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Un documento della Commissione cinema 

II PCI: trasformare la Mostra 
di Venezia con il contributo 
dei lavoratori e degli autori 

Dalla manifestazione democratica indetta dai ci-
neasti la battaglia per un radicals rinnovamento 
del cinema italiano deve trarre nuovo slancio 

Un serpente 
piumato 

per Susannah 

le prime 
t. 

II«cinema 
povero» e i 

defensor! 
imnrovvisati 

II critico clnematografico 
del Popolo in un articolo sul-
la Mostra di Venezia risfo-
dera alcune tcsi illustra
te qualche settimana fa dal vi
ce commissario Gianluigl 
Rondi Garbatamente po!e-
mico, Paolo Valmarana lascia 
intendere che. mentre il fe
stival ufficlale annoverera nu-
merosi esemplari di un "ci
nema povero», dietro i film 
della manifestazione dei ci-
neasti ci sarebbero masslcce 
operazioni industrial! e uno 
schieramento di divi. Non per 
nulla, il critico democnstiano 
accenna. riferendosi alia Inl-
ziativa degli autori. ad una 
acelta che, a suo avviso. sa-
rebbe inopportuna L'uso del 
termine scomodato. tuttavia. 
e improprio. poiche non aven-
do allestito a Venezia una 
rassegna festivaliera. l'ANAC e 
l'AACI non potevano, a rigor 
di logica. ripromettersi di ef-
fettuare selezione alcuna. I 
film che saranno proiettati 
— e stato detto e ribadito 
ripetutamente — sono soltan-
to la spontanea testimonianza 
di una volonta politica, al di 
sopra delle differenze ideolo-
giche e culturali 

Se bastasse mettere Insie-
me alcuni fim indipendenti. 
disponendoli accanto a spet-
tacolan pelhcole di imminen-
te uscita sugli scherml e di 
sicuro successo commerciale, 
il caravanserraglio rondiano, 
non meno dello zoo di Can
nes. batterebbe ogni record. 
Fino a prova contraria, ormai 
11 «cinema povero» e diven-
tato Tospite gradito delle isti-
tuzioni culturali piu scleroti-
che e conservatrici. il fiore 
all'occhiello di qualsiasi diret-
tore che. dopo il '68. non se la 
sente d! rinunciare ad un piz-
zico di demagogia. Qualche 
abito dimesso fa bella figura 
se esposto in vetrina. purche 
I riflettori vengano poi punta-
ti sui film distribuiti dalle 
piu potenti case distributrici. 
e poco importa se. conclusa 
la frastornante e caotica fe-
sta, a raccogliere vantaggi sia-
no 1 prodotti di categoria A, 
essendo i parenti poveri — 
nove volte su dieci — ccndan-
nati a non apparire nei cir
cuit! pubblici 

E' contro questo stato di co
se (cui. fra i'altro. si deve se 
e limitato 1'orizzonte delle co-
noscenze cinematografiche nel 
nostro paese) che autori, 
sindacati. attori e associazio-
ni del pubblico si ribellano. 
propnnendo un incontro per 
discutere i problemi e le con-
traddizioni piu scottanti del 
nostro cinema, laddove il fe
stival di Rondi oro«rammati 
camente evita di aprire il di-
battito su tern: tanto sco-
modi. 

A prender le parti del «ci
nema povero» non e la Mo
stra del Lido ma sono gli au
tori, i sindacalisti. gli attori. 
gli operator; culturali che si 
battono per la creazione di 
strutture iibere e per decon-
dizionare l'attivita cinemato-
grafica dallo strapotere dei p.u 
forti gruppi economic: e dal 
complesso di leagi. censure. 
disposizioni e provvedimenti 
escogitati alio scopo d: favo 
l ire chi e sempre stato favo-
rito 

Intendiamoci: a noi non di
splace che anche // Ponolo 
spenda alcune parole a favore 
del cinema finanz:a;o a prezzo 
di sacrifici. ma ci insospetti-
sce la c;rcrs"anza :n cu: na-
sce improvviso questo interes-
samento in un g:orna!e che ha 
sempre spalleggiato le forze 
p:u rHr.\e iella cnematogra-

fia italiana 
E :I 5ospetto s: tramuta in 

certezza se si tiene il conto 
d: tutt. ?:: alt; politic com-
piuti dai governi e dalla DC 
per porre •; «c:nema pove
ro » in condizioni non di disa-
g:o ma d: a.ssohita insonoor 
tabiiita Ne sanno qualcosa le 
cooDerat:\e sorte :n Italia, i 
piccoli produttori coragg:osi e 
imelJsent: : cineclubs e 2li 
an:matori delle sale d'essai, 
che non sono ma: nuscit -*d 
avere adeguat: aiuti e soste-
gn:; aiut: e sostesn: che :nve-
ce in iarga misura sono sta-
ti offerti alia produz:one com
merciale graz:e ad un s:ste-
ma legislatvo cor.cepit© a! 
fine di proteggere una serie 
di interess: nrecosMuit: E ne 
sanno qualcosa financo le ci-
nematografe di nor. pi>che 
nazioni europee. asiatiche e 
dell'Amenca litina. che stenta-
no a diffondere i loro migl:o-
ri film m ca.sa nostra E ne 
sanno qualcosa co:oro che da 
ann: var.r.o rec.amar.do !' 51: 
tuzione di un circuito a!:er 
nat'.vo a. quale non s: vuole 
dare v:ta per non infast:dire 
l'AGIS f 1ANICA : cu: din 
tent: piu in vista, oltre a 
rapore->entare ?rosse comen 
traziom di sale cinematogra-
fiche e )e maeg:or: soe.eta 

f>roduttnci e distributrici tta-
iane e amencane m.Iitano 

nella DC e contnbuiscono con 
la loro presenza a determina
te la politica cinematografica 
di questo partito 

Questa e la reaita cne l 
cineius:: nuniti a Venezia de 
•iderano mutare, convmti che 
una Mostra abb:a senso se. 
nei suoi limiti costituzionali 
e compatibilmenle con le sue 
funzioni specifiche, concorra a 
amuovere :e situaziom ch'.use 
• stagnanti. 

m. ar. 

La rni iui iUsinne r i i tcmn il<"l 
P C I lia cMramalo i l SPRUCM-

te (Inciiiuciito, che ha per op-
petto In Mostra cincnintourn-
fica <li Venez ia : 

u Ancora miii volta, le or* 
paniz /nzioi i i dei cineasti , dei 
lavoratori . degli attori e del 
pul i l t luo si sono mol i i l i tate per 
ottenere ehe la .MuMrn cine-
inatopra(ica di Vene/. ia sia de-
mocrntizziita o trasformata. Si 
deve flirincrzia dei par l i t i po-
verna l iv i , nllo re\ iv incenzc 
conservatrici o al ia mancan-
zn di volonli i pol i t ica nel la 
direziono del la Mostra vene-
ziana se, a d i - tnn /a di alcuni 
anni e dopo reiterate promes-
pe. non solo non e stato np-
provalo un nuovo slatulo del la 
l l icnnnle. ma non si c man i -
fcstala una <;ia pur t ini ida i n -
ci inazione ad accopliere le r i -
c-hiesto del niondo artistico c 
del lavoro. 

n La Commissione cinema del 
P C I . espr imendo la sua so-
l idariela ai cineasti in lotta 
o sottolineando Purpenza di 
una r i fo rma slatutaria del la 
Hiennale non p iu d i laz ionahi -
le e non circo«crii la solamen-
te apli aspelti i«t i luzional i dc l -
I ' i^l i l i i ln veneziano. t iene a 
r ihndirc che oj;ni sforzo deve 
e*scre roncentrato a f f in rhe la 
Hiennale sles«a e la Mostra 
cinemaloiirafica di Venezia 
siano sotlratlc alio inf luet ize 

del poterc csecutivo c ad es-
su venpa paranl i ta la pi i i pic-
mi autonnmia . Questo sipni-
nca, at iz i tut lo, che la Mostra 
di Venezia non puo non cs-
sero povr innln senza il eon-
rorso att ivo e quali f icante <lel-
lo a^socia/ioni s indaia l i c cul
tural i e che occorre una pro-
fonda opera r i formatr ice da 
cui scnlniisra un r e n i n * per-
manente connesso al io s\ i lnp-
pn del le fo rme piu l ihere di 
ornaniz7aziouo della cul tura . 
nffraucatn da mini eondizionn-
menln mercant i le e da ipolerhe 
cen^orie, se ix i l i i le al le esipen-
zo del le ma<;«e ponolar i c aper-
to ai p roh lemi piu vivi e attua-
li del la einematosraf ia . I n que
sta luce. In iunuifc=la7ione in -
deita a Venez ia dairli autori 
rappresenla i l ncrc«;*ario r i -
ehiamo a una real la . il i cui la 
mostra r ineii ialosrnfica e par
te inteprante e da cui si vor-
rehhe a r l i f i r io iamenie manle-
nerla separata e dU l in ta per 
imped i re d i cocl iere i nessi d i 
una p iu penerale offensiva rea-
7 ionar ia . clip invesle anche i l 
sellore del lo spctlacolo e del 
la cO!inmiea7inne del le idee. 

« L a commissione c inema del 
PCT auspica per lanto che da 
quc«ta assise, che vede r i u n i -
te numernse forze al d i lii i l i 
oirni d i f fc ren /a ideolocica. 
Irncsa nuovo slancio la halta-
plia per un radieale r innova
mento del c inema i ta l iano ». 

BUENOS AIRES - Susannah 
York (nella foto) sara la pro
tagonists, accanto a Omar 
Sharif, di una versione cine-
matografica del a Serpente 
piumato » di D. H. Lawrence. 
La vicenda del libro — e del 
film — e ambientata in Mes-
sico; ma le riprese, sotto la 
direzione del regista Christo
pher Miles, saranno effettuate 
in Argentina 

Cinema 

La grande 
scrofa nera 

Nell'« opera prima» di Fi-
lippo Ottonl la « grande scro
fa nera» e Timmaglne della 
famlglla contadina, patriarca-
le e chlusa nelle sacre e In-
vlolabill leggi di una morale 
Ipocrita e destinata a perlre 
come gli stessl component! 
della famiglia, definita anche 
« una assoclazione a dellnque-
re che difllda degli estranel ». 
Ecco, la dialettica sociale nel 
film dl Ottonl si consuma tra 
la « reazione» de! contadini 
e la «modernita » di un cor-
po estraneo venuto dalla clt-
ta a distruggere la «sana 
morale» della famiglia. II 
corpo estraneo e Anita, la 
bella moglie del flgllo piu 
giovane di Don Antonio, Rico, 
innamorato ma incapace di 
difendere le « idee » della mo
glie, idee, tuttavia, secondo i 
giudlzl della vecchia padrona 
« rivoluzionaria » che vorreb-
be far saltare la fattorla nel-
l'attesa d! un massacro fina
le, « rlformiste » perche prive 
dl una adeguata strategia. 

II film di Ottoni vuole es-
sere qualcosa di piu che un 
apologo sulla vecchia «mo
rale)) contadina e sulle con-
traddlzioni di una classe so
ciale ancora incosciente, ma 
ha il torto di apparire troppi 
anni dopo / pugni in tasca 
di Bellocchio. E, soprattutto, 
non possiede quella carica 
anarchlca e dissacratoria che 
era la sostanza piu vitale del 
film citato. Anzi. La grande 
scrofa nera rivela man mano 
una sostanza ideologlca am-
bigua, per non dire velleita-
ria e contraddittoria. Ottoni, 
se da una parte mette in pie-
na luce l'estrema e positiva 
contestazione della vecchia 
incendiaria. dall'altra guarda 
alia moderna civilta industria-
le come al piit felice approdo 
di una umanita che in essa 
dovrebbe risolvere tutte le sue 
contraddizioni. Non vogliamo 
indulgere troppo sulla palese 
ingenuita di una cosl ottimi-
stlca visione, per non dire 
conservatrice. se pensiamo che 
1'era «elettrica». qui cosl 
esaltata, poggia i suoi pilastri 

di cemento sulla mlseria e la 
« bestialita » della civilta con
tadina stessa, una civilta in 
via di estinzione. 

Tuttavia, La grande scrofa 
nera ha una notevole puli-
zla formale (il nitore della 
bella fotografia a color!), an
che se discutiblli appalono al
cune lmmaginl simbollche sti-
llsticamente poco omogenee al 
racconto, come anche certe 
dimensioni metaforiche sono 
contraddette daH'inveroslml-
gllanza strutturale dl certe 
sequenze. Notevole, comun-
que, l'interpretazlone di Rada 
Rassimov, la moglie « cittadl-
na » prima desiderosa d'inte-
grarsi nel mondo contadino e 
poi decisa ad abbandonarlo 
per l'irriduciblle resistenza 
della « famlglla »; Mark Fre
chette, Invece, appare poco 
probabile nel pannl del giova
ne marito; ottimo Alain Cu-
ny, 11 duro e arcigno Don An
tonio; Flora Robson e la vec
chia rivoluzionaria. 

I terrificanti 
delitti degli 

assassini della 
via Morgue 

Con ogni probability Gor
don Hessler — indiscusso ca-
postipite del new lock orro-
rifico anglosassone, massimo 
erede del «classic!» Browl-
ning e Fisher — deludera con 
questo ambizioso film le at-
tese degli appassionati del ge-
nere. 

Cominclamo col dire che 
Hessler rivisita il celebre rac
conto di Poe (di cui si cono-
scono numerose versioni ci-
nematografiche) con puntl-
gliosa fedelta ma senza trop-
pa originalita, ostentando un 
rigore stillstico che presto si 
trasforma in manierismo. Nel 
meticoloso rispetto dello spi-
rito fin de sidcle, il film si 
muove su toni forzatamente 
grotteschi, compiacendosi di 
effetti macabri e sanguinolen-
ti. Manca, invece, nella strut-
tura narrativa, quel mordente 
psicologico che e tipico di 
Poe. e ogni suggestione fini-
sce cosi per ricadere sui volti 
de! protagonist!, tutt! efficaci. 
ma costretti in una dimensio-

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

Un governo di «specialisti» 
Si ritrovano oggi, raccolti attorno ad Andreotti in diversi ministeri, parecchi accaniti e tradizionali nemici del cinema italiano: e 
sono tutti vecchi amid e protettori di Rondi - Perche non s'e modificato lo statuto della Biennale - II potere e il vicecommissario 

i i 
«Nel 1948 — ricordava Vi-

taliano Brancati in Ritorno al
ia censura — il film Anni dif-
ficili, tolto dal mio racconto 
II vecchio con gli stivall, sta-
va per essere vietato. Nel film 
si vedevano gl'impiegati del 
Ministero della Cultura del 
1935 dichiarare la Norma di 
Bellini opera anttfascista, per-
chi vj si parlava male di Ro
ma. E gl'impiegati del Mini
stero della Cultura del 1935 
erano gli stessi impiegati del 
194R. che ora assistevano alia 
proiezione privata del film 

come giudtci e censori in no-
me dell'Italia democratica». 

Ma il film di Zampa passb 
perche si era trovato uno stra-
tagemma. «Era stato messo 
in tutta fretta tra i nomi de
gli icenegoiatori quello di un 
ragazzo che aveva assistito 

due o tre volte, con g-'/ occhi 
imbambolati e in silenzio. alle 
nostre ultime sedute di lavo
ro Questo ragazzo faceva par
te del gabinetto del sotto^e-
gretarto. ed era suo amico» 

Ecco un ritrattino pennella-
to a dovere A distanza di 
anni non ci interessa it ver-
sonaaaio- per completare il 
quadro fornito dnllo scrittore 
potew trattarfi d'unn oualsia-
si dei molti vrotetti. in quel 
a gran numero d'imnieanti 
prelevati da dietro i paravrn-
ti dei van m>ni*teri nei cor 
ridoi oscuri ove Vinchino & 
piu strisciante e il lorrito al 
capodivisione lummoso di pal-
lore come la fiamma della 
candela davanti al quadro <:a-
cro». Ci interessa il clima. 
perchfi i da questo climn che 
comincia a emergere una fi
gura etemplare della nostra 
storia nvrmntoarafica. come 
quelln rieV'nttuale vicecommis
sario nil a mostra rf* Vmezia 

11 quale, perb avrehbe tor
to di esult^Tf non ahbmmo 
nessunn intenz'one di dedi-
caroli una b^prnfia Non so
lo perche" Tifuqahimo dal caso 
personate ma rterchi. franca-
menle. I'nViem non vale il 
maestro Moflement" assiso al 
timnne della sun bnrcn laau-
rare sulln aualr t annro'lnfo 
Vanno scorso spintovi dalla 
risnrcn fvsrisfa pah rnrorta 
la *ua croe'ern con una ulte-
riorp sori't'stnz'onp; men're 
lui t a Venez'a. U suo vro-
tettnre <* finnlmevfe a cano 
dfl anvernn E di quale an 
verno 

Per nmanere nel nostro 
campo d'osservazwne. la Mo
stra numerO'trenlatre si aore 
tra Valtro all'inseqnn di un 
governo che. a commciare dal 
presidentr del Consrqlio. r/»n-
fa nel pronrio seno nn'erce-
z4onale alinuotn dt « sneciali-
stf" del cinemn Dn Smltiro 
a Mntfentti da S^mernro a 
Evanorltstt. da S>monacct a 
Sneranza. non mancano dnv-
vero coloro che. in un lonfa-
no o in un recente passato. 
ehhfrn nrrnvmrtp Hi fifciinnrsi 
direttamente di svetfneolo e 
qutndi di film * Sembro qua
si una commissione parla 
mentare per la cinematoara-
fia» ha osservato Cosvlich. 
puntuale come sempre. nella 
sua rubrica di ABC L'unico 
che non dovrebbe saperne nul
la i il nuovo ministro inca-
ricato del fettore, che. essen
do un liberate, dovra veloce-
mente mettersi al passo con 
la tradizione. 

E infatti il settimanale dei 
produttori ha gib. provveduto 
a indirizzarlo bene, ricordan-
dogli che « polra contare sul-
lallsnzione di un presidente 

che ha legato il suo nome al
ia ripresa postbellica della 
cinematografia nazionaler>. E 
come no? Per la « salvaguar-
dia della liberta di espressio-
ne e di iniziativa. che in que
sto campo coincidonon. non 
potrebbe trovarsi piit assiduo 
patrono. 

Naturalmente. nell'apparato 
cinematografico di cui si par-
la. sarebbe ingeneroso nega-
re qualche sfumatura indivi
duate 11 presidente del Const-
glio. che ci risulti non ha mai 
schiaffeggiato signore scolla-
te e quindi non si e mai e-
spresso nei confronti del ci
nema nei termini che. a dire 
della Voce repubblicana (di 
allora). qualificarono le di-
chiaraziom programmatiche 
d'uno dei suoi successor! alia 
pottrona di sottosegretario al
to Spettacolo. Vonorevole Seal-
faro, come «le piu grosso-
lane enormita che a perso
na civilmente. cw& libera-
mente responsabile, sia capi-
tato di ascoltare da almeno 
dieci anni a questa parte » E 
questo perchi il poveretto si 
era ardentemente pronuncia-
to «per una visione allegra 
della vita » e. contemporanea-
mente. « per la difesa dei va-
lori ottimistici e umani i-
dentificabili nel trinomio pa-
triareligione famiglia ». con
ceal' che il suo predecessore 
abbracciava entrambi. ma te-
nendoli piit mondanamente se-
parati 

Ad ogni modo tl timomere 
veneziano si ritrova al fian-
co alcuni dei suoi piit cari 
colleqht di navigazione. dei 
tempi in cut le rotle del no
stro cinema erano le piit oscu-
re. E a dargli man forte nel 
governo ci sono poi coloro 
che di cinema si occupano da 
sempre indiretlamente. come 
il ministro per la Giustizia 
Gonella. tl quale accetterebbe 
per esempio la soppresswne 
della censura amministrativa 

s'intende nel deprecabile caso 
che in questa legislatura ci 

si arrivasse, solo per sostituir-
la con qualche ritrovato piu 
efficace. 

Piu che una commissione 
parlamentare questa cinema
tografia governatwa ricorda 
in effetti uno di quei comi-
tatoni ministeriali che per 
tanti anni indefessamente. an

che quando non erano com-
posti in esclusiva di democri-
stiant osservanti, adottarono. 
o net casi migliort subirono. 
la tattica della dilazione e del 
rinvio fe. quando interpella
te del silenzio). tattica che si 
pone come dominante nelle vi-
cende di questo quarto di .«»-
colo. 

Quante volte fu promessa una 
nuova legge sul cinema e fu 
vergognosamente prorogata, 
di anno in anno, quella vec
chia? Quante volte si sper-
giurb che le «vigenti dispo
sizioni » in diverse materie 
dovevano essere abrogate per-

E' cessato 

lo sciopero 

alia Biennale 
VENEZIA. 19 

Lo sciopero dei dipendenti 
dell'Ente autonomo la Bien
nale e cessato. La decislone 
e stata presa questo pome-
nggio dopo un uiteriore in
contro avuto dal sindaco d! 
Venezia. Longo. con i rappre-
sentanti sindacali. presente 
anche il vice commissario 
Dorigo. Le richieste dei la
voratori sono state integral-
mente accolte e la direzione 
dell'Ente si e impegnata ad 
operare perche il nuovo sta
tuto entri in funzione entro 
il gennaio 1973. 

ANAC e AACI sollecitano 
un incontro con la RAI 

Ieri le Assocrazroni nazio-
nali degli autori cinematogra-
fici (ANAC e AACI» hanno in 
va to al Comitato direttivo e 
alia Presidenza della RAI TV 
la seguente lettera I direttivi 
delle due Assoc azion: hanno 
declso di renderla pubblica 
per i motivi che la stessa let
tera illustra-

« Subifo dopo la pubblica di-
chiarazione dell'Ente Cinema-
tograf co dt Stato. con la qua
le veniva riconosciuto il dint-
to dell'aulore a decidere la de 
stinozwne politico culturale 
delle proprie opere, e a se-
guito del comuntcato stampa 
con cut cinque regtsti che ave-
vano realizzato film sperimen-
tali commissionati daWappost 
ta sezione della RAI TV riflu-
tavano Vinvito alia Mostra di 
Venezia, acceltando success!-
vamenle Vinvito dell'ANAC e 
dell'AACl a partecipare alia 
Manifestazione democratica 
organizzata dalle stesse As*o 
ciazioni. Vi inviavnmo un tele-
gramma chiedendo un /neff: 
tro con i ravpresenlanti del 
Vottro Comitato direttivo. 

<r Trascorsi alcuni gtorni e 
non avendo ricevuto alcuna rt-
sposta dalla segreteria del Co
mitato, gli organ! direttivi 

delle due Associazioni inviava-
no. in data 9 agoslo, un secon
do telegramma sollecitando m-
vamente una risposta che fis-
sasse la data dell'incontro. 

a A tutt'oggi. 19 agosto, la 
RAI TV non ha da to sequito 
nemmeno a questo secondo te 
legramma. 

Considerato che i trecen
to autori che VAN AC e VAACl 
orgnnizzano rappretentano 
pralicamente la totalita dei re-
gisti e degli sceneggiatori ita-
Hani e che d qumdt tmpensa 
bile che la RAI-TV possa in 
alcun modo ritenere di poter 
rifiutare Vinconlro richiesto 
con i loro rappresentanti: 
considerato la evidente impor-
tamo ed urgenza di questa 
riunione, le Associazioni degli 
autori hanno deciso di inviar-
Vi questo terzo invito e di 
rendrrlo pubblico ad evitare 
che evcntuali disguidi postali 
o burocratici possano ulterior-
mente rinviare Vincontro che. 
per avere il carattere costntt-
tivo che ci auguriamo. non do
vrebbe aver luogo oltre i 
prossimi giorni 21 22 agosto ». 
Seguono le ftrme del Presi
dente dell'ANAC, Pier Paolo 
Pasolint, e del Presidente del
l'AACl. Nanni Ley. 

ch6 anacronistiche e poi. qua
il spade di Damocle, le si 
manteneva regolarmente so-
spese sulla testa degli mteres-
sati? L'insieme dt queste tat-
ttche produce una strategia 
del logoramento per cut, quan
do eventualrnente si gtunges-
se a formulare nuovt delta-
tl. essi nascerebbero, come la 
legge socialtsta sul cinema gia 
deteriorata in pocht anni, for-
temente condizionatt, insuffi
cient!, svuotati dall'tnterno. 
oppure tnapplicabilt. 

Tutto cib per renderst con
to che non c'£ affatto da me-
ravigltarst se la Mostra vene-
ziuna si inaugura ancora con 
lo statuto fasctsta del 1938 In 
ventisette anni, come docu-
menta un recente volume in-
titolato Periplo delle penpezie 
del cosiddetto Ente autonomo 
La Biennale. non si e trovata 
la volonta politico dt varare 
un nuovo statuto, anche se si 
potrebbe e forse si dovrebbe 
comporre almeno un opuscolo 
per collezionare le solenni pro-
messe, gli irrinunciabtlt impe 
gm e gli tnfaticabilt giura-
mentt delle personalttd demo 
crtsttane al rtguardo. Basil 
aggtungere che si deve a un 
decreto del Capo provvisorto 
dello Stato emanato nel 1947, 
in ctrcoslanze stortche del tut-
to parttcolart, se oggt la Mo
stra del cinema non vtene a-
perta in nome del duce, del 
podesta dt Venezia o del mi
nistero delle corporaziont. Tut
tavia, nota il Dt Genova auto 
re di quel libro, «le modifi 
cite formalt, tndispensabili per 
far spartre dallo statuto la 
termtnologia fascista, non in-
taccavano mtntmamente la so
stanza delle norme statutane. 
scatunte da un preciso dtse-
gno autoritarto, o meglio dt 
totale assoggetlamento della 
cultura alia burocrazta statale 
sia nell'elaborazione dei pro-
grammt che nella ammtntstra-
zione dell'Ente ». 

Ma, per quanta importante, 
la questtone dello statuto non 
e tutto. Si capisce che £ pre-
giudtztale, ma col binomio Mo
stra - governo che ci ritrovia-
mo, perch6 si dovrebbe cam-
biarlo proprto adesso? E' lo 
statuto tdeale per una comtn-
naztone che sftora it sublime. 

Se questo binomio accettera dt 
modificarlo. non potra essere 
che in peggio. La battaglia, 
dunque, non potra essere solo 
statutaria 

Rtbadendo in un forte arti
colo tl suo no a Venezia, il 
cnttco dt Sette Giorni. il cat-
lolicoSandroZambettt, ha gm-
stamente scritlo che «se e 
vera, come ebbe a dire anni 
fa tl grande protettore dt Ron
di. che il potere logora so
prattutto chi non ce Vha, 6 
altrettanto vero che il modo 
migltore per non logorare mai 
i potenti 6 quello dt lasciarlt 
del tutto mdisturbatt, piegan-
dosi alia regola dei fattt com-
piuti e favorendo cosl il com-
piersene dt altri, in un proccs-
so a macchia d'olio portatn 
atanti con sempre piu mar-
cata impudenzan. 

Ora, che il punlo di forza 
del vicecommissario sia il po
tere i un fatto incontestabile. 
Lo ha esercitato per moltissi 
mi anni in svartalissime for 
me, daXa grande torta dei do 
cumentari alle presentazioni 
televisive, dalla censura di 
corridoio alia direzione con-
temporanea di ben tre festival 
turistico-mondani del cinema 
e qutndi ci si muove deniro 
con estrema disinvoltura. Ha 
alle Mpalle un'attivitd giornali-

stica ventennale su uno dei 
quotidiant filofasctsti di Ro
ma, ma nell'ultimo decennio 
si e interessato del suo sinda-
cato solo per chiedergli di in-
tervenire presso una casa a-
mericana che aveva sospeso 
la pubblicita al giornale, a-
vendo egli maltrattato un suo 
film: il che dimostra che si-
mili incident! sul lavoro sono 
in lui rarissimi, e che la pub 
blicita d Vanima della critica. 

E" appena il caso di ram-
mentare che la facolta di far 
da padrone anche a Venezia 
gli & stata affidata. con un 
anno di anticipo su tempi 
sempre piit propizi, dal social-
democratico onorevole Mat-
teotti. ministro entusiasta del
le sue capacita manageriali, 
avendolo visto all'opera a Sor
rento Dove, organizzando 
una settimana del cinema a-
mericano con tutto il comfort 
d'oltreoceano. il grande mana
ger era riuscilo a fare in mo
do che i singoli film della ras-
segna naufragassero pot tutti 
insieme miseramente sul mer-
cato italiano, salvo uno. Solda-
to blu. che si sarebbe imposto 
anche senza Sorrento 

Come redete non parliamo 
neppure delle settimane dedi
cate al cinema svedese. cecc-
slovacco o ungherese, perche" 
la vera speciality del nostro i 
di prendere a tutti (anche la 
formula che solo Matteotti 
poteva ritenere originate) sen
za reslituire a nessuno L'ec-
cezione che conferma la rego
la i ta Legion d'onore ottenu-
ta per meriti effettivi nella 
difesa del cinema francese in 
Italia, battaglia da lui con-
dotta anche a Venezia quando 
sostenne. unico forse tra gli 
italiant. il Leon d'oro al Pas-
saeeio del Reno invece che a 
Rocco e i suoi fratelli Ma 
dove sono i proqressi che le 
oltre cinematografte citate 
hanno registralo sul nostro 
mercato dopo le sue manife-
stazioni? Dicendo « mercato » 
sappiamo di toccare il lasto 
cui era piit sensibile Vex mi
nistro per lo Spettacolo e il 
Turismo. passato oggi al Com-
mercio estero 

Sara forse. dunque, un ma-
gnifico maagiordomo. come 
scappb detto a Visconti: ma 
un maggiordomo la cui sola 
presenza respinge la grande 
maaginranza degli invitalt ita-
Hani che lo conoscono bene. 
dovrebbe suscitare qualche 
perplessita in chi lo ritiene 
a Vuomo giusto al posto giu-
ston. sia pure in una conce-
zione del festival veneziano as-
solutamente paleolitica per le 

presenti necessity della cultura. 
Se dalla sua parte Ci il pote
re, assegnafnqli in dispregio 
a qualsiasi norma democrati
ca, dalla parte di chi gli dice 
di no c'i una malurita criti
ca ben superiore a quella 
della contestazione del '68 Lo 
schieramento governativo che 
lo puntella. il gaitdio degli 
induslriali e commercianti del 
cinema, gli sviluppi della si-
tuazione politica generate fan-
no s\ che la Mostra al Lido si 
presenti come punto di coagu-
lo delle concezioni reaziona-
narie in campo culturale. Ma 
tutta questa esibiztone concla-
mata di onnipofenza. cosl sfac-
ciatamente in contrasto con la 
coscienza moderna, insegna 
con solare chiarezza non piu 
e non tanto gli argomenti di 
una polemica e di una denun-
cia, ma i tempi e i modi di 
una vera battaglia di fronte. 

real $ 

Ugo Casiraghi 

ne oltremodo grand-guigno-
lCSCR t 

/ terrificanti delitti degli as-
sussini della via Morgue, 6 11 
dramma di una atroce vendet
ta che, nata sul palcoscenico 
dl un teatro, si trasformera 
in una furia inarrestabile, In 
un alluclnante conflitto tra 
realta e finzione, vita e mor-
te. Fra gli Interpret!, spicca 
lo straordinario Jason Ro-
bards, affiancato dall'istrionico 
Herbert Lorn, e da Michael 
Dunn. Lilli Palmer, Adolfo Cell 
o Christine Kaufmann. Gor
don Hessler e sempre un raf-
finato direttore d'orchestra, 
violento nei colorl e nelle im-
magini, ma visionario fino a 
un certo punto. 

Satana in corpo 
Ecco un altro film di Gordon 

Hessler — dl cui recensiamo 
nella stessa rubrica / terrifi
canti delitti degli assassini del
la via Morgue — che approda 
sul nostri pazzl scherml estivi. 

Satana in corpo e, con ogni 
probability, il primo film fir-
mato da Hessler (infatti, do
vrebbe avere all'inclrca quat-
tro o cinque anni), giaccheMl 
regista ci propone qui tema-
tiche assai consuete, per non 
dire scontate. Streghe. fattu-
re, sabba. feticismo satanico, 
lupi mannari sono gli ingre-
dienti a cui fa ricorso la pel-
licola, pur tracclando un de-
bole ritratto dell'aristocrazia 
inglese barbara e feudale. 

In un'atmosfera neogotica 
di retorico effetto. 1'intera fa
miglia di un tirannico giudice 
verra sterminata dai seguaci 
di Belzebii. quasi in chiave di 
«riscossa sociale». II tutto, 
pero, e alquanto confuso e 
gratuito, tanto che neppure 
la dignltosa interpretazione di 
Vincent Price riesce a riscat-
tare un testo debole ed eva-
nescente. Colore su schermo 
largo. 

II tuo vizio e 
una stanza chiusa 

e solo io ne 
ho la chiave 

Nella traduzione di Carlo 
Grabher delle Tre sorelle di 
Cechov, in particolare nella 
scena dell'addio di Tusenbach 
a Irina. cosi esprime Irina la 
sua angoscia esistenziale al 
barone innamorato e non cor-
risposto: «...ma la mia ani-
ma e come un prezioso stru-
mento, chiuso ermeticamente 
e di cui si sia perduta la 
chiave ». Ma col film a colori 
di Sergio Martino, natural
mente, Cechov non ha nulla a 
che fare, e nemmeno Poe, 
nonostante si aggiri per la 
casa dei due coniugi — il sa-
dico e ubriacone Luigi Pistil-
li e la succuba Anita Strind-
berg — un gatto nero che 
sconvolge la donna. 

In poche parole, tuttavia, 
l'intreccio, che nulla dice o 
suggerisce. vede il cattivo ma
rito sempre accusato di as-
sassinii che giura di non aver 
commessi. Ma, chissa... E sia 
ben chiaro che non e un in
vito a vedere questo « giallo » 
all'italiana. 

La mano lunga 
del padrino 

Anche se sta polverizzando 
ogni precedente record di in-
cassi negli Stati Uniti. II pa
drino non e ancora uscito in 
Europa, e gia hanno pensato 
a fargli il verso. 

In questo caso, il titolo 
non e altro che un pretesto 
per un « fumetto d'avventure » 
popolato di gangsters piutto-
sto improbabili, coinvolti in 
un colossale traffico di armi 
dirette al «turbolento» Me
dio Oriente. Come nei film 
western, i banditi si scan-
nano tra di loro per impos-
sessarsi del malloppo. ma — 
tragico destino — nessuno po
tra goderne. 

Diretto con molte pretese 
e poco ritmo da Nardo Bo-
nomi. La mano lunga del pa
drino e interpretato senza 
troppa convinzione da Adolfo 
Celi. Peter Lee Lawrence. Eri-
ka Blanc. Colore su schermo 
largo. 

Rivelazioni di un 
maniaco sessuale 

al capo della 
squadra mobile 
Ci potrebbe essere qualcu- i 

no — secondo il regista Ro
berto B. Montero — che in 
Sicilia si diverte a far fuori 
le belle signore della societa 
«bene ». mogli infedeli e per 
questo condannate a morire 
sfregiate. Vicino alle vittime. 
il maniaco «moralista» lascia 
fotoerafie compromettenti. te-
stimonianze inequivocabili del-
y'adulterio. 

II commissario (Farley 
Granger) di turno. con uno 
stratagemma. riuscira a col-
pire rassassino nel suo amor 
proprio. e a coglierlo con le 
mani nel sacco proprio duran
te resecuzione della mogl:e 
dello stesso commissario. Lo 
inqualificabile fumettone e in
terpretato. oltre che dal Gran
ger. da Silva Kqscina. Silvano 
Tranquilli e Annabella Incon-
trera. Colore. 

I familiari 
delle vittime 
non saranno 

avvertiti 
Quanto mai retriro e rea-

7ionario questo « giallo » ma-
fioso e a colori di Alberto De 
Martino. interpretato da An
tonio Sabato e Telly Savalas, 
risoettivamente nei ruoli del 
«picciotto» siculo declso a 
tutto pur di condurre la sua 
arrampicata «sociale » ali'in-
temo della * grande fami
glia ». e del caDO mafia sulla 
via del tramonto anche per 
certi disturb! cardiaci per il 
troppo fumo. Nonostante 
oualche allusione al caso De 
Mauro. De Martino. non cer
to aiutato da una sceneggia-
tura rozza e schematica. ha 
puntato tutto sulleroe Antonio 
Mancuso, visto. In definitlva, 
abbastanza « positivamente ». 
nella sua violenta scalata al 
piu alt! poteri mafiosi. 

vice 

controcanale 
RAZZISMO E FOLKLORE — 
Sul secondo canule, in queste 
settimane, vengono trasmessi 
alcuni telefilm di enti televi-' 
sivi stranieri che meriterebbe-
ro — nel complesso — mag-
giore attenzione. Se non al
tro perchi sono una delle rare 
occasioni che la nostra TV ci 
concede per entrare a contat-
to con produzloni straniere 
che lendono ad un impegno 
che non sia soltanto quello 
della coproduzione di consu-
mo (che invece trova ampia 
ospilalita sui nostri telescher-^ 
mi). Sabato scorso, ad esem~ 
pio, i stato trasmesso un tele
film americano di genere as-
solutamenle insolito per i te-
lespettatori ituliuni: giacchi 
aveva a protagonista un re
duce dal Vietnam e Vamara 
scoperta che egli e costrctto 
a fare sulle condizioni della 
societa statunitense. 11 tele
film, tutto sommato, era ab
bastanza lacunoso in troppi 
passaggi e lo svolgimento ten-
deva piit ad una assoluzione 
accomodante che non ad un 
lucido giudizio critico sulla 
societa americana: tuttavia, 
sempre meglio delle tradizio
nali serie poliziesche o we
stern che la RAI e cosl sol-
lecita a comprare dalle reti 
televisive americane. 

Ieri sera, e stata invece la 
volta di un telefilm unghe
rese, Una sera di carnevale, 
ambientato nei mesi imme 
diatamente sttccessivi alia fine 
della seconda guerra mondtu-
le. La vicenda e semplice. Vn 
partigiano torna a casa e si 
innamora di una ragazza del 

suo villagglo: ma il paesino e 
ancora dwiso dagli odi rat-
ziuli, dai conformismi, dalle 
superstizioni, dall'attaccamen-
to contadino alia «roba». E 
la ragazza di cui e innamorato 
appartiene alia minoranza sei-
ba del paese. L'odio di un 
mondo vecchio ma inevitabil-
mente ancora vivente, li cu-
stringe a tentare una fugu. 
I due perb vengono ttccist. 
Dietro questa semplicita, tut
tavia, il telefilm rivela un im
pegno narrativo di discreto 
valore. I suoi pregi non sonu 
infatti soltanto quelli di una 
recitazione accurata o di un 
facile calligraflsmo narrativo-
bensl la precisione con cui il 
regista, Janos Dbnolki, rico-
struiscc le piccole passloni 
quotidiane del mondo conta
dino, le sue miserie e — j'n-
flne — I'abiezionc vischiosa 
dell'odio che divide i due 
gruppi etnici. Ne risttlta « uno 
spettacolo» sufflcientcmente 
valido, sorretto da una minu-
ziosa ricostruzione folklorica, 
denso di una amarezza che 
non sembra volersi chiudere 
soltanto in un giudizio sul 
passato ma essere anche le-
zione per il presente. 

Insomnia: un'opera che e ol
tre i livelli medi della con-
sueta programmazione televi-
siva. Ma perchi mai la RAI, 
dopo aver acquistato questi 
telefilm, li nasconde cosl accu-
ratamente nella collocazione 
che, nel corso di tutta la set
timana, raccoglie necessarta-
mente il minor numero di te-
lespettatori? 

vice 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15; 2°, ore 17) 

Mentre comincia il conto alia rovescia per l'apertura delle 
Olimpiadi di Monaco, alcune discipline sportive non rispettano 
la sacra attesa. Fra queste, il ciclismo su strada (a cui la 
televisione dedica un servizio, in occasione della cronostafletta 
di questo pomeriggio a Teramo, in telecronaca diretta alle 15 
sul primo canale) e il motociclismo (telecronaca sul secondo 
programma, alle ore 17, per la gara internazionale di Pesaro) 
che vedra in pista !1 super-campione Giacomo Agostini. al'a 
conquista del suo ennesimo titolo mondiale. 

LA FOLLIA DI ALMAYER 
(1°, ore 21) 

Va in onda stasera il telefilm La follia di Almayer, tratto 
dall'omonimo racconto del grande scrittore Joseph Conrad. 
Al centro della vicenda, e l'olandese Almayer, un marinaio 
che vive in una local ita sperduta del Borneo, nella quale e 
giunto dopo un naufragio. Almayer si e costruito in questo 
«avamposto degli esseri perduti» una nuova famiglia ma 
ormai, invecchiando, il suo amore per la moglie e divenuto 
odio. L'unico afletto che l'anziano uomo di mare coltiva. e 
1'intenso sentimento che lo lega alia figlia Nina, con cui egli 
vorrebbe tornare un giorno in Europa. Ma la giovane e di 
tutt'altro awiso... 

MONACO '72 BAVIERA 
DI SEMPRE (2°, ore 22,15) 

Ecco qui un servizio televisivo su Monaco di Baviera. pa 
lesemente pubblicitarioturistico in vista dei Giochi Olimpici. 
Infatti, i tedeschi — com'e noto — quesfanno hanno fatto 
le cose in grande stile, con relativo dispendio di cifre astrono-
miche. Ce chi protesta, giustamente. asserendo che tanti mi-
liardi potevano essere impiegati in ben altro modo. ma gli 
ambiziosi organizzatori sostengono che le spese verranno total-
mente ammortizzate dalla vendita dei biglietti e dal notevole 
incremento turistico. Come si vede, stanno facendo di tutto 
per portare quelli che se lo possono permettere a Monaco. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Rubrica religiosa del

la domenica 
15.00 Sport 
18,15 La TV dei ragazzi 

Disneyland - « Toby 
Tyler* 

19,00 La partita 
Nona puntata. 

19,50 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 
21.00 La follia di Almayer 

dal racconto di Jo
seph Conrad. Inter-
preti: Giorgio Alber-
tazzi. Rosemary Dex
ter. Paul Barge. 
Gianni Rizzo. An
drea Aureli. Auber 
Berkam. Laurence 

Bourdil. Regia di 
Vittono Cottafavi. 

22.30 La domenica 3por-
tiva 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 Sport 
21,00 Telegiornale 
21.15 lo li vedo cosi 

Programma speciale 
di «Adesso musi-
ca». Partecipano al
ia trasmissione Ma
rio Del Monaco, Do-
menico Modugno, 
Nilla Pizzi e Mino 
Reitano-

22,05 Prossimamente 
22,15 Monaco 72: Baviera 

di sempre 
Documentano - Re
gia di J Richter. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ore 8 , 13, 
20, 23; 6: Mattutmo musicale; 
6.54: Almanacco; 7.35: Culto 
evangelico; 8.30: Vita nei cam-
pi; 9- Musica per archi; 9.30: 
Messa; 10,15: Le canzoni del
ta domenica; 11,10: I Malalin-
gua; 12: Via col disco; 12,29: 
Vetnna di Hit Parade: 13.15: 
I I Lando curioso; 14: Canzoni 
sotto I'ombrellone; 16: Batto 
quattro; 16,50: Pomenggio con 
Mina, 18,15: Supersonic; 
19.15: I tarocchi: 20.25: L'A-
gnello, di F. Mauriac; 21,05: 
Canta Charles Aznavour; 21,20: 
La stona di Joe Venuti; 21,50: 
Concerto dei solisti dell'orctie-
stra • Alessandro Scarlatti • di 
Napoli; 22,20: Andata e ritor
no; 22.40: Sera sport; 23,1 S: 
Prossimamente. , 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: or* 7,30, 
8.30. 11,30. 13.30, 17.30, 
19.30. 22.30; 6: I I mattiniere; 
7,40: Buongiorno-, 8.14: Mo-
sica espresso: 8.40: Vetrina di 
« Un disco per Testate • : 9.14: 
I tarocchi; 9,30: Gran varieta; 

1 1 : Aperto per ferie; 12,30: 
Se no i xe mati._ o quasi; 
13: I I gambero; 13,35: Alto 
sradimento; 14,30: Vetrina di 
• Un disco per restate »; I S : 
La corrida; 15,40: Viaggiar* 
stanca; 17,30: Musica e sport; 
18,35: Un complesso per tele-
Ion o; 20,10: Andata e ritorno; 
20,50: Gli astri della lirica; 
21,30: I pionieri dello spasioj 
22: La vedova e sempre alle
gra?; 22,40: Revival; 23,05: 
Buonanotte Europa. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di apcrtura; 
10,50: I I pirata. Musica di V. 
Bellini; 13,25: Concerto d'or-
gano; 14: Musiche da camera 
di G. Rossini; 14,45: Musiche 
di scena; 15.30: L'impuUtO} 
16,45: Le orchestra di Roberto 
Delgado, Aldemaro Romero • 
Bert Kampfert; 17.30: El piano 
en Espana; 18: Incontri con la 
narrativa; 18,30: I classici dal 
j a n , 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20.15: Passato e presen
te: 20.45: Poesia nel mondo; 
2 1 : I I Giomale del Terzo; 
21,30: Club d'ascolto: A come 
amore; 22,55: Musica fuori 
schema. 
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