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Amore e 
anarchia 

La coppia di a Miml metallurgies > — Mariangela Melato (nolla 
foto) e Giancarlo Giannlnl — e sfata rlcostltuita da Lina 
Wertmuller per a Film d'amore e d'anarchia», che si sta 
girando in quest] giorni a Roma 

Assemblee illustrative indette dai sindacati 

Pronto la piattaforma 
rivendicatiya per i 

lavoratori delle troupe 
A r n n M l l c l n n o H I l i n n c*»ri f» n i l o l f < n n c t l 41 / l i i r t c m n r% t a A conclusione di una serie 

di riunloni e di assemblee ge-
nerali delle categorie e delle 
troupe, le organizzazioni sin* 
dacali rendono noto. in un 
comunicato, di aver messo a 
punto una piattaforma riven-
dicativa che nei prossimi 
giorni verra trasmessa all'as-
sociazione dei produttori 
(ANICA) perche divenga og-
getto di discussione tra le 
parti. II documento, dopo 
aver ancora una volta denun-
ciato le evasionl contrattuali 
e legislative, di cui si e resa 
responsablle la parte padro-
nale. solleva alcuni problemi 
— che devono essere affron-
tati alia radice — dei lavora
tori, dei tecnici e dei colla-
boratori che operano nel ci
nema. Si tratta di problemi 
vecchi, resi ancor piu gravi 
dagli orientamenti attuali del-
la produzione e che la stessa 
legge del cinema, con tutti i 
vantaggi che riconosce alia 
speculazione privata, non ha 
saputo e voluto affrontare. 
Questi orientamenti sono og
gi. t ra 1'altro, sostenuti — af-
fermano i sindacati nel loro 
comunicato — dallo stesso En-
te gestione cinema con la sua 
politica di elargizione di 
centinaia di milioni a piccole 
e grand! produzioni che ope
rano con criteri, me tod i e 
rapporti di lavoro di tipo tra-
dizionale e al di fuori di quei 
principi ispiratori della legge 
di riforma dell'ente stesso la 
dove si parla di rinnovamento 
strutturale, riduzione dei co-
sti. garanzia dell'occupazlone. 

I sindacati e i lavoratori ri-
tengono pertanto che qualsia-
si proposta di riorganizzazio-
ne della cinematografia. di 
nuova legislazione, di armo-
nizzazione con gli altri paesi 
del MEC, di intervento dello 
Stato. deve partire prima di 
tut to dalla necessita di pri-
vilegiare l'interesse sociale 
contro quello della specula-
lione, dalla quale discendono 

gli alti costi, il divlsmo e le 
rendite parassitarie. In tal 
senso si muove la richiesta 
di un esame sulla situazione 
generale delle strutture pro-
duttive, delle forze lavoro im-
pegnate nel settore. delle pro-
spettive future della cinema
tografia nazlonale, dell'orga-
nizzazione del lavoro. nonche 
di tutti quegli aspetti parti-
colari che influiscono sui li-
velli di occupazione, avanza-
ta dai sindacati nei confronti 
dell'associazione del produtto
ri e della direzione dell'Ente 
cinema. In particolare. i sin
dacati rivendicano l'appron-
tamento di interventi tali che 
garantiscano da una parte 
maggiori occasionl di lavoro 
— anche attraverso meccani-
smi di selezione delle cateso-
rie e l'elevazione delle quan
ta tecnico-spettacolarl del pro-
dotto, alle quali e legata la 
maggiore partecipazione di la
voratori nelle singole troupe 

— e, dall'altra. il riconosci-
mento di carattere staglona-
le dell'attlvita e del oosto so
ciale che tale caratteristica 
deve comportare (cassa inte-
grazione. assegno speciale di 
disoccupazione. ecc) . 

Sul piano puramente con-
trattuale, i sindacati si ripro-
pongono di conquistare per i 
lavoratori una serie di dirit-
ti, intesi a tutelare la loro 
attivita sul piano economico, 
normativo e sindacale, a 
stroncare gli abusi di cui essi 
sono permanentemente vitti-
me (orari inumani, sfrutta-
mento. violazione delle liberta 
individual!, ecc.) e ad eserci-
tare un maggior potere di 
controllo sulla produzione. at
traverso la piu larga intesa 
con gli autori e gli attori. 

Assemblee illustrative della 
nuova piattaforma rivendica-
tiva verranno svolte dai diri-
genti sindacali delle tre fede-
razioni dello spettacolo. CGIL, 
CISL e UIL, in tutte le trou
pe attualmente impegnate. 

La Mostra del cinema al Lido: ragioni di un no e motivi di una lotta 

Andreotti e il cinema italiano 
Le battaglie contro Parte neorealista condotte dall'allora sottosegretario alia Presidenza 
del Consiglio.- No agli « stracci » e si alle maggiorate fisiche - Protezione assicurata ai fun-
zionari del cinema fascista - La censura preventiva - Una tirata d'orecchi a Vittorio De Sica 

I 
«/ numerobisiiimi svizzeri che 

conoscono iltuliu e ne amtnt-
ratio lo sforzo di ricostruzio-
ne non comprendono per qua
le ragione si insista da parte 
della produzione ctnematogra-
flea italtana a presentare gli 
aspettt piu deteriori della no
stra vita nazionale ». 

E' questa i'ouverture giusta-
mente famosa di una lettera 
inviata dalla presidenza del 
Consiglio alia Federazione dei 
lavoratori dello spettacolo nel 
lontano 1948. Come per I'atto 
notarile che d alle origini del
la letteratura italiano (Sao 
ke kelle terre, ecc.) non si co-
nosce con assoluta certezza la 
mano che la vergb. Ma forse, 
anche in gratia della fama di 
uomo di spirito che si costrul 
in seguito, non si stenta ad 
attribuirla alia persona del 
giovane sottosegretario di De 
Gasperi che, tra le altre in-
combenze, ebbe poi per sette 
lunghi anni quella di occu-
parsi direttamente del cinema 
italiano, in modo da togliere 
ai turisti svizzeri qualsiast 
residua preoccupazione cultu-
rale. 

Nessuno pud negare infatti 
la tragicomica eloquenza di 
quello squarcio di prosa. Se 
I'autore era proprio lui, I'at-
tuale presidente del Consiglio 
dei ministri, da qui si capisce 
come fosse un giovane desti-
nato a una bella carriera. Non 
la rozzezza di altri suoi con-
temporanei che, esponendosi 
incautamente al ridicolo, iden-
tiflcavano il neoreallsmo con i 
panni sporchi. Ma la pruden-
za, intanto, di far gravare il 
giudizio su spalle innocenti: 
quelle di ignari stranieri, ne-
gati a qualunque interesse per 
un fenomeno artistico che, 
mentre essi calavano in massa 
a visitare I'ltalia, stava con-
quistando il resto del mondo. 

Non comprendono per quale 
ragione. Ma le ragioni erano 
di tale portata. che qualche 
anno dopo perfino ta nostra 
dtplomazia ufficiale ammise a 
chiare lettere che. se la na-
zione italiano fu di nuovo sti-
mata al'estero dopo I'eclisse 
del periodo fascista. cib si do-
vette in non piccolo misura 
anche a quei film che i nu-
merosissimi svizzeri non com-
prendevano, ma il nostro sot
tosegretario si. 

Li comprese anzi talmente, 
che dai momenta in cui fu 
eletto a quella prima carica 
non tralascib atto, ne legge, ne 
lettera per fame crescere il 
meno possibile. Ora non sia-
mo piu nel clima di favota 
che circonda quei a cinque mi-
nuti di liberta » in cui, senza 
Vinteressamento del governo, 
senza funzionari ministeriali 
e senza produttori. sboccid il 
flore purpureo del neoreali-
smo. Siamo invece nel pieno 
di quell'atmosfera soffocante 
di intimidazione e di controllo 
sistematico che fin dai dicem-
bre del '47 era stata dentin-
data, come un primo campa-
nello di allarme. da ben tren-
tacinque cineasti. nessuno dei 
migliori escluso a Negli ufflci 
ministeriali — rilevavano essi 
in un documento comune — 
sembra manifestarsi una ten-
denza. una ripresa della con-
suetudine fascista di control-
tare la produzione dei film... 
Si tratta di una vera e pro
pria censura di carattere idea-
loaico e politico, il cui stile 
filisteo not tutti conosciamo e 
ricordiamo molto bene... Oani 
giorno che passa e un fatto, 
una nuova minaccia. un taglio 
al montaaqio. un'osservazione 
sulla sceneoiatura. una modifi-
ca. un suqqerimento. un sor-
volare. una telefonatina...». 

Obiettivi 
segreti 

Ecco, su questi fatti, su 
questa concretezza quotidiana 
che forni poi anche il titolo 
alia sua personate rivista. lo 
onorevole edified tutta una po
litica. Fu una politica di con
cretezza e, almeno nei primi 
tempi, anche di segretezza, in 
quanto certt obiettivi non si 
potevano evidentemente ren-
dere pubblici. Non si poteva 
dire, per esempio, che la mis-
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controcanale 
I/OTOMISMO DELLA S O 

CIOLOGIA — Con la terza 
f mntata, la breve inchiesta 

1 tempo deH'uomo di Nino 
Crescenii e Sergio De Santis 
ha confermato di quanta fal-
8ita puo essere tntrisa la co-
Midetta «oggettivita» della 
iociologia; e quanto poco, 
dunque, siano validi gli sche-
mi di una ricerca che si fon-
di soltanlo sul metodo del-
Vmtervista (del resto ben se-
lezionata) e della « statistica ». 
Soprattutto ha ribadito che 
non e piu possibile pretende-
re di affrontare scottanti te-
mi della nostra vita quoti
diana astraendoli dalla con-
ereta esperienza politica, so
ciale, umana del nostro pae-
$e; non e possibile fornire me-
tri di riferimento astratti che 
rendono incomprenstbile ogni 
discorso to pericolosamenle, 
bugiardamente otiimisticot. 
Tutta la terza puntata, infat
ti, e stata dedicata in preva-
lenza al problema degli anzia-
ni." Veta della pensione (con 
il coraggio di moslrare un 
corteo dt lavoratori m Fran-
cm. ma non naturalmente, in 
Italia), le occupazioni possi-
bili per gli nnziam, i luoghi 
di riposo di alcune societa 
anglosassoni Ma in tanto bel 

t ixcorrere non v'e mai sta-
| M» accenno — che pure 

sarebbe stato di cstrema at-
iualita — alia recente batta-
glia politica sutle pensioni che 
si c combattuta in Italia; mai 
un accenno alia concreti con-
dizione dei pensionati itahani. 
Insomma: mai un accenno ad 
una realta dalla quale il te-
lespettatore italiano polesse 
utilmente ed agecolmente 
muotere per comprendere le 
astratte terita pronunciate da 
alcuni a esperti» inlernazio-
noli. In questo modo la Rai 
fara forse la bella figura di 
esprimere verita «d'acan-
guardia» che ritelano una 
certa cultura « democralica »; 
ma non correra mai il rischio 
di far meditare i telespetta-
tori sulla propria condizione 
concreta. Ne risulta non sol-
tanto un silenzio che equi-
vale ad un falso politico, ma 
una descrizione delle prospet-
tive della societa occidentale 
che corrisponde sol tanto al-
I'ottimismo della sociologia 
ed alia volonta politica di chi 
pretende di continuare a pro-
porre come modello unico ed 
indisculibile questa societa. 
Non e un caso, infatti, che 
ogni problema sia ridotto ad 
un confronto di eta o alia ri
cerca di « buone volonta »: e 
mai, nemmeno per confutar-
li, si accenna alle tesi che 
propongono una analisi di 
questi problemi muovendo 

dalla confutazione dello sfrut-
tamento e della divisione del
la societa in classi. 

• • • 
IL SUO NOME. PER PA-

VORE — La nuova trasmis-
sione — giunta alia seconda 
puntata — guidata da Raf 
Vallone st propone come una 
«novita» per la Rai-TV. La 
rassegna di «nuov talenti» 
da cut dovrebbe scaturire un 
ntratio grottesco (con un po' 
di moralismo) di certa socie
ta italiana, sembra ripiegare 
lultavia assai rapidamente 
negli schemi generali di tut
te le trasmisstoni televisive: 
che sono quelli della mistifi-
cazione della realta, anche e 
soprattutto attraverso lo spet
tacolo «leggero». Si pensi, 
tanto per dire la pit vistosa, 
al cantanle dilettante che vie-
ne dalla catena di montaggio 
della Fiat. La Rai ce lo mo
stra mentre canta spensiera-
to proprio I), alia catena di 
montaggio: canta e si aggira 
lietamente. fuori da ogni pre-
sumibile ritmo produttiro. E' 
stato uno scherzo? Pub darsi. 
Ma quanti Vavranno intcso 
m questo verso e a quanti, in
vece, restera soprattutto im-
pressa una immagine idillica 
e falsa della quotidiana realta 
operaia? 

vice 

sione del governo e della mag-
gioranza democristiana era di 
tagliar corto con il neoreali-
smo, in un momento m cut 
esso appariva come uno del 
pochi meriti della naztone. La 
tecntca di eliminazione, det-
tata dai sottosegretario. fu piii 
sottile, a doppia faccia, piena 
di riguardl esteriori e di im-
placabili attentati sotterranei: 
e e'e da ritenere. con tardivo 
rammarico, che in qualcuno 
dei suoi mielati tranelli sia 
caduto anche qualche suo 
svrovveduto opposttore, meno 
introdotlo di lui alle flnczze 
della diplomazia vaticana. 

La sua escalation, anzi il 
suo capolavoro, fu di passare 
quasi insenstbilmente — e di 
farvi passare anche i piu re-
stii e ottusi della sua parroc-
chia — dalla battaglia contro 
un cinema democratico in na
me della moralita piu sfrena-
ta («dobbiamo incoragpiare 
una produzione sana, moralis-
sima e nello stesso tempo at-
traente ») alia stessa battaglia 
in nome del piii allegro las-
sismo sessuale. Fu lui, in so-
stanza, sia il promotore della 
campagna per ripulire gli 
schermi dagli stracci, sia il 
teorico delle maggiorate fisi
che E per spiccare un tal sal-
to ci voleva, se non della 
lealta. un raro bernoccolo per 
il trasformtsmo, che non avem-
mo e non abbiamo alcuna esi-
tazione a riconoscergli. 

Ma riconosciamo di pari 
passo che chi si compiace di 
amministrare il potere con ta
li mezzi e anche visceralmen-
te convinto che il suo paese sia 
un'Italietta borbonica, popola-
ta di questuanti da tacitare 
col castigo o da ingraziarsi 
con qualche elemosina. 

Ecco comunque che, sotto il 
suo reame. i « tecnici» e i fun
zionari del cinema fascista tor-

nano tutti ai loro tradizionalt 
posti dt direzione. Ecco che il 
meccanismo dei ristorni eraria-
li di tipo fascista riprende a 
scattarc come un congegno a 
orologeria, premiando in no
me della qualita quel che di 
meno qnalitativo e di meno bi-
sognoso di incoraggiamento 
usciva dagli stabilimenti di 
produzione. Ed ecco la censu
ra fascista spaziare sugli oriz-
zonti nuovi che le sono aperll 
dall'esperienza clericale. il che 
vuol dire che nemmeno si esa-
gerb nel ricorrere af'.a vera e 
propria censura aimninistra-
tiva. 

Le manovre 
sui crediti 

«Direl che la censura e un 
po' come la pena: e un rime-
dio estremo, il quale perb non 
sana le cause che hanno de-
terminato il fatto che si viene 
a colpireo, proclamb I'ineffa-
bile sottosegretario in porta
mento. E per sanare quelle 
cause, per evitare quel rime-
dio estremo, egli manovrb 
sempre in modo da curare il 
male alia radice, preventiva-
mente. Restrinse o allargb a 
proprio piacimento, e a secon
da dei postulanti, il credito 
della Banca nazionale del la
voro; addestrb una schiera oc-
chkita di vigilanti a scoprire 
fin dai soggetto I'annidarst di 
qualsiasi sovversione di quei 
puri valori dei quali egli si er-
geva a difensore; stipulb un 
patto coi produttori per tetier-
seti avvinti nell'opera di repu-
listi e nella costruziona di un 
cinema sano e giocondo. 

Quando si sentl ormai ma-
turo per incarichi ancor piii 
importanti. si prese anche il 
lusso di uscire alio scoperto. 

Cib si verificb nel 1952, in al
meno due clamorose occasio-
ni. La prima quando, a testi-
moniare la propria autorita, si 
concesse la storica tirata di 
orecchi a De Sica, reo di soli-
darieta con la disperazione di 
un pensionato, Vmberto D. Si 
vede che, fin da allora, quello 
dei pensionati era il destino 
del futuro presidente. II qua
le fu come sempre abile, non 
tttonb contro il film prece-
detite del regista, Miracolo a 
Milano, come il quotidiano II 
Tempo che aveva inventato un 
a professore del cavolo» per 
accusare Totb il buono d'es-
sere jnarxista, dato che nasce-
va sotto quell'ortaggio. Ricor-
do anzi «il dono divino di un 
suggestivo raggio di sole che 
faceva sorridere gente disere-
data», dimostrandosi meno 
grossolatio di quel giornale in 
cui pontificava uno dei suoi 
delfini, colui che oggi mode-
stamente ci godiamo quale 
vicecommissario alia Mostra 
di Venezia. Senonchd, dimen-
ticando in Umberto D, quel 
raggio di sole, De Sica aveva 
anche trascurato che I'ltalia 
d «il paese di un Don Bosco, 
di uti Forlanini e di una pro-
gredita legislazione sociale». 
Cosl facendo, aveva reso « un 
pessimo servizio alia Patria », 
anche se poteva facilmente ri-
scattarsi lasciandosi gutdare 
in avvenire da un «ottimi-
smo sano e costruttivo». Fi
liate consiglio che De Sica, 
cortesemente ringraziando, 
accettb, col risultato che an
cor oggi il settantenne auto-
re, sc vuol ricordare in tele-
visione a milioni di italiani 
come e stata spezzata la sua 
carriera artistica, ribadisce 
con nostalgia che il suo film 
piu bello rimane sempre Um
berto D. 

La seconda sortita pubblica 
in quel periodo la ricordiamo 
bene, perche ci riguarda da 

DA VENEZIA 

Sciopero ad oltranza dei 
dipendenti della Biennale 
Rivendicati uno statuto democratico, nuovi sistemi di 
gestione e una corretta attuazione del regolamento 
dell'Ente - La solidarieta con i lavoratori in lotta 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 18 

La sostituzione con una co-
municazione d'agenzia della 
consueta conferenza-stampa 
nel corso della quale avrebbe 
dovuto essere reso noto il ca-
lendario ufficiale della Mo
stra internazionale d'arte cine-
matografica di Venezia. e sta
to il primo segno concreto del
le conseguenze cui puo porta-
re la incredibile incoscienza 
con la quale sono stati disat-
tesi i problemi posti dai per
sonate della Biennale che da 
oggi e sceso in sciopero ad 
oltranza. 

Certo non si puo, oggi, far 
pesare sui lavoratori la re-
sponsabilita delle strozzature 
e della gravita di una situa
zione come mezzo di pressio-
ne e di ricatto per farli, an
cora, recedere da rivendica-
zione che avanzano da sei mesi 
e che, oltre tutto, vanno nella 
direzione della democratizza-
zione deH'Ente. II personale 
chiede, infatti, innanzitutto, 
che sia approvato « uno statu
to che elimini ogni ibrida si
tuazione come quella commis-
sariale. che si protrae da anni 
e che ha portato ultimarr.enie 
1'Ente autonomo Biennale di 
Venezia al compromesso di 
una gestione formata da cin
que commissari, caso questo 
che non si e mai verificato in 
nessun altro ente in Italian. 

In questa situazione pud ac-
cadere, ad esempio. che 1'En
te il quale amministra annual-
mente un miliardo di lire, sia 
privo del direttore ammini-
strativo. Dietro pressioni dei 
lavoratori 1'attuaJe commissa-
rio straordinario, il consiglie-
re di Stato Filippo Longo, ha 
bandito e poi lasciato cadere 
un primo concorso nel 1970. 
II 4 dicembre Tl, dopo nuove 
pressioni. si ottiene un altro 
bando di concorso: scaduti i 
termini di presentazione delle 
domande di ammissione, nel 
febbraio di quest'anno, la pra-
tica dorme sonni profondi nei 
cassetti del commissario, che 
non ha trovato il tempo, nelle 
sue fugaci apparizioni a Ve
nezia, (in media una volta 
ogn! quindici venti giorni per 
la durata di cinque-sei ore) di 
fissare la data del concorso. 

Nessuna meraviglia che 
avanzi il dubbio che del posto 
di direttore amministrativo 
si voglia fare un grosso cen
tra di pctere gestito da « per
sona di tutta fiducia ». In que
sto quadro. i lavoratori chie-
dono che sia creato un Consi
glio di amministrazione demo
cratico, che permetta final-
mente ai lavoratori dell'Ente 
di avere un regolamento che 
ne disciplini la vita, i rappor
ti, le funzioni e ogni altra at
tivita. 

Momento centrale dell'azio-
ne, inoltre. e costituito dalla 
rivendicazione della corretta 
interpretazione e attuazione 
deH'art. 28 del regolamento 
dell' Ente. contestato dalla 
presidenza del Consiglio dei 
ministri, che consentirebbe la 
rivalutazione degli scatti di 
carriera e quindi l'elevamento 
di paghe che si aggirano og
gi, in media, sulle 120 mila li
re mensili. Va rllevato, a que
sto proposito, che anche 11 

personale ha pagato per l'esi-
stenza dello statuto fascista, 
in quanto, per diciassette anni 
non ha avuto scatti di car
riera. 

Con la gestione commissaria-
le la situazione si e trascina-
ta immutata sulla base di una 
concezione di risparmio sulle 
paghe dei lavoratori e di sper-
pero di centinaia di milioni 
in un inconsulto proliferate di 
iniziative spesso del tutto in-
significanti. Illuminanti, al 
proposito. le condizioni con le 
quali vengono assunti stagio-
nali. collaborator! e awentizi. 
II problema, l'insieme dei pro
blem! sollevati dai lavoratori. 
e colossale. 

Oggi. il sindaco di Venezia. 
tomato precipitosamente dal
le ferie, ha convocato la com-
missione dei lavoratori e Gian 
Lulgi Rondi per affrontare di
rettamente tutti i problemi 
connessi all'agitazione; il mi-
nistro Coppo ha telegrafato al-
l'Ufficio regionale del Lavoro 
per invitarlo a convocare le 
parti. 

intorno alia lotta, intanto. si 
va esprimendo la solidarieta 
del mondo della cultura. del
la opinione pubblica democra-
tica. dei lavoratori. II presi
dente dell'ANAC. Pier Paolo 
Pasolini. e dell'AACI. Nanni 
Loy. hanno telegrafato per 
confermare, «la piena solida

rieta degli autori cinematogra-
fici italiani con la vostra lot
ta rivendicativa e riguardan-
te lo statuto della Biennale e 
la tendenza dilazionatrice del
le attuali gestioni» e assicu-
rando ai lavoratori «di poter 
contare sulla nostra attiva so
lidarieta ad ogni livello ri-
teniate necessario ». 

Solidali con i dipendenti 
della Biennale si sono dichia-
rati. inoltre, i vice commissari 
della quattro manifestazioni 
della Biennale. Vladimiro Do-
rigo (per il teatro). Mario 
Labroca (per la musica). Ma
rio Penelope (per l'esposizio-
ne d'arte), Gian Luigi Rondi 
(per il cinema). Oggi. in segno 
di solidarieta. hanno sciope-
rato. nelle due ore di mag
gior afflusso dei visitatori. 
i guardasale della Mostra 
Biennale d'arte figurativa. del 
Museo Correr e di Ca* Pesaro, 
dichiarando la loro disponlbi-
lita alio sciopero to tale. In 
serata, comunque. e stata rag-
giunta una prima intesa su 
alcuni dei punti controversi 
e in particolare sulla anzianita 
e le promozioni. 

In serata. comunque. i di
pendenti della Biennale han
no deciso la continuazione 
dello sciopero. 

Domenico D'Agostino 

La XXIV edizione del « Busoni » 

Ottantacinque pianisti 

al concorso di Bolzano 
BOLZANO. 18. 

Ottantacinque concorrenti in 
rappresentanza di 26 divers! 
Paesi prenderanno parte alia 
24» edizione del Concorso pia-
nistico internazionale «Fer-
ruccio Busoni » in programma 
a Bolzano dai 26 agosto al 1° 
settembre. 

La rappresentativa piu nu-
merosa iscritta e quella statu-
nitense con 16 concorrenti. 
Seguono quella del Glappone 
con 7 pianisti. della Germania 
federate. dell'Italia e della 
Francia con 6, dell'Austria, 
della Bulgaria, della Corea, 
dell'Inghilterra e della Roma
nia con 4. della Polonia con 3, 
dell'Argentina, del Brasile, del 
Belgio, di Israele, dell'Uruguay 
e della Spagna con 2. Con un 
solo candidate saranno pre
sent! il Canada, la Cecoslovac-
chia. la Cina. 1'Egitto. 1'El Sal
vador, l'lrlanda. la Jugoslavia, 
la Turchia e 1'URSS. 

II Concorso Busoni si aprl-
ra. con una prova di ammis
sione a porte chiusc che avra 
luogo dal 22 al 25 agosto. II 
giorno successivo al conserva* 
torlo statale «Monteverdi» 

avranno inizio le prove pub-
bliche. che si concluderanno 
il 1° settembre. con la procla-
mazione dei vincitori. 

I funeroli di 
Pierre Brasseur 

PARIGI, 18 
La salma di Pierre Bras

seur, Tattore francese dece-
duto lunedl scorso in Italia 
— dove si trovava da tre set-
timane per interpretare un 
ruolo nel film La piii bella 
serata della sua vita — e sta
ta tumulata questa mattina 
nel cimitero parigino del P^-
re Lachaise. La cerimonia e 
stata breve e semplicissima: 
non ci sono stati infatti di-
scorsi. Claude Brasseur, figlio 
dello scomparso, e stato il 
primo a raccogliersi sulla 
tomba, accompagnato dalla 
madre, Odette Joyeux; numc-
rosissimi erano gli attori ve-
nuti a rendere l'ultlmo oroag-
glo a Brasseur. 

vicino. Vent'anni fa, la mostra 
ospitb un convegno della crt-
tica sul cinema italiano, e la 
terza relazione fu affidata al 
sottoscritto. 11 convegno era 
aperto anche ai critici stranie
ri, i quali perb attesero inva-
no il suo proseguimento at
traverso il dibattito. Dibatti-
to non ci fu perche. dopo la 
terza relazione, venne un or-
dine dall'alto che, contro il 
calendario dei lavori, impose 
la fine dell'ospitalita da parte 
della Mostra. Anche qui non 
si pub accertare chi diratnb 
I'ordine, a meno che non lo 
sappia il vicecommissario o-
dierno, che aveva tenuto la 
seconda relazione. Comunque 
10 scandalo dilagb e il sottose
gretario in persona scese in 
catnpo. Scegliendo accurata-
mente la tribuna da cui par-
lare, e cioe il settimanale filo-
fascista Oggi, egli intervenne 
con un lungo scritto dal titolo 
11 cinema italiano non 6 co-
munista. Nessuno, naturalmen
te, aveva affermato che lo 
fosse, tanto meno il relatore 
cui del resto, tacendone il no
me, venivano rivolti squisiti 
elogi iniziali. Ma per deprez-
zare, subito dopo. il frutto del 
suo lavoro che si poteva ben 
dire collettivo. nel senso che 
rifletteva lo stato di disagio 
del cinema italiano attraverso 
le testimonianze degli autori 
piii colpiti. E proprio in quan
to metteva sotto accusa la po
litica governativa, quella rela
zione era stata accolta da ap-
plausi scroscianti. 

Brutalita 
e malizia 

Ne ricordiamo un passaggio: 
« La sloria del cinema italiano 
del dopogtterra non e soltan-
to una storia limpida di suc-
ccssi e di progresso. E' an
che, purtroppo, la storia pa-
rallela e sotterranea di tutti 
gli altacchi piii o meno pro-
ditorii e piu o meno ufficia-
li che sono stati diretti con
tro un certo tipo di cinema, e 
sempre e soltanto contro di 
esso... I critici potranno esse
re in disaccordo nelle loro o-
pinioni, ma e'e un sistema in-
fallibile per stabilire la vali-
dita di certe importanti ope-
re del cinema italiano. Que
sto sistema addirittura scienti-
fico consiste nel vedere se 
questi film sono stati attacca-
ti o no da organi governativi. 
Se sono stati attaccati. il lo
ro valore e assicurato, e sem
pre in ragione diretta della 
brutalita e della volgarita del-
Vattacco stesso... n. 

Oggi. lontani dal fuoco di 
quella polemica, siamo in gra-
do di specificar meglio che non 
tutto fu brutale e volgare. che 
ci fu anche della malizia. II 
sottosegretario scrisse che, do
po De Sica, un buon numero 
di cineasti era dalla sua par
te, naturalmente senza citar-
li. E dopo Vargomento degli 
svizzeri, dopo Vargomento del 
cavolo, ecco spuntare Vargo
mento det sesso. Da vero uo
mo di mondo. Vonorevole non 
si spaventa di certe realta, tan
to piii quando circolano film 
« piii pericolosi di certe licenze 
esibizionistiche» Occorre ag-
giungere che si trattava dei 
film sociali e antifascisti? Il 
succo del discorso. rivolto non 
tanto a smentire noi (in una 
serie di articoli successivi n-
masti senza risposta documen-
tammo infatti che non e'era 
riuscito) quanto a insegnare 
la morale ai suoi, stava tut
to in quel celebre e audace 
ammonimento: « Glial a unifi-
care la morale con il puro e 
semplice rispetto, talvolta 
convenzionale, dei Hmiti ses-
sualin. E allora con che cosa 
la unifichiamo questa bene-
detta morale? Per amor di pa
tria, unifichiamola pure con 
il superamento dei Hmiti ses-
suali, unifichiamola, se pro
prio non se ne pub fare a me
no per liquidare il neoreali-
smo e la cultura, con la por-
nografia. 

tanto, a missione compiu-
ta, quando non ci saranno ptii 
film italiani «pericolosi» e 

un successore del suo partito, 
ma con qualche lampo di li-
beralismo. Von. Brusasca, co-
mincera a sbloccare i film 
stranieri in quarantena (da 
AH'ovest niente di nuovo ad 
Aleksandr Nevski, da Dies 
irae a Furore, da Casco d'oro 
a La ronde era una bella fila 
d'appestati), ci si potra sem
pre e comunque indignare su 

Concretezza: * uove andremo a 
finire? Molto probabtlmente 
questa ripresa pornografica 
provochera reazioni violente 
e torneremo allora indietro di 
molti anni». Mentre il suo 
mansueto discepolo, dopo aver 
sconciato Vedizione italiana di 
un film stendhaliano, Le Rou
ge et le Noir di Autant-Lara, 
cominciando a prepararsi il 
terreno per la Legion cVonore. 
si lamentera nel notiziario per 
Vagenzia Italia die si osi far 
passare sui nostri schermi un 
film prowidenzialmente strap-
pato a quello veneziano dal
la signora ambasctatrice: nien-
temeno che H seme della vio-
lenza. «dedicato alia violenza 
e al vizio*. 

Il cinema italiano. assicura-
va il sottosegretario. non e 
comunlsta. Questo nel 1952. 
Nel 19S1 il governo Scelba-
Saragat avra qualche dubbio 
e, per asscstargli Vultimo col-
po, proclamera invece con 
buffonesca grinta: no. il ci
nema italiano e tutto comu-
nista. E il brutto fu che non 
piii Oggi, ma un settimanale 
come l'Europeo si assunse lo 
iniquo compito di pubblicare 
le liste di proscrizione. Ma 
non e'era, in effetti. bisogno 
dl colpi supplementari. II la
voro era stato finito alia per-
fezione, nessun germe neorea-
listico inquinava piii Vatmosfe-
ra. II futuro presidente si 
era gia allontanato in punta di 
piedi, dopo un banchetto con 
gli industriali, dall'ufficio in 
cui era stato consumato il de-
litto. 

Venezia: questi 
i film della 

XXXIII Mostra 
VENEZIA, 18 

Gian Luigi Rondi ha reso 
noto oggi il programma del
la XXXIII Mostra Interna
zionale d'arte clnematografl-
ca dl Venezia, che dovrebbe 
aprirsi lunedl prossimo. La 
inaugurazlone della manlfe-
stazione 6 messa In forse 
dal protrarsl dello sciopero 
del dipendenti della Bienna
le; e stato in conseguenza 
dell'agltazlone sindacale che 
il vicecommissario ha dovu
to illustrare 11 cartellone 
della Mostra attraverso una 
dlchiarazione alle agenzie dl 
s tarn pa, anzicho nella con
ferenza-stampa convocata 
per questa mattina e poi an-
nullata. 

Ecco comunque il cartel-
lone completo della Mostra 
(le date dl proiezione non 
sono state ancora declse). 

Nella sezlone «Venezla 33», 
ohe fornlsce la vera ossatu-
ra alia manlfestazlone saran
no prolettati Os inconfiden-
tes, di Joaqulm Pedro De 
Andrade (Brasile); Slunko 
daza a Lalie polne dl Elo Ha-
vetta (Cecoslovacchia); Tout 
van bien di Jean-Pierre Go-
rin e Jean-Luc Godard; Na
thalie Granger dl Margueri
te Duras; e La vallie dl 
Barbet Schroeder (Francia); 
Natsu no imooto dl Nagisa 
Oshima (Giappone); A 
clockwork orange dl Stanley 
Kubrick; Savage Messiah di 
Ken Russell e Made di John 
Mackenzie (Gran Bretagna); 
Calcutta '71 dl Mrinal Sen 
(India); Floch dl Dan Wol-
man (Israele); Salome dl 
Carmelo Bene e Tutte le do-
meniche mattina di Carlo 
Tuzil (Italia); 71 maestro e 
Margherita di Aleksandar 
Petrovic e Slike iz zivota 
udarnika di Bata Cengic (Ju
goslavia); Mein lieber Ro
binson di Roland Graef (Re-
pubblica democratica tede-
sca); Der haendler der vier-
jahreszeiten dl Ralner Wer
ner Fassbinder. Studenten 
aufs sdiafott di Gustav 
Ehmck e Skrohfeur dl Vol-
ker Schloendorff e Marga-
rethe Von Trotta (Repubbli-
ca federate tedesca); Felix 
si Otilia di Julian Mlhu (Ro
mania); Klara Lust dl Kjell 
Grede (Svezia); Cabaret di 
Bob Fosse; A separate pea
ce dl Larry Peerce; Play it 
as lays' di Frank Perry: The 
candidate di Michael Ritchie 
e Siddhartha di Conrad 
Rooks (Stati Unitl); Sindbad 
di Zoltan Huszarik (Unghe-
ria); A sori sdesi tihje di 
Stanislav Rostozki (URSS). 

II programma prevede poi, 
in altre sezioni, una vera e 
propria cascata di proiezio-
ni, evidentemente destinate 
piu a procurare una patente 
di serieta di informazione e 
dl impegno culturale alia Mo
stra che ad essere frequen-
tate dai critici e dal pub-
blico. 

Per la sezione «Venezia 
giovanl» saranno presenti • 
Die Vertoeigerung di Axel 
Corti (Austria); Les deux 
saisons de la vie di Samy 
Pavel (Belgio); Le grand sa
botage di Alain Perisson (Ca
nada); Aramesh di Naser 
Tagvai (Iran); Narco di 
Claus Oersted (Danimarca); 
The harder they come di 
Perry Henzell (Giamaica); 
77ie Ragman's daughter di 
Harold Becker (Gran Breta
gna); Bas ya bahar di Kha-
lid Siddik "(Kuwait); Piane-
ta Venere di Elda Tattoli; 
La nolle dei tiori di Gian Vit
torio Baldi (Italia): Ich war 
19 di Konrad Wolf (Repub-
blica democratica tedesca): 
Ludtoig II. requiem fur einen 
jungfraulichen koenig di 
Hans Jurgen Syberberg (Re-
pubblica federate tedesca); 
Heute bacht Oder nie di Da
niel Schmid (Svizzera); Ti i 
ja di Larissa Shepitko 
(URSS). 

Per la sezione «Venezia 
critici». cui partecipano i 
film designati e selezionati 
da critici di vari paesi figu-
rano: Le temps d'une chas-
se di Francis Mankiewicz 
(Canada); Nidhanaya di Le
ster James Peries (Ceylon); 
Livet er en droem di Franz 
Ernest (Danimarca); Vita-
lien des roses di Charles 
Matton (Francia); My chil
dhood di Bill Douglas (Gran 
Bretagna); Shantata court 
chaloo ahe di Satyadev Du-
bey (India); Postchi di Da-
ryoush Mehrjui (Iran); Ta
ke tuo di Baruch Dienar 
(Israele); Der dritte di Egon 
Guenther (Repubbiica demo
cratica tedesca); Die angst 
des tormanns beim elfmeter 
di Wim Wenders (Repubbii
ca federate tedesca); Pufe-

rea si adevarul dl Manole 
Marcus (Romania); Kocksga-
tan 48 dl Johan Bergenstrahle 
(Svezia); Agit dl Yilmaz Gu-
ney (Turchia); Nevestka di 
Khodjakull Narliev (URSS). 

Per la sezione «Cinema 
Italiano e stampa estera». 
saranno presentati i seguenti 
film selezionati a Roma dal-
l'associazlone stampa estera: 
Tema di Marco di Massimo 
Antonelli; Guernica di Fran
co Bottari; Diario di un ita
liano dl Sergio Capogna; La 
ragazza di passaggio di Gian
ni Da Campo; Un doppio a 
mcta dl Glanfranco Piccioll; 
Amiche, andiamo alia festa 
dl Giorgio Trentin. 

Per la sezione «documen-
tl del nostro tempo» sono In 
programma: Que hacer? di 
Saul Landuau, Nina Serrano 
e Raul Ruiz (Cite); Salut 
Jerusalem dl Henri Chapter 
e Un film sur quelqu'un di 
Francois Weyergans (Fran
cia); Nine Months to free
dom dl Sukhdeves (Bangla 
Besh); Du gamla du fria di 
Oyvlnd Fahltroem (Svezia); 
Black fantasy dl Lionel Ro-
gosin e Manson di Laurence 
Merrick (Stati Unlti). 

Per la sezione «lnformatl-
va per la crltica» saranno 
prolettati: La ragazza dai ca-
pelli btdnchi (Repubbiica po-
polare cinese); Journal d'un 
suicide dl Stanislav Stanoje-
vic; La nuit bulgare di Mi
chel Mitrani; Whataflash di 
Jean-Michel Barjol; Sima-
badda di Satyajit Ray; Rag-
bar di Bahram Baizai; Holt 
videk di Istvan Gaal; Heat 
di Paul Morrissey. 

Nel corso dl alcune «gior-
nate» dedicate ad alcune cl-
nematografie nazlonali saran
no inoltre presentati film del-
l'lran. della Repubbiica de
mocratica tedesca. dell'India, 
del Senegal, della Nigeria, 
della Tanzania, e del Ghana. 
II 50 anniversario della fon-
dazione dell'URSS sara cele-
brato con proiezionl e con 
una conferenza del critico 
sovletico Rotlslav Jurenev. 

Sono inflne in programma 
tre retrospettive (una dedi
cata a Chaplin, la seconda al
ia carriera di Mae West, la 
terza al documentario jugo-
slavo) e «omaggi» a Billy 
Wilder e all'operatore sovle
tico Anatoli Golovnia. 

le prime 
Cinema 

II paese del 
sesso selvaggio 
Questa sorta di «documen

tario romanzato » di Umberto 
Lenzi appartiene al « genere » 
sado-erotico-sentimentale, e 
senza dubbio e il frutto forse 
ancora un po' acerbo della 
scuola « documentaristica » di 
Gualtiero Jacopetti, il necro-
foro italiano degli anni ses-
santa. Tuttavia. Lenzi tende a 
contenere la quantita delle 
immagini « forti ». ma ha in 
comune con Jacopetti la totale 
ignoranza della etnografia lo
cale (in questo caso una zona 
di confine tra la Thailandia e 
la Birmania) e la disposizione 
a non tener in gran conto 
l'« intreccio», qui banale 
quanti altTi mai: un fotore-
porter inglese (un biondissi-
mo Ivan Rassimov), nell'im-
patto con l'« incivilta » indige-
na, s'innamora della figlia del 
capo (Me Me Lay), e dopo la 
morte dell'amata l'eroe decide 
di rimanere in quei luoghi per 
tutto il resto della sua vita. 

Ora, se questa e la strut-
tura dell'intreccio, Lenzi ha 
voluto rinsanguarla (e proprio 
il caso di dirlo) con la tortura 
della freccla, amplessl acqua-
tici e nella farina, una lotta 
tra il cobra e la mangusta, il 
violento scoperchiamento del 
cranio di una scimmia per 
estrarne il cervello, lo sgoz-
zamento di un piccolo caima
no e di un capretto, una scena 
di cannibalismo ai danni di 
una giovinetta stuprata di 
fresco. 

Cid che colpisce nel film a 
colori di Lenzi e la totale in-
sipienza di un messaggio ge-
nerico e strumentale, ai hmiti 
razzista, che annega nella mo
notonia di una catena di im
magini sado-erotiche gratuite 
in quanto astratte da un pos
sibile contesto, prive di ogni 
energia vitale e soprattutto 
inexpressive ai fmi « documen-
tarlstici». 

vice 

Ugo Casinghi 

EfflKO m i l U E R 
PER UN GOVERNO 
Dl SVOLTA 
DEMOCRATICA 

II testo integrate del rap-
porto tenuto al XIII Con-
gresso nazionale del Par
tita comunista italiano. 
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