mostra de! enema. 
Ogni giorno che pa**a. infatti. 
la contestazione si fa p'u viva
ce e p'u ampia. nonostante il 
periodo delle fer;e. e siccome 
I'lnaugurazione e vicma anche 
per lui (25 agosto). egli cerca 
frcneticamente. anche col suo 
ultimo clamoroso gesto. copertu-
re diciamo al centro. neil'ambi-
to demoenstiano e govemativo. 
sentendosi frenare sotto i p:edi, 
a poco a poco. tutta la sinistra 
politica e culturale. nuovamen-
te unita in questa imponante 
battaglia. 

1 socialisti umficati. avendo 
partecipato al centro-sinistra. so
no buoni. anzi ottimi. testimom 
in prima persona che ogni ten
tativo anche da parte loro di 
porre in discussione lo statuto 
della Biennale e di aprire la 
mostra del cinema ad una re-
golamentazione anticommerciale 
e antiburocratica e assieme a 
una gestione coilegiale che ne 
assicurasse in pteno il nspetto. 
e stato ostacolato e bloccato 
proprio da quelle forze politiche 
e industriali dal cui usbergo. 
ora. I'irriducibile professore 
pretende oggeltiva mente nparo. 

Che abbia visto anche lui 
troppi western nella abbondan-
dante retrospettiva dell'anno 
scorso? Uno contro tutti e. in
fatti. un titolo adatto a un ge
nere di film in cui non manca-
PO mai gli scontri e. piu sono 
movimentati e cruenti. piu piac-
ciono a un certo tipo di pjb-
bhco. L'atmosfera incande>cen-
te verso cui va incontro Vene
zia lo attira. anche perche. da 
buon eroe western, egli e sicu-
ro che non sara mat proprio so
lo: ci sara sempre la polizia. 
come gia m pis*afe circostan-
/e. a dargli una mano. E. co
me si sa, le mano^re generah 
ci v)-v> state e cruente per la 
« \ernice > deila mostra di arti 
figurative. 

Ah. diment'cavamo che e'e 
anche Carmelo Bene il quale. 
dal momento che il suo primo 
film * Nostra signora dei tur-
chi » «arebbe stato selezionats 
dalla XXIX Mostra. si profonde 
— da quel t dissacratore » che 
voleva essere. improwisamente 
mutatosi in esperto accademico 
del cinema — in vibranti. jrcon-
dizionati e indisenminati elogi 
verso il signor direttore. e in 
cialtrooeschi attacchi verso i 
cineasti. dei quali e appena di
venta to collega. Chi. come i 
compagni socialisti. ha avuto di-
retta esperienza delle cose di Ve-
neza oggi sa che per salvare 
la Mostra bi^ogna radicalmente 
cambiare strada. Un'ulter-ore 
conferma ci tiene da un'xuzia-
tiva parlamentare qjanto mai 
opport una. 

II deputato Nevo! Querci. del 
PSIPSDI uniTicati. ha presen
tato un'interrogazione al Presi-
dente del Consiglio e al mini
stro del Tunsmo e dello Spetta
colo per chiedere se, tramite i 
competenti organi di oontrollo. 
non sia possibile ottenerc il rin
vio della XXIX edizione della 
Mostra internazionale d'arte ci
nematografica di Venezia fino 
all'approvazione di un nuovo 
statuto 

La richie«ta e stata fatta. co
me sostiene 1"interrogante. data 
l'innegabile foniatezza delle mo
tivazioni dei contestatori e data 
anche 1'aprioriUica chiusura del 
direttore della Mostra a ogni 
dialoeo. II deputato socialista. 
associandasi alle rivendicazioni 
delle categorie. ha chiesto di ao-
celerare tutte !e p-ese di contat-
to con le forze politiche e cultu
rali per portare urgentemente a 
soluzione il problema del radica
te rinnovamento deJ.la Biennale. 

file:///oureI
file:///erno
file:///ernice

