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«ll ponte dell'accademia" di P.M. Pasinetti 

Sotto lenti 

Toratoria 
del massacro 

Un poeta della cronaca vissuta • Rievocazione 
ora patetica ora arguta di lacerazioni e squili-
bri vissuti da tre generazioni - Regionalismo e 
cosmopolitismo - Le radici nella terra veneta 

La storia narrnta da P. M. 
Pasinetti nel suo ultimo lilirn 

. si puo (lividere in due spazi o 
dementi diversi. // ponle del-
Vnccatlcmia (ed. Bnmpiani, pa-
gine 368, L. 2.200) e, inTiiiii. 
un lungo romanzn <» costruito o 
(i addirittura programmnto in 
alcuni dei suoi episndi. Le in-
dirazinni dei luofilii, degli see-
nari, dei paesaggi. ail esempio, 
non sono puramente ocrasiona-
li. Da una parte c'e il Vene-
to, e in questo caso e la di-
mensinno die fa dei veneli — 
sia quell! resident! sia quclli 
emigrati — i piu convinti e 
appasiinnati, a volte anrlie un 
pn' cliiusi. nel loro regionali
smo. L'ltalia e solo una terra 
di transitn o, nnrh'essa, una 
terra adotliva. Ma, per chia-
rire meglio, non si tratta del 
regionalismo aggressivo o sepa-
ratista die esiste allrove. E' 
pinltnslo un regionalismo de-
gli afTetti e della terra die si 
conosre e si ama. DalPaltra, 
nel libro di Pasinetti, e'e il 
mnriflo di oggi, con I suoi svi-
luppi, i suoi sqtiilibri e, an/i-
tutlo, ron rinnuietante dialet-
tira delle sue prospettive di 
pare e di guerra. il ponle, nel 
titolo, si potrehbe considerare 
un sttnholn, ed e infatti un 
punto fermo nei rironli del 
persnnaggio cenlrale. 

Gilherlo Rossi, nato a Por-
togruaro. ha nhitato lungamen-
to a Venezia. Appartiene alia 
generazione die fa da ponle 
fra quella semi-massacrata nel-
le trineee del primo conflilto 
mondialo e quella dei giovani 
d'oggi die di guerre Iianno so
lo senlito parlare. E* la gene
razione vissuta sotto il fasci-
imo. Per una serie di circo-
stanze, questo Rossi finisee in 
California con nn bapaglio pe-
sante di ricordi o di odio con-
tro ogni fascismo a nazionali-
irao. Va a Iavorare in nn isti-
tuto di rirerche e di analisi 
del linguaggio, il cui ambicnte 
viene immnginato o ricostmito 
dal narratore con arguzia esem-
plare- I] lavoro e attraente. 
Anche piu: da a Rossi an sen-
•o finalmente concretn dei pro
blem! che vivo nei snoi rap-
porti sociali. L'islitulo ha srel-
to, come < cavia D per i suoi 
esperimenti, proprio il linguag
gio usato in Italia durante gli 
anni della prima guerra e del 
fasdsmo. L'oratoria rimbom-
hante e amhigua dei a capi» 
di allora, il re, i generali, i 
poeti-tribuni, i giomalisti e, 
inline, i politic! o fra questi 
il a dure del fascismo t>, viene 
tolloposta a ana minuziosa di-
•integrazione-ricostnizione per 
individnare le parole essentia-
li di un'ideologia del massacro. 
Pochi uomini hanno il potere 
di prendere decisioni tragiche 
a nome dei popoli. Attraverso 
analisi, coadiuvate e precisate 
dalle atlrezzalure elettroniche, 
questi linguisti meltono in la
ce formule e parole ricorrenti 
nelle loro esortazioni. Termini 
come c patria », c tradizione a 
o « spazio al sole », persino la 
parola « I)jo », vengnno degra-
dati a quota zero dall'uso mi-
siificato. 

La ricerea sagli aspetti fal
si dei lingaaggi in nso e anl 
lavoro da eompiere per sot-
trarre alia mislificazione delle 
parole le vicende omane, for
ma il tenia vero del libro. II 
racconto cenlrale si articola 
fra il passato e il presente del 
protagonista: gli amid, i paren-
ti mom' nelle due gnerre, quin-
di il peso della morte che in-
combe en tntti; gli imori de-
lasi, le amicizie troncate, le 
incomprensioni. e ambizioni 
assurde, proprie e altrui. Ed 
ecco che neli'istilnln califor-
niano si reca anche, per on 
periodo di studio, il ficlio di 
an amico del Rossi. II giovane 
e nato postumo: il padre e 
mono in gnerra nel *40. L'in-
contro fra i due, che non han
no avato modo di conosrersi 
prima, si presta a on ronfron-
to fra le due generazioni e. 
qnindi, a an'interpretazione 
dei giovani odierni. Lo writ* 
tore, partendd dalle apparenze 
— adattamento piu facile alio 
condizioni della vita odier-
na —, scopre in real I a ana 
qaalita di giudizio pin spas-
sionata e ana forma naova 
di acelle tnorali e di impe-
gno. 

Per an romanzo costrnito 
panoramicamente sail a storia 
di mezzo secolo il richiamo 
alle Memorie di Ippolito Nie-
vo • potrehbe apparire owio. 
Sarebbr on richiamo inesatto 
per quanto rigoarda la sostan-
za. Non appena si colloca nel
la dimensione della memoria 
Pasinetti e eondiiionato da 
ana fadle disponibilita alia 
commozione e persino alia no-
la patetica. Non e'e vero di-
ataeto, neppnre nel tentativo 
di awdiare attraverso il carat-

tere del protagonista questo 
residuo romantico. La parte 
veneta — rilrnlli di personag-
gi e aecoratc ricoslruzioni di 
deslini die si pcrdono e si 
rilrovano — e tcssula nell'af-
fcltiviia del rirordo o nella 
nostalgia. Nello stesso tempo, 
si avverle I'inlenzione di con-
trapporro quel comrnosso tc-
soro di affelti alia a patria o 
oratoria. 

Invcce, il libro, nella sua di-
visiono interna, olTre un inte-
resse di letlura die supera di 
gran lunga, e tionoslanle i suoi 
squililiri. I'inleresse dei temi 
die fin qui alibiamo chiarito. 
II narratore si muove con agio 
nella forma direlta della cro-
naca- Tutta la parte califnrnia-
na 6 nilida, a volte imisiva e 
avvincente. Anrhe le note pa-
tetiche si sciolgono nelle sue 
pagine sul lilo dell'estrema vi-
vacita, ilelParguzia, delle ra-
pide accensioni ironidie o del
le osservazioni balenanti. II 
vero caratlere di Pasinetti mi 
pare quello di nn narratore 
o piuttosto di un poeta auten-
tico dell'esperienza vissuta, 
non ultima Pespericnza intel-
leltuale dei conflitti irrisolli 
del tempo in cui viviamo. 

Michele Rago 

Grafica 
del Settecento 
a Belluno 

Marco Ricci 
incisore 

Domenica 11 agosto, nel palaz-
zo dell'Auditoriuih a Belluno, 
si aprlra la mostra c Marco 
Ricci e gli inclsorl bellunesi del 
"700 e '800 a. La mostra, che 
restera aperta fino alia meta 
di ottobre, comprende: una se-
zione didattica sulle tecniche 
grafiche usate nei due secoll: 
una sezione dedicata a Marco 
Ricci, la cui opera pittorlca e 
stala riproposta con una mo
stra importante alcuni anni fa 
a Bassano, che comprendera 
la serie completa delle sue 33 
inclsioni, oltre a 17 prove di 
stampa; una sezione antologlca 
con un centinalo di • pezzi a di 
31 Inclsorl bellunesi fra I qua
i l Gaspare Diziani, Gluliano 
Giampiccoli, Pietro Monaco, 
Glambattista Brustolon, Anto
nio Baratti. Nella foto: Anto
nio Baratl i : c Cavaliere In
cognito del Leone s 

Perch6 contestiamo la Mostra di Venezia 

Selezione e giuria: 
strumenti di una 

«struttura> antiquata 
E' mancato sempre un vero collegamento sul piano internazionale sia 
con i critic! sia con gli autori - 1 motivi per cui il sindacato dei gior-
nalisti cinematografici non pub prendere una posizione • Un polemico 

libro del 1967 che si potrebbe riscrivere oggi 

Crescente ffortuna del grande musicista 

La «perfeiione> 

di Ciaikomki 
Uno studio recente del giovane musicologo Gianfranco Zaccaro ripropone I'originale «lettura» del 
mondo fatta dal russo • La musica creatrice e la professione del musicista • Igor Stravinski, in 
una lettera a Diaghilev, paragond I'autore del « Lago dei cigni» ai grand! della cultura russa 

Costume di A. Benols per il balletto c Lo schlaccianoci » 

La fortuna di Peter Ilic 
Ciaikowski (1840-1893) e venu-
ta accrescendosi nel nostra 
tempo, a mano a mano che, 
caduti taluni pregiudizi sulla 
presnnta, superficial «facill-
ta» di quella musica, il com-
positore ha, ami, accentuato 
una sua personale originalita. 
Negli anni Quaranta, in Italia, 
Ciaikowski era ancora « il Puc
cini J> della musica sinfonica, 
incombendo anche sul nostro 
musicista, piu tardi « riscoper-
to », i limiti d'una attivita ar-
tistica, piccolo-borghese, can-
zoneltistica, plateale. 

In quegll anni (Quaranta) 
si andava affermando da noi 
— con grave ritardo — la 
musica di Stravinski, con tut-
te le conseguenze di rivolta a 
un « caramelloso » Ottocento. 
E il ritardo dell'affermazione 
stravinskiana comportb quel
lo della renaissance di Ciai
kowski, promossa peraltro, in-
torno al 1920, proprio da Stra
vinski. Cosi in Germania, pri
ma che da noi si era avviata 
la rinascita di Verdi, e cosi 
Brahms trovb addirittura in 
Schoenberg il rilancio nella 
cultura moderna, quando lo 
autore del Pierrot Lunaire se 
ne uscl con il famoso saggio 
critico. Brahms il progressivo. 

Schizzo di Leon Bakst per i l balletto c La balla addormentata >. 

Si rinnova a Faenza il successo della fradizionale moslra della ceramica 

Artisti e designers da tutto il mondo 
II premio assegnato alia ceramista finlandese Liisa Ahola Hilkka - Bravura e modemita degli allievi 

degli istituti d'arte - Per la prima volta in Italia esposte opere dell'artigianato bulgaro prodotte 
nel Settecento e nell'Ottocento: i migliori «pezzi» provengono dalle raccolte di Troyan e Businska 

Dal nostro inviato 
FAENZA, agosto. 

A Faenza tutto paxla di maio-
lka e di ceramica: ne e stata 
la culla cinque secob fa e ne 
e ora la capitaJe. C'e a Faen
za una delle piu vecchie e ri-
Domate scuole d arte e ci sono 
ceciUoaia fra tndustne e bot-
teghe artigiane che fabbneano 
cenamiche e maiolicne ui un m-
trecciarsi di tradizjone e di 
avanguardja. di commercialL5th 
co e di raffinato rxion gusto. 
Faenza o della ceramica: un 
occhio ai passato e laltro pun-
tato sul presente e rawenire. 

I faentiai quc&ta esigenxa la 
awertirono piu di venti anni 
fa quando dettero carattere in
ternazionale aJ concorso della 
ceramica d'arte giunto questo 
anno alia sua XXVI ediziooe. 
La manifestazione non si esau-
risce nel c concorso > aperto 
agli artisti plasttci ma ad esso 
sono affiancate aJtre due aruna-
bve di aJtreltanta importanza: 
un'esposizione internazionale del 
diaegno indostnale appiicato al
ia ceramica. ed una rassegna 
anche essa internazionale - a 
tema — dei lavon e^guiti da 
gU allievi degli istituti d'arte. 

• Una manifestazione. quindi. di 
vasta - portata (vi partectpano 
artisti. designers e studenti del-
TArgenUna. Australia. Belgio. 
Brasile. Bulgaria. Canada. Ce-
coalovaccnia. Dananarca. Fin-
Undia. Fraoda. Giappooe, Gre-
da, bighilterra. Irlanda. Israe-
le, Italia. Jugoslavia. Malta, 
Olanda, Polonia, Taypey. Ger

mania Occidentale. Romania, 
Spagna. Svezia. Svizzera. Tur-
chia. Ungberia. USA) e di gran
de UveUo. Parlando di tendenze 
va rilevato cne della mostra di 
Faenza si prospetta I'abbando-
Do da parte degli artisti delle 
espresskmi pittoriche figurative 
tradizionaJi. mentne si conso-
iida un linguaggio la cui c sa> 
tassi > astratto-informale si ar
ticola intorno a giochi di ma-
tene di forme e di colon. 

D discorso vale per 1 oera-
misti affermati come per i de
signers e gli allievi delle scuo-
le d'arte. Dei < pezzi > studiati 
per la lavorazione iodustnale 
va segnalata in particolare la 
loro gradevole funzionalita (sia 
od caso di oggetti di uso do-
mestico. sia di dementi per pa-
vimenti o rivestunenti paretaL), 
una caratteristica questa di oo> 
tevole importanza el fine di una 
evoluzjooe dd gusto del grosso 
pubblico al quale tali prodotti 
sono destinati. Una parola ora 
per I c capolavori > degli allie
vi degli istituti d'arte: le nuove 
leve dimostraoo una inventivita 
ed una sensibilita nella manipo-
lazione della materia e del co
lore veramente sorprendenti. 

EUemplan. a questo propost. 
to. t lavon presentati dai gio
vani tedeschi. dagli svizaeri. da 
Antonio Manna ro e Pio Nono 
Majaa di Groppeglie, da Gior
gio Scarpa di Oristano. da Giao-
na Moroni di Sesto Fiorentino, 
da Maria Gavazxuti di Faenza 
e da Mellina De Grosad di Pa-
dovjL Dopo questo sguardo d"as-
sieme soffermiatnod ua Istan-

te sulle opere del concorso mag-
giore. Mentato il primo premio 
alia composiziooe (un pacnello 
policroroo) della ceramista fin
landese Lnsa Aboia Hilkka, che 
e riuscita a foodere armonica-
mente forme e cotore. daodo 
v iu ad un insieme di grande 
effetto e di misurata compo-
stezza. 

Meno conviDcente il secondo 
premio alia composizione mu-
rale. raffigurante la storia di 
Sansone, dell'isreeliano Dan:e!e 
N'ahoum. che si rifa ed una 
sorta di Naif sofisticato di un 
oerto effetto ma in concreto 
scarsamente incisiva Di mag-
giore interesse invece i lavori 
dei faenum Goffredo Gaeta ed 
Ivo Sassi. della iugoslava Lju-
bisa Petrovic (che ha presen-
tato i calekloscopici totem) della 
polacca Elzbeta Bialoborska, di 
Antonio Zeu, di Giuseppe Lucet-
ti. di Piervittorio Fognani, di 

Gianni Bergamini. una cascata di 
element! sovrapposti a forma di 
ocarine del tedesco Frantz Denk. 

Di particolare interesse, fra 
i designers, le opere dd mi-
lanese Ambrogio Pozzi e del 
bulgaro Giorgio Kolarov che 
hanno presentato entrambi dei 
servizi da tavola. E qui si con
clude il concorso, ma non le 
manifestazione faentina che gli 
organizzatori hanno arricchito 
con una mostra di cenamiche 
popoLari e tradizionali bulgare. 

E* la prima volta che in Ita-
lia (ana nell'intera Eoropa oc-
ddentaJe) vengono esposte ope
re in oeraxroc* ddlo sgargiante 
artiffianato bulgaro: opere che 

risalgono al XVTJ1 e XIX seco
lo e provengono da reccolte e 
musei di stato della Bulgaria. 
La mostra, che comprende 118 
pezzi. rappresenta un aweni-
mento culturale di vivo inte
resse: oel salone d'onore del 
palazzo delle EsposizKHii siamo. 
infatti. di fronte ad opere popo-
lari di rifinitissima fattura e 
dai disegni sgargianti. 

Sono esposti pezzi che rendo-
no quanto rnai evidente i'espres 
sione artistica popolare bulga-
ra: delle brocche decorate alle 
piccole bocoette per aceto. dal
le giare per le conserve cam-
pagnole e per selamoia. alle 
caratteristiche brocche da tra-
colle. Interessantissime poi le 
ghtunke o bottiglie di grappa, 
popdarmente conosciute sotto il 
nome di «cana »: le rakatke o 
brocche in uso nelle cempagne 
bulgare. Semplid ma deliziose 
nei toro popolari disegni. le 
piccole bakltse usate per la 
grappa o U vino, qui in mostra 
owiamente in terracotta ma 
ancora oggi in uso in Bulgaria. 
anche in legno. 

Da ricordare tnoltre piatti de-
corauvi da parete. le bottiglie 
da raki. le caratteristiche stum-
na e le particolari brocche in 
uso nella citta di Semokov. I 
migliori pezzi provengono da] 
museo di Troyan che raccoglie 
collezioni amplissime di cerami-
che popolari e dalla raccolta 
celebre di Businska che racco
glie 1 caratteristid pezzi del 
villagglo di BussintoL 

Carlo Degl'lnnocanti 

Stravinski non ' scrisse un 
saggio, ma fece scalpore una 
sua lettera all'animatore - dei 
balletti russl, Diaghilev, nella 
quale, accostando Ciaikowski 
ai grandi esponenti della cul
tura russa — Puskin e Glin
ka, ad esempio — Stravinski 
celebrava il musicista soprat-
tutto per il suo carattere rus
so, riconoscibile e affermato 
pur nell'infranceslmento del 
melos popolare. Avvib dunque 
Stravinski, nei confronti della 
musica di Ciaikowski, una gam
ma per lo meno di « andiamo-
ci piano», sempre piu giusti-
ficata dall'ampliata conoscen-
za della musica di Ciaikowski 
che non b soltanto il popolare 
autore di Sinfonle e Concert!, 
ma anche un composltore rlc-
co di suggestioni e di prospet
tive moderne nella sua musica 
da camera e in quella operl-
stica (La dama di picche, ad 
esempio). 

Viene ora da Gianfranco Zac
caro — un giovane in vrima 
fila tra la nuova generazione 
di studiosi di questioni musi-
call — una nuova attenzione 
ciaikowskiana, che tiene con-
to degli a andiamoci piano a 
stravinskianl, pur senza abban-
donare una cautela persisten-
temente affiorante. Del resto 
lo Zaccaro (Ciaikowski, Salva-
tore Sciascla editore, pagg. 115, 
lire 1.300) non tanto vuole coin-
volgere il musicista in opera-
ziohi di ridimensionamento o 
demlstificatrici, quanto cerca-
re di stabilire il rapporto tra 
le numerosissime esecuzioni di 
Ciaikowski e I'intimo valore 
della sua musica. 

Premesso che la tperfezio-
ne » di Ciaikowski presenta ra
re sfasature tra intenzionl e 
realizzazioni, lo Zaccaro si av~ 
via nella ricerca della struttu-
ra interiors del musicista che 
e « perfetto », anche nell'essere 
a perfettamente » condlzionato 
dal concetto di musica forma-
tosi negli ambienti ufficiali 
delta Russia imperiale. Ma il 
a perfetto B — avverte Zacca
ro — non e di per si una con-
dizione di privilegio, quando e 
connesso alle assenze d'ironia, 
nonchi di spazio vitale tra 
Vuomo e la cosa, che egll ri-
leva in Ciaikowski. At quale, 
stabilito che I'arte e un mo
do di leggere il mondo, lo Zac
caro chiede subito conto della 
personale lettura del mondo. 

Questo conto viene svolgen-
dosi nel corso d'una succinta 
ma essenziale biografia (anche 
interiore) del musicista che, 
orfano di madre a quattordici 
anni (1854) per colpa del co-
lera, morl circa quarant'anni 
dopo (1853), vittima dello stes
so morbo. 

I tratti umani e artisticl del 
compositore vengono delineati 
con chiarezza, sicchi appare 
subito evidente al lettore co
me la prima caratteristica di 
Ciaikowski sia quella della 
consapevolezza di si, cosi pro-
fonda da poter porre al musi
cista I'esigenza — peraltro nuo
va nella societa russa di quel 
tempo — di sottrarsi al *di-
lettantismo o, quasi o proprio 
in polemica con i grandi tdilet-
tanti 9 del «Gruppo dei Cin
que*. E' Ciaikowski, infatti, 
in quU periodo storico cosi 
ricco di fermenti musicali, il 
primo a porre I'esigenza del 
compositore vero fino in fon-
do, professionista. 

Rinunziando ad impieghl, 
Ciaikowski si iscrisse al Con-
servatorio di Pietroburgo in 
eta ormai di 22 anni. E spia-
ce che I'autore del libro zoglia 
rintracciare un'assenza d'iro
nia anche in quelle lettere 
nelle quali Ciaikowski doveva 
spiegare (alia sorella maggio-
re, per esempio, personaggio 
importante, dopo la morte del
la madre) il perchi della sua 
scelta, comportante il rifiuto 
del famoso posto sicuro. E' 
che, a volte, lo Zaccaro qua
si dubbioso tra V* andiamoci 
piano* di Stravinski e il 
« diamogh addosso » di altri, 
finisee col togliere al musi
cista quel che sembrava aver-
gli concesso. Non vuole dare 
del musicista Vimmagine di 
* un prigioniero del suo am 
bienle.„ un fantoccio, insom
nia*, ma parafrasando il De 
Sanctis, quasi ci avverte che 
m Ciaikowski ce'e Vuomo e 
non I'artistam. Superando di 
nuovo certa rilutUmza, da a 
Ciaikowski molto di pit di 
quel che concede alle prime 
Sinfonle e ai primi Quartetti, 
opere di valore, ma relegate 
in una musica c leggera ». per 
quanto altamente urbana. 

Si verifica, nel libro, quel 
I'altemarsi di adesioni e di de-
risioni, di simpatie e di anti-
patie che accompagna nel ten. 
po la vicenda di Ciaikowski. 
Senoncht. proprio tn questo 
andare e venire dell'intelligen 
za, in questo dare e riprende-
re, in questo Uluminarst e 
oscurarsi della pagina, tn que
sto spronare e raffrenare, in 
questo flusso e riflusso della 
mente attratta datt'arte di Cat-
kowtki, sta I'ondeggiante rit-
mo del libro, U suo non mat 
tnerte tnteresse, la sua mo
derna, sottile ambiguUt. 

Eratmo Vafaitt 

Personalmente, non abbia-
mo mai fatto parte ne di una 
commissione di selezione ne 
di una giuria, ne di Venezia 
ne di qualsiasi altro festival. 
E' vero che siamo stati rara-
mente invitati: pub darsi per-
che il nostro curriculum cine-
matografico non fosse abba-
stanza probante, o pub darsi 
perche in Italia, ad esempio, 
un critico comunista da sem
pre un po* fastidio. Insomma, 
se si pub tenerlo fuori, se ne 
fa volentieri a meno. Per 
quanto riguarda Venezia, tut-
tavia, i soli inviti ci perven-
nero proprio da Luigi Chiari-
ni. Teniamo a ricordarlo per
che il lettore veda che la no
stra obiettivita e assoluta. 
Fummo da lui invitati una 
prima volta a far parte della 
giuria, ch'egli presiedeva nel 
1948, sebbene per sostituire 
altri personaggi piu importan-
ti venuti a mancare. Ma non 
fu per questo che rifiutam-
mo, urbanamente ringrazian-
do s'intende. Rifiutammo per 
una questione di principio, 
che ci sembrava giusta fin da 
allora (magari per istinto piu 
che per consapevolezza ed 
esperienza) e che poi ribadlm-
mo sul giornale per anni e 
anni. La giuria e un contro-
senso estetico e morale, e I 
premi sono il frutto di com-
promessi. 

La seconda volta fummo in
vece invitati a far parte della 
commissione di selezione. Era 
il primo anno della direzione 
Chiarini, ed egli lo inaugura-
va con questo proclama rivo-
luzionario. Se di un comuni
sta ho stima, diceva, lo pren-
do con me a differenza dei 
miei predecessor!; nessuna 
preclusione e nessuna discri-
minazione, se si vuol gestire 
la Mostra con criteri cultura-
11 autonomi, e in piena liber-
ta. Applausi di tutti i colleghi 
ma, purtroppo, ancora un ri-
conoscente rifiuto del sotto-
scritto, motivate da ragioni al-
trettanto vallde e, se possibi-
le, addirittura « ufficiali a. Sol
tanto pochi mesi prima in
fatti, svolgendo una comuni-
cazione sulla Mostra di Vene
zia per conto del direttivo del 
Sindacato nazionale dei gior-
nalisti cinematografici, in un 
convegno di critici tenutosi 

presso il « Mlfed » dl Milano, 
avevamo sostenuto posizioni 
inequivocabilmente different! 
a proposito, appunto, della 
commissione di selezione. Era-
vamo allora, si badi, nell'ot-
tobre del '62 e gli esperimen-
ti precedentemente tentati 
non avevano concesso di spe-
rare molto. « La commissione 
di selezione — dicevamo esat-
tamente —, sempre compo-
sta con criteri almeno discuti-
bil! sul piano culturale, ideo-
logico e professionale (voglia-
mo dire che troppo spesso si 
sceglie o non si sceglie un 
certo critico solo perche e il 
critico di un certo quotidia-
no, e non per motivi di fon-
do), giunge ogni anno ad am-
mettere, pubblicamente o me
no, che i famos! quattordici 
film da lei selezionati non 
erano quattordici, ma dodici, 
o dieci, o sette. Non si e mai 
verificato, comunque, che 
uno dei componenti mettesse 
la mano sul fuoco per tutti i 
film. E se si considera che 
questi film sono pochi, la co
sa e insostenibile, se non grot-
tesca ». 

A questo punto sapevamo be-
nissimo che le obiezioni sa-
rebbero state molte, e quindi 
le anticipavamo, almeno par-
zialmente. II lettore sara co
si paziente (e l'ultima cita-
zione, ma sara la piu lunga) 
da valutare anche il seguito 
del nostro intervento: « Ci ren-
diamo conto delle difficolta, 
ma e Tunica via seria da se-
guire: se non per risultati im
mediate almeno in prospetti-
va. Molti ostacoli si potran-
no eliminare, se ci si incam-
minera in questa direzione 
con tenacia e onesta. Quali 
sono le ragioni che ci spingc-
no ad avanzare questa propo-
sta? La prima e che, attra
verso la storia del loro pre
mi, le associazioni critiche 
dei vari paesi hanno costante-
mente dimostrato di assegnar-
li meglio che le giurie dei va
ri festival. Non c'e dubbio, 
ad esempio, che la storia dei 
Nastr! d'argento Italian!, pur 
con qualche dimenticanza, ha 
riscattato parecchie volte 1 
verdetti veneziani... 

« La seconda ragione e che 
non soltanto siamo convinti 
che 1 critici di ciascun paese 
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siano i piu IndicatI a sceglie-
re, o almeno a segnalare, 1 
film del loro paese, ma ere-
diamo fermamente che essl, 
se chiamati a impegnarsi, pos-
sano anche piu efficacemente 
contribuire a rlmuovere certi 
ostacoli che, all'ora attuale, 
sembrano insuperablli, e che 
fanno della formula qualitati-
va d! Venezia una cosa in no-
tevole misura velleitaria. 
« E c'e anche 11 problema dei 
film italiani, che devono esse-
re di prima visione assoluta. 
Ma sono problem! che si pos-
sono risolvere, e che non so
no da risolvere tutti di colpo, 
in un anno solo. Quel che im
ports, perb. 6 che ci sia una 
prospettiva, una direzione Sa
na verso la quale muoversi, 
e che ci tolga dal pessimi-
smo. Altrimenti si contlnuera 
a vivacchiare sempre piu pro-
vincialmente, non si fara mai 
una mostra veramente inter
nazionale, veramente rappre-
sentativa, veramente d'arte a. 

La direzione insana, porsa-
guita poi da Chiarini e dai 
successivi gruppi di suoi 
« esperti », e stata invece un'al-
tra: ha rimosso, e vero, l'o-
stacolo dei produttori e an
che delle nazioni, ha affer
mato cert! princlpi cultural!, 
ma ha sbagliato parecchie 
scelte, e stata cieca di fronte 
a tanti sviluppi del cinema 
(come abbiamo sinteticamen-
te documentato in un prece 
dente articolo); e se ha par-
zialmente raggiunto alcuni ri 
sultati anche positivi, non ha 
tuttavia modiiicato, e neppu-
re migliorato, nessuna delle 
strutture antiquate alle quali 
la Mostra si affida. 

Eppure, la nostra plccola 
contestazione di se! anni fa 
pub spiegare soltanto che o'e 
una qualche coerenza nell'at-
giamento che assumemmo al
lora e che assumiamo oggi, 
ma appare largamente scaval-
cata dalla crisi attuale e dagli 
argomenti ben piu radical! e 
profondi che, nel frattempo, 
sono venuti alia ribalta. Cib 
che chiedevamo inutilmente a 
Venezia — l'abolizione della 
giuria ufficiale, il collegamen
to sul piano internazionale del 
lavoro di selezione — e stato 
effettuato da altre mostre. piu 
giovani, piu libere, e anche 
piu collettive. Non soltanto il 
collegamento con la critica, 
ma anche con gli autori. Non 
soltanto l'abolizione d'una giu
ria paludata, ma un contat-
to piu stretto anche col pub
blico. Non sufficiente ancora, 
tuttavia, e talora viziato e in 
parte demagogico. 

Ma c'e, come sempre, il ro-
vescio della medaglia: chi non 
cammina coi tempi, fatalmen-
te arretra. Oggi il Sindacato 
giomalisti cinematografici non 
e piii quello combattivo di 
sei anni fa, e su Venezia, seb
bene sollecitato, non prende 
posizione, perche non pub 
prenderla. Lo sollecitano tren-
ta soci che costituiscono un 
terzo de! critici iscritti alia 
associazione. Altri cento e piu 
soci non sono cosi impegnati 
coi problem! cultural! cinema
tografici. Si crea cosi uno squi-
librio macroscopico tra i mem-
bri del Direttivo, e addirittu
ra 11 presidente, che affianca-
no nella selezione il direttore 
della Mostra, una parte di so
ci che la contesta per motivi 
culturali, e un'altra forse piu 
cospicua che dovrebbe conte-
starla per motivi «industria-
li». Quale posizione potrebbe 
assumere il sindacato in que
sta circostanza? E chi potreb
be in coscienza, ritenersi sod-
disfatto dell'impegno ideale di 
un sodalizio, che da tem
po manca regolarmente agli 
appuntamenti cinematografi
ci decisivi? 

Quando rispondemmo di no 
a Chiarini agli inizi del '63, ci 
erano stati preziosi gli inse-
gnamenti di un volumetto po
lemico uscito fin dal 19S7. Si 
chiamava «Un leone d'oro: 
storia segreta della XVII mo
stra d'arte cinematografica di 
Venezia*, ed era scritto da 
Fernaldo Di Giammatteo che 
aveva fatto parte 1'anno prima 
della commissione di selezio
ne, e da Giambattista Cavalla-
ro ch'era stato membro del
la giuria internazionale. Que-
st'anno Di Giammatteo si e 
dimesso dal Centro sperimen-
tale e Cavallaro, alia fine del-
1'anno scorso, daH'c Awenire 
d'Italia * che aveva cambiato 
direzione politics. Entrambi ce 
ne hanno spiegato lucidamen-
te 11 perche: un perche lega
to, sia nel caso della cscuo-
la» del cinema, sia in quel
lo del giornale cattolico, alia 
impossibility di contribuire al
ia democratizzazione di un en-
te antidemocratico. Compren-
diamo bene che uno non pub 
passare la vita a dimettersi. 
Eppure ci piacerebbe, date 
che entrambi hanno lavorav 
to alia mostra di Chiarini, e 
il secondo ci lavora tuttora 
e anzi dicono che sia destina-
to alia sua successione, che 
scrivessero, un giomo, un se
condo libro. 

Siamo sicuri che sarebbe 
stimolante come 11 primo, m» 
altrettanto certi che non po
trebbe sostenere concetti mot
to diversi da quelli sostemiti 
allora, 

Ugo Casirafhi 


