
Domcnica 3 setlcmbre 1995 Venezia Cinema 

II regista: 
«Dov«vogirarto 
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Una luce necessaria 
contro Tamnesia 

dei «delitti italianl» 
0* UHO DEI HOSTHI INVIAn 
M M m t a n n 

• VENEZIA.Nel 1976. una donna scrisse una lerlera alia fa-
miglia Pelosi, i genitori dl Pino, II mltrorenne condannato per 
tamtcidio di Pier Paolo Pasolinl, «Ho senlito la condanna di 
Pino, povero ragazzo... solo ad essere comunisli come Paso
lini si pub vtncere tutte le tattaglle, era un uomo iradiclo di 
telamalo eppure anche da morto quel mostro ha avuto le 
benedizioni dl (utli, ma solo perchfl quel porco era comunl-
sUu. La letters e riporlata, cosl come ve laciliamo, nella mo-
numenlale biogtafifl dl Pasolinl appena pubbllcala da Marsi-
lio (Bartti David Schwartz, Pasotini Requiem, 1066 paglne, li
re 78.000). 

led matttna Enrico Lucherini, press-agent del Film di Mar
co Tullto Glordana Pasolini. Un detilto ilaliano, ci ha raccon-
talo il seguente aneddoto: iUn giovane camertere e entrato 
nella mla stanza aH'Excelsior. Ha viao II poster del film e mi 
ha chlesto "me to (a tore, un autografo dl Pasolinl?". Non sa~ 
peva che Pier Paolo e morto venl'anni fa». 

O piace pensare che II regista Glordana e il produtiore 
Claudlo Bonirento (co-producono i Cecchl Gorl) abbiano 
(alto II Mm perquesta genie Per chi allora accusava Pasolini 
di essere un •jsorco comunisia- che vinceva «hitle le batla-
glle> dimenlicandosl che aveva appena perso quella decisi
ve, contra la morte, in quel marederiocarnpetto di calcio al-
I'ldroscalo di Oslla. E per chi oggi - senza colpe, se non 
quella dl vivere in un paese senza memorta - to ciede anco-
ravtvo. 

Pasolini. Un deHllo ilaliano e un film che lata discutere 
perch* se la memoria e azzerata in 
molle persone, per aRri - per chi 
conosceva II poeta, per chi fu parte 
In causa dl quel gtomi dratnmauci 
- II rtcordo e ancota troppo forte, 
troppo bmclante. Eppure atsogpa 
tomare a quei momenli, blsogna 
sforzaral di rivrverli. Chi serive, nel 
75, awva 18 anni e tanli film dl Pa
solinl non II aveva visti per motlvi 
brutalmente anagrailci (colpfva, la 
censura, In queglt anni}. Lj per It, 
sull'onda dl quel telegtaroail che 
PasOitnl (nella belliiEjhia -letiera a 
Gennartelto- del 10 aprtte '75) ave-
va dellnllo •fecda., e che Andrea 
Zanzotlo dopo la sua mode bollo 
come come un •frastuono turpe», 
romfcklto dl Oslla sembro la dolo-
toslsslma fine dl un poeta e dl un 
iniellettuale slraonUnario, ma an
che un dotore che andava espres
so con cuutela perche tantl. troppi 
•adultl- - protessori, parenll - nte-
nevano che Pasolini "se 1'era cerca-
la.. Drvcnne subHo una mode trop
po slmboUca per poterci fare I con-
ti. per feolare un llvello di letlura 
(legale. arllstfco, umano, compor-
tamentnle) ascapltodegllalni 

Venl'anni dopo. II '95e una sor
ts di -anno di Pasolini- in cut si 
moltlplicano spetlacoll, estono li
bel, si rintacolano polemiche. II 
film dl Glordana va wao come un 
lasselh) dl questo mosalco. Glorda
na ha girato u n 'llnn i' P10 posslbile 
scabro, asclutto. gkistamenle a te-
si II paragone con JFK e sponla-
neo ma fuortante. Intanto perch* 
non c'e nessun -fflmlno dl Zabni-
der- su Pasolini. non c'e una «pal-
loltols Impazzlta* da racconiare. 
Kennedy fu ucciso In pieno sole. 
Pasolini mort al buio. Inoltte Gtor-
dana non e Oliver Slone e I'lmpai-

10 speUacolare non ha, non pud 
avere nulla di nmericano, II film ri-
rosmiisce la nolle deH'omicidlo, i 
orotleschi e superficial! enori delle 
rndagiiii, II iavoro del medico lega
le Faustino Durante, il processo,La 
tostlmonlanza di Durante - inter-
pretato assal bene da Massimo De 
Francovich - e da brividi; dopo 
aver risenlilo le sue parole, i'ipotssl 
che Pekisl possa aver aglto da solo 
appare rWWIe, esattumente come 
Iktea che Oswald possa aver ucci
so Kennedy con I snoi lie colpi dl 
moschetio. Ma II rischio, In questo 
caso. e che II film standi pone 
aperte, convincendo solo chi * gla 
convinto 

Secondo noi, Rtsolini non e un 
gran film sopratlutto percl* la conleilone un po' aHannosa, nella prima 
pane, lo rentie faticoso da seguire per chi non conosca gi^ i fatti o non se 
11 sla iripassalrt, Inollre e mollo dlscontlnuo II Ihello della reciiaiiunp i.ol-
ire a De Froncovich, notcvole -anchc per la somiglianza - il giov.inc Car
lo De Pillppi ctic interpreta Petosi, bravo come sempm Claudui Amendo-
la nel ruolo dl un pollzlotto InHltrato che scoprc contain fra i -marcheltd-
ri». Johnny lo Zingaro e i terroristi neri; ma aim' atlorl sfkwano limbarj^-
zanie) e sicuramenie chi c'era trowera punii discuiibili nella rlcostn a\onc 
l.uno. piultosto evldenie: dotche la figuia dell'awocato Ouido CuM e cosl 
in ombta rispelto a quella di Nino Marazzita?). PerO. e un 111m che lascia 
iittonlti.cho comunlca un dolore cupo, e che nel finale riesce ad dllargaro 
tl conieslo e a dare il scnso rii un utelliirj Uatiano*, un capitolo di un t on-
IWto civile dicui In iroppl nonci siaino accord, I'uccisloiw sinilx>lii - as-
sinme a quella di More -dl quei iragici anni '71). 

ftil, eowtochcpersapcmcdiplu Wsognn leRHeic molli. molli lilin 
qiiellocitnio dl Schwartz, la WW * Pasolini dl Siciiianocui iiiortlana si *• 
isplrato. I venSall del processo pubblicatl da Kaos Edizioni tOimadm m-l-
fa pepxHHHli Pier hurt) PcRtilini. l992),eliintUawlolln Ma si dice, friisi? 
a raglone. elm un Him «ainva- a pid persone. ha un ini|iatio nuiKKiurr-
Speriarnoslucosl. 

l'Unita2pa§iiiaO 

Nel giorno del film di Giordana la «bomba» dell'awocato Marazzita: «Far6 riaprire il processo* 

«Guantanamera» 
In viaggio'con la bara 
sulle strade di Cuba 

• I UNO DEI MOSIH! twvwri 

• CuanlonanKiiieunadellecanzonipiacetebridelmon-
do, tank) da essersi trasfoimata nella "base- per luiti i piu in-
tamanli cori da stadio. Una canzone sepoila nell'fmmagi-
nario Colleitivo. e che nemmeno a Cuba - sua pauia d'ori-
gine - ha un teslo •Jfssatcn una vona per sempre. Racconta 
Tomas Gulienez Alea che le parole della canzone cambia-
no di volta in rolta, e anche lui, per 11 suo Film, te ha riscritle 
alia blsogna. Cosl la canzone non parla piu della «bella ra-
gazza di Guamanamo", la localKa dove soige la lamosa e 
incongnia base slatunitense, ma la da commenlo al viaggio 
di un gnippo di sderenatisslmi pnsonaggl al seguilo di una 
bara. Gla, un'areiana sigrmfa muore ali'inizio del film, e 
poiche bisogna seppeltola dall'altia parte dell'isola, inizia 
un odissea nella folle burocraila castrista, Le regole pieve-
dono che H coiteo funebre deve cambiare velcolo ad ognl 
cltta attraversata: laclle a ddsi nella Cuba di ogoi, dove la 
benana e razfonata e i pezzl di ricambio sono pin rari dei 
diamanli. Owiantente, questa kafkiana awenlura -on the 
road- 6 la scusa per raccontaie del personaggi die sono al 
tempo stesso vittime e cameflcl dell'incubo burocratico: c'e 
il funzionario inlegeirimo e disumano. c'e sua moglie, Inse-
gnante insoddisfatla, c'e il camionista donnaiolo. che a suo 
tempo e stalo allievo della donna e che e sempre stato in-
namoolo di lei. £ un liim curioso, Guantanamera, che pro-
babilmente darA struggenti emozioni a chiunque conosca 
Cuba. Conunedia ironica con momenti dun e aspri, anche 
dal punto di visla politico, e direito dalla coppiadj fiugola e 
doccolato, Aiea 

C»rleD«Rlr^cr*rnt«»f«tallnioto*i%»Pelwli^™^ 

giovane Juan Cados 
Tabk) impaginano la 
storiella con inano 
leggera. Non ecceno-
naie, ma simpalico. 

CMC. 

QutrrtomiMr* 
Rsgia.... T.QoMmzAlH, J.C.TiWo 
Intsrpreil .CarleaCrut 

•Mrttatani 
Nazlonallia Cuka 
CuKono 

Pasolini, il caso non e chiuso 
VHEW. 4«m wnuw, mat 
I'tpMoM n*Wle* M M (• 
jmrm»»mf un pwMann.. 
MamTull*«ordMM mkilmlzza 
part • cM«ra aha pw urn che ha 
daoleata tantl ftanl • vanlr* a 
M * » « M Mttta cot) IntrtDato, 
(rMrt* • wi MIUMICO mMnmta dl 
Hod*. U ipmrm «trrhan •*» 
Mrttt, bi poalWb ritparMre 
dMIMnlMtt. Tutto mwrrra M M II 
«M> n*»4nd»(h* KMraU dal Nbto 
A Erm SMWww • CMflvtto par* la 
anMHo,H«m«daM, 
pnntoamwrta mowtordw 
M r t M * l a t i l dl .Un dallHa 
IMlNM«ah»eMPtlMlnon aO 
dtMtr>qiNlimtli«l1«OKiah><ll 
OMUkParOardn*, Pawhilormil 

* qiual « ' O M * M I « M : gla 
wandaHtaUbKMaMrtll ri 
•nMrt-.ml i 9 » . * ( g l P I « Paolo 
MaMltepoMlbMalii pM.purcM 
* d m a • caMbWo, MrsM con 
tatfontopoHUpaoNil* 
noMHtttt attomo al ̂ uddT 
pwcMconottJanto motto nwglo 
r n u i opora, pofch* II pntfutMo 
cMrtra I'WMMaaiialrUi • mana 
twocoodraMko-.dke.E 
riraptanl* # non war anrto la lorza 
dl fxto vont'amri ta, qimto film. 
OgfltMMo tutto ptuftcat: -Tattl 
dhpon>UH,daJ mWMwool Gratia o 
«hNtblaaldkrttor*dlCa»Bloat 
Manrn. t'onka dHlkoHa * rtata 
ttwanlaoMI-, r.v.P 

PMOllfrl.UndollnorWIano 
Regla Marcs TumoOlordarm 

Nel giorno di fbsolini, un delitto ilaliano, I'awocalo Ma- -1129 agosto scorso ho preseniato 
..azzilaanauncianuovUecisivielemen.i'Sulcasoturfijoli- *£$£$$»$»»££, 
ztolto in pensione 6 aisposto a raeeontare d i e fu ostacola- Cuido Cahi. il quale per ora lace, 
to. L'istanza, depositary alia Procura, polrebbe portare a rappresenta la lamiglia Pasolini al 
nuove indagini suH'omicidio di Pier Paolo. E quello che 
sperano Nirietto Davoli e il regista Marco Tullio Giordana, 
conviriti che Pelosi non ag! da solo. E il regista ha una sua 
opinione sirtla vicenda; «Ma la dirosolo al magislralo». 

DA UNA DELLE NOSTRE INVIATE 

•a VENEZIA. E quasi una prova 
dell'eslslenza del cinema, del suo 
impatto sulle coscienze, la nouzia 
che arriva nel giomo di Pasotitv. wt 
clelillo ilntoiO; il caso non e chiu
so. Dopo venl anni di p*ocessi, ri-
corsi e silenzi. Dopo una sentenza 
di Cassazione che sembtava mel-
lere la parola fine su uno dei piti 
OK'itri misfalt] Iialiam. IIcaso none 
chiuso: ci sono elementi nuovi al 
v^iglb del procuraiore agglunlo ll̂ -
lo Ormanni. Forse. anche, c'e una 
sensibitila nuova, un nuovo clima 
politico. Tulto awiene mentie il 
film-inchiesta di Marco Tullio Gior
dana arriva linalmonte nelle ssle. 
pure lui per vie tonuose, tenuto nel 

cassette per mesi, riliiato da Can
nes per decisione dei pioduttori 
Vittorio Ceccfii Gori e Claudio Bo-
nivento. Nel giorno dei mea culpa 
di Giulio Andreotli. che ten, quasi 
quasi faceva suo lo slogan •proces-
siamo la Dc> e dava sostanzial-
mente ragbne a Pier Paolo. Virtuo-
sismi politici o massmediologici. E 
una cnincidenza di eventi che 
nemmeno il piti scaltro del press 
agem avfebbe sapulo (o potuto) 
orchesnare 

A ponare la notizia qui al Lido e 
Nino Marazzita. Non Giulio Scar-
pal i. che lo fa rivrrere trentacin-
quenne nel film, ma lui in persona, 
presenaa inconsuela tra divi e star. 

processo. Eripercorre literpazze-
sco di una vicenda fatta di poliziotti 
rimossi dall'lncarico, teslimoni reti-
centi, pregiudizi e omtsskxii, cen
sure politiche e omolobia. Certo 
non basta un film, per quanto mili-
lante, a riaprire un'indagine. II lal-
lore decisjvo e entracinemalogiaii-
co ma quasi preliguralo nella fin-
ziQne. Un marescialio. oggl in pen
sione. e disposlo a testimoniare, a 
dire chi I'ha stoppato, allora, e git 
ha impedito di approfondire le in
dagini con una promozione lin 
troppo opportuna. Marazzita non 
la nomi e allora chiamiamoto 
ispettore Pigna, come il poliziotto 
coscienzioso del film (un'inven-
zione della sceneggianjra di Rulli e 
Petraglia) Ebbene, pare che I'i-
sneltore P^na possa illuminate 
ceni aspeiti torbidi della vicenda. 

Non che sia in quesBone la col-
pevolezza di Pino Pelosi. La Rana, 
otgi in scmiliberta, aveva presenia
to un ricorso in Cassazione. che e 
stato respinto. II suo personate ca
se, quello si. e chiuso. Pero il ra-

gazzo non agl da solo. E quasla la 
tesi fone delji,lm. condi^sa pkna-
mente da Marazzita. <-]* Konffa 
geneffile„.elje a l i ' epoct f« « . 
prannominata ii poim delle neb-
bie, impugno la sentenza di primo 
grado. dove appunlo si partava di 
omicidio v^ontario in concorso 
con ignoti. anzichf consklerarla 
crane nnhtiaoiminisf! riaprire I'in-
dagine. Pelosi non era solo, insisfe 
anche Ninetto Davoli, -lo conosce-
vo bene, faceva palcsua, gkxava a 
patlone, conlro quel ragazzelto 
graciie si sarebbe saputo difende-
re» 

Ma se Pelosi non era solo, chi 
c era con lui? Chi c'era sulla Rat 
targata Catania che una lettera 
anonima, mai presa in considera-
zione, indico come una pista pos-
siblle? Banditdli di borgala armati 
dai tenorisli fascist!, presumibil-
mente manovrali dall'alto, susgeri-
sce nel film il pohzioUo inlihralo 
nella mala Claudio Amendola. 
«Non so - dice Marazzita - se (u un 
ddilto politico, un omicidio voluto 
dai fascist! o una vendetta tra mar-
chettari. In ogni caso, Pasolini era 
stato delegittimato. bollato come 
omosessuale: In questi cast l'araas-

Inlerpreti .CwtoDaFHIppI 
Maiilwo Da Froncovich 

NulonallUI 
Concoroo 

LA STORIA. Dairidvoscalo al nuovo testimone 

Un'inchiesta «zoppa» 
e inquinata dal pregiudizio 

PABHUIO HONOONE 
I ROMA. Reslste ancora un largo all'ldioscalo, hanno litigalo, e lui. 

tappelo langoso. all'klroscalo di 
Oslia. Fango td erhacce. c bambi
ni che. lordandosi, glncano a pal-
lone. Hanno imparato a drihblarr 
il monumento. E una scultura scm-
plice e tormenlata. Ma per quanto 
la si ossetvi non si tiesce ccrto a 
uwnaglnare lo strazio on era mloi-
toilcorpodiPier Paolo Pasolini 

Pu liovato la matlina dul 2 no 
veinbre 1975. Le indagini furono 
frellolose. superficial!. Incomplete 
sempre e solo appese alle dirfua-
razioni di Giuseppe Pelosi, dctlo 
•Pino la rana". un drcinsscllcirnc 
•ragazzn di vita" aneslato, casual-
menie. la 'era prima. Lo sorpren-
d<ax> mentre sfreccia conttomaivi 
sul lungomarL' <\ Ixirdo dc-LI'AIld 
Romeo 2(11)0 Gt di Pasolini Lui 
scende e, spontaneamcim-. INK. tu' 
on*dofio,lonk'ssii il dolilto. M.i in-
fit una sloriclln scniplicc csldl<'n-
inorchialod^ 1\is<jlLni. sono aiuLiti 

dopo la collultazione, I'ha inuestilo 
con ki macchina. Complici? No. 
era solo. 

£ una vsrsione inverosimile. che 
non convince gli am el di Pasolini, 
molii intellelluali, parte dell'opi-
nioitt* pubblica. e che invece gli in-
wsiigat'm prendono subilo per 
buoita O raeglio: non pioprio tutti 
iili invi'stigiilori Ora sappiamoche 
csislo tina specie di poliziotto 
-penlilo*. 

Lagente. in pennione da anni. 
ma iieH'invenio di venl'anni fa tra 
gli iiomini incaricali di indagaie 
si i II omicidio. a«d)be spiegalo al-
I'aivncaio Marazzila corae lu «in-
Mibl)iala. rinchtesla -Mi dicovano 
"Lisciu stare i luol dubhi.. Come 
fru a pensare che Pelosi non tosse 
d-isuloVf^solinieraunfTocioeha 
Win la (nit- che dnwvo Ian.'... o noi 
qiu^l.i mchicsia. prima la cliiudia-

mo e meglio e.."». Gli dicevano 
questo, i suol superiori. e ignorava-
no punlualmente tutte le incon-
gmenze che. giomo dopo giorno. 
aflloravano nella versione di «Pino 
la rana«. ostinato ancor oggi a so. 
slenere che, quella nolle, uccise da 
solo. 

Ancora oggi. troppi elementi 
paiomi pero sottovalutali, dimenti-
cati o mal mterurclau. L'jnchiesta 
si presenla come pervasa da una 
sottile, sospctla superficialita. Pren-
diamo il luogo del delilto I'ldro-
scaio. Ii, la polizia non eifettu<l al-
cun nlievo. La zona non fu iteppu-
re recintala. Non solo: la coupe di 
Pasolini venne deposiiata dagli in-
vesrigalori in un iiatcheggio all'a-
P«lo, esposta alle intempeiie. 

Lasciamo slai<L che un carabi-
nicre. in manovra. and6 addiriltura 
a sbatlere contro un pilone. "Per 
irie - sosttene da sempre I'awoca-
to Marazzita -e- un elernenlo deci-
sivo» Intanto. lo ft per il planlare 
die fu rinwnuto al suo imemo. 

PtePaotePawM 

Non apparteneva ne a Pekisi ne a 
Pasolini. Ma certo doveva esser sta
lo peiso da qualcuno quella nolle, 
visto che 1'auto era stata fatta iava-
le dalla sorella di Pasolini giusto 
poclte ore prima. E ancora: 1'im-
pronla di sangue sul letto, dal lato 
del passeggera. Comprenabile, 
peiche' per entrare nelle coupe, ci 
si aiula poggiando la mano sul let-
to. Solo che Peloa ha sempre so-
stenulo di esser risalilo in auto dal 
lato guida. E perciO: chi e entrato 
dallallrolalo7 

Allra domanda: di chi e I'anello 
tinlo oro, con una pietra rossa e ta 

sinlo pud essere una logica conse-
guenza del clima che cjraonda un 
,persohaggioi»,Rirusce taspwanaa 
di scic^liere 11 caso Pasitnr.i'in
somnia. «Si, i vecchi maglstrali pri
ma di muovere un passo teleiona-
vano al segretario della Oc. i nuovi 
hanno saldeconvinziotii democra-
tiche e magari hanno anche letto 
le poesie di Pier Paolo*, fecambiato 
sopratiulto il clima politico. «La si-
tuazione 6 mutata, magari in peg-
gio, ma & mutata, Pasolini. allora, 
dava troppo laslidio al polere. Non 
dimentidiiamo che era luomo 
che soh/eva: so chi sono gli autori 
delle stragi». 

Cosa rieorda, Marazzita, di quel 
perlodo? «Ero glovanissimo, 14 an
ni, credo che gli amici di Pier Paolo 
ml scelsero anche per questo. Vo-
levano un awocalo decondiztona-
to, Partiti dal prssL-pposto che la 
deposlzbne di Pelosi fosse vera, al
i'inizio noncredevo alia tesi del de-
litio politico*. Cosa accadde per 
largli cambiare idea? <Fu deci»va 
la perizia di Faustino Durante-. 
Convincente? Certo, almeno nel 
film. E non sara solo merlto della 
recitazkine di Massimo De Pranco-
vich. 

scritta U.S. Army sulla montatura, 
trovato vicino al corpo di Pasolini? 
Pelosi. appena lertnato, disse: "Ar-
restatemi, ma falemi rilrovare un 
anello...». Prima sostennc che era 
suo, poi che glielo aveva regalalo 
un suo amico: Giuseppe Mastini. 
delto -Johnny lo zingaro., divenuto 
anni dopo un lentutissimo perso-
naggio di splcco della mala roma-
na. I due si erano conoscitili in eel-
la, a Casal del Marmo, dove •John
ny lo zingaroi era gia consideralr 
un pericoloso rapinalore: e come 
rapinava? In coppia. Unobloccava 
la vittima. e I'altro lo colplva a ba-
stonate. 

11 dubbio piil grande riguarda 
tuttavia la dinamica slessa dellag-
gressione. Pelosi atferma dl aver 
picchialo Pasolini con un basloiU' 
II bastoue fu poi ritrovato, ma e n 
di fegno friabile, gonfio di iimidlti,. 
e a molli parve subilo ewdente ch.' 
quel bastone non avrebbe mai po 
tulo provocate tanli danni a un 
corpo umano. 

Vera. Pelosi ammetle di arcr m-
vestito Pasolini, L'aulopsia. |iero. si 
limild a dimostrare che la ruoia si
nistra del coupS era salita sulla 
spalla di Pasolini .schiacciandogli il 
cuott- e tacendogltelo esploderc E 
mite le aitre ferlte'̂  E11 volto sfigura-
to? E gli anr spezzati come dopo un 
turibondo pestaggm? Put) quesla 
esser stata opera di una sola petso-
na? 


