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Importanza 
di un convegno 

Avremmo cl idnalo pubblicare integralm nte le relazioni 
svolt al onvegno di Parma ul neoreali mo le di cu. ioni he 
n ono l'guit p r hè le di er po moni "opmzoni me e una 
ac anto all'allra i ar bbero utilment illuminat il l ilore a r b
be avulo un panorama pr i o dei Lavori clel Convegno d lfim
porLanza che ha avul , ri hiamando l'auenzion di un va lo pub
bli o ali mo a un probl ma che può dir i f mdamental p r il no-
Iro cin('ma. in quanlo dipend da c o come fatto arli ticam nte e~ 

lo i può dire, indu Irialm ni importanle. Perclzè n uno cl e 
lar i delle illu. ioni e la iar i af fa cinare dalle taLi li hl' d gli 
in a i !te engono bandieral da quanli amano molli oldi e po
che, anzi punle idee: i miliardi di prpmi di tribuiti dallo. lato ai 
grandi ra trellator; di denaro (i aiuta n()n "hi fa meglio. ome 
ar Me giu ·to, ma hi guadagna di più), la voga eli qualche b Ila 

attri o di qualche braco comico non ba teranno erto a manten r 
in pi di una produzione eh ada cadend di intpre e e abban-
doni qu ll'accent lipicamenl no tro per cui era orlo v rament 
un 'inema nazionale. 

Purtroppo il no lro de id rio di pubbli are lulli ({li alli d l 
Convegno non ha potuto attuar i p r h' molte. lroppe. r lazioni 
sono appar e u rivi le politiche, l ti rari, in matograf i he n ila 
foga he ha pr 'so an h la tampa periodica di aili a e di tu
dio di correr dietro all'attualila, Limoro a di non ere al orr nle, 
preoccupai a, ome i giornali quolidiani, di quella gara ILe con ; t 
nel baller ravv rsario ul tempo. me tutto do rapida- _ 
ment) i711lecclziar ,pa sala la festa, non intere are più ne 'uno. 

oi che a piraramo pr enlare ai lellori dfi I li ordinati 
ompl ti, non L unii o gli .Iralci abborra ('iali. :ialno rima ti pie-
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namente battuti i vediamo co ì co lrelfi a pubblicarr e clu il'a· 
meni alcune relazioni che no rlm te inedite per l imp('gno pr o 
dai loro autori con la nostra rivi la. nza voler dare lITI giudizio 
sull altre, i mura d'altronde, he siano le piu igni/icalù' in 
quanto rappre enlano le posizioni di mag{!.l r riliel'o di Iron{(' al 
neor ali mo ( ome quC'll di Zauattlni e Lizzani), o al uni a I ai 
di parlicolare int re e, quale qu('[[.a di Renzi . III lIeorra/isnw nei 
film di guerra, eh lO a un prob/('ma aUua/c c. oliante, C' lJlU'lIa 
di Pando/li ll{!.li c n ggiaton di'l ni'orea/i mo, clw ÌTll'I'! le l'ap
porto degli , rittori, per co l dire, al fWOt'O cinemailaliano.A n
che la br v !ell('Ta di Lattllada ci. mbra as. ai igl/i/i('(1LÌl'a. 1/{·Lla 
~ua n cc aria stringalrz:::a. per I/(~ ri hiama ['al/cf/ziem . Il al ilI/i 

punii /ondamC'nlali. 
In lill(" fu,lla ti, Han il di quc l, /a 'h'olo, cl/(' ri '/Illa (o. ì 

dedicalo in bu()na parll' al (.VTlI'C '110 di Parma. abhiamo riportalo 
l più imporlanti dichiarazioni ,//1',0110 lal(', lal/(' in qu Ila oc (1-

ion da uomini eli cill('ma. ',iliC'i c' • (rittori ilaliani (' ,Iranicri . III 
IIcor ali mo. 

E . h ome in part'cchi inllli ('11/; (' in rIIl11/(·ro. ( dichiaraziolli. 
IWl/ch(; in ale'wl' relazio" i, .. i ( or Ilna(o alfill{IIlf'IIZa "cgalir (f 

ti Un C('llura (proh['mo di" lJuale i .~iamo . upali nell" 'Iii riai 
i chi la 'olpu'! appar (/ 1/('1 la.'"co[o d, gcnnaiCl. c'ditorin/,' r.lw 

ha dal luogo a ul/a n'l'lica da parlr, d il . c:n alo re' }. ornano» 
alla qualI' ri.~/)()lIdiafllo in una noIa contelltl/a in quc'.lo ,II' o /a d· 
colo), lrom una pariilO[ar' TI 'onan: l'arl;wlo cii 1111 I (//oro o lilo
logo qua/'; ,Irmando Plebe, :mlla ('(n ur .latalf' 1/I1/«(Ilro 'Te'CO. 

'i " ela c me 1(' cm '/lrc finiscano ('mpn' l't r diu'lIla1 (' l' ·t!U~;"(l
ment politi 11<,. p 'r quanto i ba il/o Il prete ti morali (! di or(lirw 
lal ame>nl naz/onali li '0: ma an l/(, ome,' c Jlo . 0110 l', ('f(' Il ;'t

I dalla 011 orde> r' 'i 'I('I/:a dt'gli artisti (' dr! flubbli('(). 
Il primo llIJ.TnC'rt) d, <1m' 'la ,il i.la. dci . dlemhrl' [< ~ 2. [l/l!Jhli. 

cal'O un alulo a /mna dei mag ,iori rt. i /i ilalin"i in mi. Ira l'al· 
Iro ('ra dl' Iv: «. 'tamo on'vil/li hl' il in 'ma ilaliano in CJllant 
manl('rra lede a quell(' ig '1LZ(, morali da (ui (' ,or/o - la l'olmI' 
là di conlribuir(' al migli ram nlo di tutti gli uomini (' clei loro rap
porti mC'dianl(' una r cipro a comprcn 'ionc - c' nO!l rifulIu'('rrì mai 
a . r ire il/alli ICL ali allrm.'C'r () una rop[>r '('nla:;OIu' I erùlicCl 
della realtà, 'I(' ne ia tra -jigllrazion in quanto approlondimc'nlo 

cono nza. potri., iluppar 'lui pian arti li o al/inal/do qw'l/o 
tile incoTllondibil !Le> tanto iTltere' i' ha .Hl citato IL l mondo ..... 

4 



Chi vuole illuminare empre più il pubblicn $li lutti i problemi ar
ti iiei e culturali che i riconnettono al film e difender la liberlà 
di espres lone dell'arte e della cultura nel campo cinematografico, 
ci trova tutti concordi. » 

iL que li due punti fondamentali - fedeltà alle i tanze mo
rali da cui il neoreali mo (; sorto dife a della libertà di espre sio
ne - il Con egno di Parma ha richiamato gli uomini di cinema. 
d iando n Ilo , tes o tempo l'attenzione di quanti sono pen o i per 
le sorti di Wl a petto co ì importante della nostra ultura e vogliono 
davvero una cinematografia eSflTe ian d l più avanzato. pirito 
nazionale. 

Que lo (,ol/cordia. al di fuori di naturali e alutari con Ira. tI 
e diz'erg flze ri pond('nti a di'f r('1/z(' ideologiche nel! {JO moni 
erili }le o a dzver ilà di po('tiche. (~ il risultatn più l'o ili/·o del on
veglIo la mi importanza non è fuggita neppure a quel pu!Jblico 
strani 'ro ciI(> ama e ammira la IlO Ira cinematografia in quanto ('. 
portatriCI> di Ulla parola nuova. 

l. c. 



La cen ura 

n l t at 

.. l i,] ior malli 1(\ l't'I' ('Om l'n 1\(1.'1"(' 

ar ullur I t". ttll 11 Ili lucliarrl(' l ori ·illt 101 ic 
qu t m t do può li gn ndt ulilitù UlleI\(' III l' ('olllplt'ndl'r 
uno d i faui ,h, anchf! og,i più illl r . Hl}( 11 \ iii Il Ilo Il ,tt lcolo 
neH' di\ l' nazioni 'io',!. ('('Il III lal \1" () 11 In ('lloml'UO c'. 
i nfatti anti 'o qu nl l . tori \ Il 'lIn JI ,tt l{'(lln. \0 i I itro\ in o Ili 
po a e in olYni nuziolu': ( Il r' ( lIt \ lini (udi Il l'ori ,in pri-

ma ( l'I' rifar i {lI" "l'io -dl( adi.'i d lh turi \ cl I te'III ti ) 

quali om ". n tb. on (). tituil ' d •• l I "III ) gn 'o. 

hi ,ri, h l om inziolte' Ili il ft'II0llll!lO 

lalale . ul t tro "'f(' pr nli i piìl '\1(' un l 'nlpli " 
gia COlI Il' ('n:u/' t tali moti . !tIC' • h, '1II/i I illt\! I tH'Ir mi ic 

\('rifi lo un tipin) pro.' o di n,l ('it l ill('rt'mt'llt 
clelIa ('n.UIli tattlt" h, I lip'lt'r i 

. () lanl.ia] m IIt· in 

'1' 

rif rim 'nli 

Ut\lalal 
. ilupp .-1 n' 

1) In un pnm 
re, [lU nlar ~u p r 

6 

111.' arli{' \0 urann \ aliti ., I (' n
i pr 'Hl 'r:\ uno lu ma idt al di 
la In mom'nli f ndnmenlnli: 

lata l. , tI Uo rg-
a\' r'; unzilull • ull 



dipendenza del t atro dan tatal i la qual las ia 
intrav d re la po ibilità di una udditanza d Ilo p ttaco] an 
tato; quindi lo frulla mento della en ibililà moral d l p polo, 

Iacilm nle manovrabjl a fini polili i; infine qual he immanca
bil c e o di lib rtà da parI di qualch autor, eh abbia urlato 
l'opinion pubbli a_ F rl di qu ~ ti argomenti, la cen ura talal 
amuHa i pr pri intenti politici con pro p ili m l'ali ti i d olti -

n l'appro,,azion qua i g neral . 

2) na volta aHermata i la en ura lalal orpa . a auda
c m nle i limiti ntro cui ra orla giunge a qualch atto di I r
za, eh m tl a nudo i uoi inl ndim nti, oppo li ai fini cl U'art . 
Di qui orge una iva i ima r azi n da parte del pubblic 
d gli uomini d l teatro h o co~ tring lo tato a tornare 
sulla d lib razion pr . a. lo m m nto inizia il pt>riodo 
p l mi Q, la 10Lla fra la n ura, gli aulori il pubblico varia-

hi rato. 

3) Infjn , col o ta, a p o a 
po a ad ch la ffello ppo~ t 
a qu no h i propon a. K a i " ha rinito p r I aar in 10n
tariam nte pubbli 
Iort di qu Ilo pr 
tra l magli cl lla n ura di far int nd r t>gualm nt il uo p n-

al pubbli o; dal anI uo qu . li a 
inl 'r . ad a (' ltar l'autor 

oltarI c n maggi r int li ig nza. 

Affin hè orga una i la una 
dittatura o man anza di lib rtà (la lib ro 
quant'altr mai): ba. la h l p Ua 010 dip nda alm n in parle 
dall' rganizzazionlalal . E in ae a
d , il grand peLlae l n n an bb p lulo r gg r i . nza il pa
tr 1m l _0V\- nzioni cl 110 lat. Trala iamo pur la lunga 
qu li n d 11 inl r ulo. tatal alI rigini d l t alro gr ( he 
par indubbio h propri p r fini p lilici Pi i traI abbia favo
ril lo vilupp d Ila tragedia in l n ,ma" rto ch in p a 
ela . i a impiantar uno . p Ua lo di qual h nLo n n fu po. i-
bi) nza l'aiuLo talaI_ 

Alcun t limonianz ono al prop ilo ignifieali\ (i trat-
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la di l ~Iim nianze 

qu 

~ cnlazi()11 l l m ilhlla I J"I 

TOPIJ. 'eh. lISO. 
In la\ mod \0 

di fr nl' lIlc 
cii 

l'aulor 
buzion 
zione t 

una l10tizia a .,ai pn>zio n: 
Hl T l'Il. Ran. :~)7 hl 

di lor iniziativa l 

And 
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matica, narra ch i giudici nominarono il vincitore «alcuni per
ch' lo teme an altri perchè volevano favorirlo ». 

In tali ondizioni era inevitabile che lo tato i lascia e lu
'ingar dall'id a di una cen ura indirizzata ai uoi iini. Tuttavia 
in un pa e libero quale la Grecia difficilmente lo tato avrebb 
potuto introdurr una en ura di colorito chiaramente politico, en· 
za llevare una forte reazion da parte del pubblico. Di qui la 
n ce. ità di far leva 'ul entim nto morale d l pubblico per intro
durre di oppiaUo una cen ura dapprima del lutto gen rica i pi
rata a un morali mo indulgente, quindi raHorzarla empr pm 
on inlendim nli politici. In tal en mi par che vadano int rpr . 

tate l n n molte t timonianz che i ono p r enut . u qu lO 

argom nlo. 

L piil antiche di quc le l timonianz ci riportano alla prima 
m tà dIto colo, al g " rno di ]00, proprio al rg re cio' 
cl 110 ' pettae l drammatico in t 11 : ( eram nt il primo agon 
drammati o, .v ho i nel . 35, . po l l'i r di 25 anni alla mort 
di olone, ma giù ai t mpi di olon dov tL ro r i rudimentali 
p ltacoli T pi vi la ua gio in zza ollo 01 n ) pro a \i-

d nl la n ura tatal • antica quanto la Loria cl Il pettacolo. 
10n dov tl in un prim momenlo manar un d cr lo di appa-

r nza cl l lutto inno ua che c rto non pol a u citare reazioni 
favor oli: qudlo cioè eh i poeti non parla ero mal di chi l'a 

m rto. o ì i t timonia Dem t n (or. 20 lO ). h l da la 
l gg om un O'iu l alt di moralità. 

La 1 gg probabilm nl n n fu mai ab lita, gia ch'" a ra 
ane ra in vigor ai I mpi di ri lofane cl e a dov va l' ap-
pIi ala praltutt in fav r di go\ernanti m rti. Era un mod 
a ', ai comodo di pro urar i un immunità pr o j po t l'i. Ma il 

nio di l'i tofane riu civa ad ]udere abilm nle la l gg ,alla 
morte di Ione, poteva f nado, pur l'i 'P ttando uHi ialm nle il 
d r lo, in un lvaCl imo dialogo r1 11a omm dia La Pace 
(vv. 646 gg.): 

Ermete: Que le iagure furono le b ne pr dezz di u l 
cuOlaIO .... 

Trigeo: Ba La, Erm t o mi ignol', ha ta per carità, n n 
parlar ltl'! qu lI'uomo a la iato. tare. gia eh' gli' morl . 

Que. lo prim deer to di 01011 non pote a da ro r 
hia 'Ìmalo: qual l gg più compr n ibil d umana di quella ch 
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lutti nazionali ». Lì per lì il prov dimenlo talale lro ò l'approva
zione unanime, ma non ci i accor e he un tal d cr lo crea a un 
pr cedent a ai pericolo o perchè il principio di non portare in 
c na lutti nazionali poteva er facilmente fruttato come pr le lo 

per una n ura politica. 
In tal modo favorita da que li elem nli, or e i aH rmò 

la n ura talale n l t atro greco: animata dal ucc iniziaI 
e a non pot a he mirare a rinvigorir i e, o ì fac ndo a irri
gidir i, provocando qu Ila reazione ch la porterà al fallimento. 

Il primo irriO'idim nto d Ila c n ul'a tatal i bb con la 
tra formazi n d i cl r li oloniani in una aut ntica limilazi ne 
d Ua libertà di m II r drammi ulla cena. e infaui olon 'era 
limitato a i tal' la ari atura d i pubblici magi trali, una l gO' 
a lui non di molto p L l'i or i la a qual ia i m mbro cl Il 
pag di l'i r drammi che av r caralt r comi o, Cl e paro-
di lieo. La gravità di qu ta} gg di ui ci dà nolizia lutar (de 
glor. Athen. 5, 48 b )' ident: con e a hiunqu 01 n n 
riman r lu o dalla vita politica al nie d v a b n pen ar a 
iò h m >ll a ull p r non ineorr l' in una . imi} inter-

dizi ne. 
a quta 1 gg alla a il pa o è brev . E una 

tardò a nir: n l ,otto l'al' ontal di 
l n la fam . a 1 gg d ti nata a u itar 

andaI , . cui l'a i tat ulla.c na far menzi ne di un 
cittadino n l inl nl di m II rlo in ari atura ( CII L. 

Acl!_ 7. Il pr v dim nt l'a gravI ' 1m ,p l' quant . mbra""e 
\: nir in dif a di lulli i cittadini era id nl ch ra ma-
nat in dif a e, clu 'iva d i maggi r nti d Ua ittà. fnratti 'om 

nor nte (de rep. Atlt('n. 218) diffi Hm nl il omm dio-
grai m tteva in ari atura un privato cittadino qu ti non fo~" 
o l'i, o o n bile pot nt : gia h' 01 la criti a di o tor p t a 
u itar l att nzione d l puhbli o. uindi qu to d l' l di c n
ura, pur altrav r un apparent dir . a di ogni cittadin . i 

ma. chera an ora una volta di qu l morali m di ui 'ran amuf
Iati i d r ti di olon, in r altà mo tra n troppa idenza la ua 
natura di dif a cl i ri chi e cl i P t I1ti: u qu lo già gli antichi 
. crittori non av vano alcun dubbio (cfr. il trattal an nimo de 
comoedia del cod. Pari . I 8 CIIOL. DroN. TUR. IIilg. 18 13). 
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on ciò, in un pae e lib l'O come la Gr cia antica, la cen ura 
tatale era giunta all'e tr mo della ua audacia ma in iem av· 

va uperato i limiti di una prude·nt moderazion. La r azi ne da 
parte del pubblico l'a inevitabil . Purlroppo l' trema , car 'itù 
delle le timonianze non ci p rm tte di eguir da vicino la lotta 
che dovette volger i allora n gli ambi nti di t all'o. Tulla ia a 
i ' documentata da una n tizia pr zio i " ima: appiamo cioè eh 

tre anni dopo la promulgazion d Ila ]cgg • udd tla lo . tato fu 
co tr tto a ritornare ulla sua de i ione: nel 437 il d Cl' to di 
cen ura fu OppI' o dan ar nt Eutid mo ( CI[ L. ARI T PH. 

1. c.). 
Il primo atto cl 11a lotta tra lo tal e la lib l't' cl 11 

010 i concludeva co ì con la vittoria di qu t'ultimo, h era in· 
i me la vittoria d gli autori del pubbli o. 1a, una \ Ila '~I . 

l'im nlata l'utilità cl Ua cen ura, difficilm nt l tal i rinuncia 
di buon grad c rt non olle rinunciarvi 1 tato ateni f'. . ì 
non molli anni dopo, ritr viamo in \Ìgor la le~g ontro la ]ib r· 
tà di cari atura n Ha omm dia. Intorno al 125 abbiamo infatti 
notizia 11 tale d Cl' to l'a nu vam nt l'im ,' o in \ ig re da \n· 
tima o ( II L. RI TOPIl. Ach. 1150, la notizia p rò ' un pò 

osp lta, potr bb l' un'im nzion d no coli a, ta). ~ > quan· 
to l' , i t lt la ripre a d L d rclo di '(,Il , ura non po.'<;iam . ap· 
r con pr i ì n . Il fatto p rò eh lal d<> r lo ia tal ribadito 
p chi anni dopo da l on (la notizia .. in Il L. \m TlD. III. 
p. 44 " 22-29 Dind. 156 a antar.) ci ]a, ia :upporr 11 proba· 
bilm nt la l gg ra nuo\ am nt caduta, J> r lo meno non l'a 
più rigoro am nt applicata. 

l l'im ller in vigo!' la l "g, leone '. or· 
l' va giu~tifi arla abilmenl di front al pubblic p r non u ila· 
r una reazion tr ppo f rt e rJ or~ al , 01 ilo m t d , eh g ià ra 
lato 'fruttaI da o)on fa divenuto l'mai abituaI ,: qu }. 

lo di camuffare morali . li am Ill' l l gg poli ti a. E la nuova 
pr >ntazi n cl Ila l gge da pari di le n fu inv l'O a, ai abil e : 
e a Iee 1 vau uno cl i cnlim nli più \ i\i cl l pubbli o alenie ' , 
qu Ilo cl ]] org glio nazionali ti o. La lcgg di va infatti ch non 
bi ocrnava« 'rili ar i ittadini in pr ma dci for . ti l'i » ( eli L. 

RI TQPlI, Ve 'p. ]291. fr. II L. RI TQPll. I\ub. :31). l', come 
tale a fu accolta. Ma in l' altà il v l'O m \ nt cl Ua legg non 
era affatto l'org glio nazionali tieo, b nsì il ri. ntimento per 'o· 
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naIe di Ione per l caricature di ri. tofane e il timore d'e r 
nuovamente attaccato ulla cena (ciò si trova detto chiaramente 
in SClIOL ARlSTID. III, p. 44., 22-29 Dind.). Que ta era la mi
glior vend Ua che il famo o uomo di stato i prendeva ul mor
dace commediografo. 

Dopo leone ci mancano te timonianze precise ulle vicend 
della famo 'a legge, ma le numero e di cu ioni u di e a che i 
ritrovano qua e là in autori di er i (cfr. XE OPII. de rep. Ath. 2, 
18 l'epi odio di Eupoli e lcibiade pre ent in parec hi autori) 
ci la ciano indurre con qua i ertezza he la polemica dovette du
rare a l ungo. 

In qual anzione penaI dovevano frattanto incorr re i 10-

latori della legg di en, ura? nch qui l te timonianz ono 
car e e certo ai tempi di ri tofan la legge fu applicata con car
o rigor a au~ a d lle ontinue protte che ' a u cita a; ma in 
poca più tarda , anzioni anche gra i dov ttero erci gia ch' 

Platon non i p rita di proporre ome anzione p r oloro h 
viola ero la legge di c n, ura addirillura l'e ilio o tre mine di 
multa (PL T. de lego 11, 936 a). 

Parecchi anni dopo ci incontriamo ancora in una nuova pro
po ta di l gge, ma i tratta ormai d'un pr vv dim nlo infinitam n
te più mod rato propo lo da Ari tot le. qu Ilo cioè di i tal' l'in
gre. o dei giovani alla comm dia (ARI TOT. Politico 7, 15, 9), 
legg he ritroviamo ai giorni no tri n gli p llacoli ietati ai mi
nori di 16 anni. E inv ro la l gg propo ta da ri tol le è l'uni a 
i ~pirata ad un puro dijnlere ato morali m ; ma non • un a.'o 
che . a pro nga da un fil ofo non da un uomo di gO\ mo, 
che diffi ilm nt e a ia tata varata. 

Ma a11 po a di l'i t6tele la gl'O a poI mi a ulla c n. ura 
dovette e ere ormai opita. Il motivo non può r h uno: la 
cen ura ave a o tanzialment fallito il uo opo (f r una buo
na te ,timonianza di qu to fallim nto ' la lega gr ca eh on ed 
finalmente libertà a ' oluta alla omm dia, di ui i parla i -
rone in de rep. 4, lO, fr. 11). Il motivo il modo di que to falli
mentoon quindi argomento degno d' ~ er alt ntament e::.aminato. 

Le ragioni del fallimento della c 11 'ura latal in Gr cia van
no ricercate non tanto in fatti accidentali quanto nella natura te
~ a d l fenomeno della cen ura. E a non è qualco~a che orga dal-
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l'interno della vita d llo p Ua 010, ma • inv ce qualco a che 0-

praggiung dall'e l rno come una vi lenza ai danni d Il'auLor , 
cl gli aLLori, d l pubbli . E qu lo f nom n i crifica non 010 

n Ila c n ura più hiaram nt p lilica ma anch in qu Ua he do-
r bb gi ar quant altr mai alla , ri là cl Ilo 11 Ua 01 : l e 

alla n ura h l lal ompi n inl ndim nli n' Il lili i, nè 
moraU li i, ma puram nl t li i. In r ia ne abbiamo un ' m-
pio loqu nli , im aLlra\ r ' o il n to d r Lo di Li urgo: fu 
promulgato n inl ndim nli hi tlam nL arli ' li i, ppur mIrò 

vid nl m nL la . ua l r g n ilà ai fini d Ilo p L1ac ), I punto 
p l' hè l'a una l gg h forza < dal di fuori la ita cl l L alro, 
anzi h' orger n luo , cn. al la p na di aminar br v m nt 
qu L pr zio o cl um nt . 

La l gg di Li urg ,di ui ab iam n Lizia aLLra r o Plu
tarc (vita L'J urgi. 15), fu promulg La p r frenar l lib 'rlù ch 
i p rm Il v n crli allori, di inlrodurr cl il m difi azioni l t _ 

Lo d Il, lrag li di E. hi1, f l, cl l.uripicl Il l' m gli adat
tarle alI eig nz d l l alr . ' . : di \ a h un i " Il l' 'talal 
avr bb d vul rv'gliar hl" il I . 10 r ciLal agli alt l'i orri-
p nd s · ' sallam nLe a qu 11 , 'riUo dai grandi Iragcdi grafi. i 

tralla cl una l gg prima vi , ta, jU81110 mai 'Il minhilc: h 
polI' bbc mbrar . più l d \ le h il lui lar il h'lo d-i 

grandi ap lavori? Eppur' hi \ aùa a studiar latoria d(>i I li 
gr i 'a rg tl il, in realtà l arianI i introdotte dagli al-
L ri l'an mllllm '<I ran giu Li fieali .. im ai fini d Il ' igl'llz 

ni h : u di s , ' pr babilm nte gli . l i aut ri n n a f( hh ro 
11 ato al una bi zione. ia eh" in r alLà gli alt ri . Il U mini 

di L aLr h b n c no. 110 l (':ig nz dell . e na, m nlr I uo
mo di tat non pu' h partir da un prin ipi a. tralto. l', la l >er_ 

g di Lirurg appar luin i org 'r n n già d un 'aul nli n (, .p -
ri nza di t alro, m da un a tratto propoil da un 

tr m ,inulil tradizi nali .'m (n n molL div r a .. I !lr]u
' ion cl l cl lto l'ti 010 di R . < nlar 11 ,J:influ o de{tli allori. u 
la tradizione dei l ti tragi i in «Ri . lnd -gr -itali a», 3 
III-I , fr. p . 7 ) . E . a fu uindi una lcrg fallila in p rt('nz p r 
laua I . Il nalura . 

E a. liai pitl a ragi n fallir n 1) cn 'ur mor li . lieo-polili
ch : e non rvir no che a tim lar la ·mente dcali aut ri (' a 
dar loro lo punl Il r r atTir alla i I nza h, Ili a loro inf r-
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ta attraver o la genialità della loro arte. Tipico è il ca o di ri to· 
lane, che dovette combattere in dagli inizi della ua carriera con· 
tro la cen ura tatale e ne u cì empre vittorio o. 

inlatti c'è maggior libertà di parola, l'autore può attacca
re dir ttam nte ulla cena chi cerca di oHocargli que ta lib rtà' 
e inve e la libertà è già limitata d egli non può reagire aperta

m nt ,l'autor erca allora di ri pettare la l ttera della l gg ma 
ombauerla n lla o tanza; infine la lib rtà è ancor più limita· 

ta, l'autor d ve abbandonar la ritica aperta cerca di pri
m r i gualm nt attraver o allu ioni ma ch rate, ma pe o più 
efficaci della critica ap rta. Tutte e tre que te reazioni on pre-

nti n ll'op ra di ri t fan e on Ior e la miglior documenta
zio n del fallimento d Ila n ura tatale dell'antica r eia. 

n rimo tipo di r azione, quello della ritica ap rta rappre
nla un atto di oraggio da parte dell'autore, cl tinato icura

m nt ad a alti ar i la impatia del pubblico. E empio m ra 1-

glio ono i er i d gli carn i ontro la c n ura di leon 
ontro di iò Ione ompia pure i uoi intrighi 
rdi a pur ontro di m l ue tram ; 

ma combatt ranno al mio fianco come alleati 
il ne la iu tizia. 

(Ach. 658-61) 

rt in qu to parlar a i in gran part il 
gr t della lortuna di l'i toIan : il pubbli n n p t a h far 

cau a omun l raggi d l omm diografo. Il qual n Ila t -
a omm dia i p l'm II \ a di lan iar ogni orta di m l dizi n' 

nl1' h r rifiutato di pagar gli attori d l c r 
(Ach. 115). n n m n argutam nl n 11 V pe, quand un 
cl i l r onagO'i ta per parlar mal di le n ri tofan l fa u-
bilo traLl n r da un altro he gli grida: 

Ll nto a dire iò! ltrim nti i rovinato. gridan-
do ti dirà he ti anni nta, he ti ro ina ch la 
da qu ta t rra! 

E allor hè la lib rtà di parola di nn più limitata, il g ni 
del mm eliografo non i l'a gn' affatto a la r, ma anzi tro ò 
da qu . ta limitazion nu i timoli al uo ingegn. n ra una 
olta la n ura falliva il uo 0]10: gia h' Ari tofan tr \ < va 

il mod di ri p Uare la l Lt l'a d Ila l gge e di vi lam la o tnnza. 
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Tipico è un e empio gu lo i. imo che i trova n Ile \ uvole. Era 
allora arconte un lal meinia e la legge di c n ura dic \a eh 
era i tal far m nzion di un cittadino uUe scen p r meLl rl 
in aricalura. Ed c o allora la lrovata di ri ' lofanc: cl forma 11 
nom me-inia in« myma' », h in gl' o ignifica« Benmi· 
guardo» (Irad. di E. R magnoli) lo porta gualmcnt ulla c· 
na in una ornica pr ' ion ( ub. 31). La l Llera della legge ra 
l'i peltala, p 'r hè non ,i fa a il nom di \meinia. ma in · tan
z Ari.' lofan a\ \ a tl' \ al una mani l'a di vi lam lao tanza. 
an or pill gu. lo. a di qu Ila h a. l' hh u ato la legac non fo 
.si tita. 

1" infin per. in quando pill tar li la tirannia di alIia . cgnò 
la pill rig r a appIi azi n cl Ila l gg di Il ura, il v hi I\l'i
.loran tr \.' il m d di far nlir' al pubbli il uo p ni 'r . 
Ormai gli rano \.ielali i due tipi di reuzion ,' opra cl('~crilli, ia 
qu'Ila ap rtu • . ia quella ma. eh rata: cn'li allora inv nlò un nuovo 
tip di reazione qu Ila drll'allu i n enigmatica, h, propri 
nello .tunicar l'intellig n7.<1 del pubblico, lo r nd va ancor pitl 
aH 'nto a ogli re il pen i ro d.l romm('diogra[o. Eco un ca - ti-
(lI n ·11(' Ran(' i tl' va un' pl'(, ione di tue t tip: 

I r Z u • ma Lu da\ v l'O mI mbri qu I fi r li bricconE' 
h vien da. cl ile! 

Tunt Il r on \'cni\'an da • demo a . ai pop 100 di 
.\1 n , n : uno p l \a rimpro\ l'al' ad ri.:tofan di av r portaI 
~ulle Ct'n> hic 'h ia. la il puhhli o int llig nl ~ap va eh da 
1 lil pr \' niva la famiglia di aUia rid ya cl ll'arclita allu io-

11 al tiranno cl Ila ittà. 

h> il bran ital dell Ran n n , ia un episodio i. ol lo, ci 
! l Lim !liat d i grammati i bizantini fr. . TZETZE Pro[('g. l 
de rom. Hl, 1J), i quali l .lim niano eh un dalo m ll1'nl la 
(' mmedia dov lt ~ervir. i di allusioni cl 
per sprim r iò ,h era i'laL dir. P~r i' la " t'Ila non la -
qu ciò he inl n I \ a dir> p r effetto della ccn. ura: i limitò a 
lirl in maniera di, r a, ~p s ~ ai più ffi ae di quella ap l'la 

manif ta. ia h" in lal m do . i r ò un . mpr pitl fort ,in-
lo d int llig nl c mpr n i n tra l'aut r il puhhli o. eh 

m ntr giovò grand m nl alla s 'na, ' gnò ilo!'lanziale {allimen-
lo d Ua n ura lalal. 
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l termine di que. te mie o ervazioni ulla cen ura antica, 
non ril ngo mio compito il giudi are e quant e, a abbia no-
iuto o gio alo alla toria dello p ttacolo: tale que tione impli

cher hbe una valulazion di indole torica, e letica, politi a, che 
upererebbe di molto i limiti del pre ent articolo. Il quale 'è 

limitato a de river il f nomeno lipico di na ita iluppo e Ial
limenlo della c n ura tatale gre a. E a fu la prima cen ura di 
tutta la , toria d Ilo p ttacolo: per qu , lo non mi par fuori luogo 
l'i hiamare u di e a l'attenzion di chiunque i o cupi d i pro
hl mi dello pettacolo mod rno. 

Armando Pleb 

Pl'r le dh·el'!ie intrrpretazion i dcl1't'pi~odio di Frinico, dr. ZI tU . Kt in « Eo. • 
1927, 76 SI!I!. e KrR'I, Religion der Cricchen, I, 170. 2. na buona TU colta di l li
monianz(' u\la. loria dt'lla rommt'dia ~i tro,·a in RI ·'-Ol t., le commedie cd. R. 
(~. 1 Rt:LLA l (Prokgomen) 1918: una recenle di.cu~~ion ~ul1'inl'J"\enlo latal 
"ullo ~p ttacolo p:T co in p, KARD- "ORIOCr., The dramllt;(' / tirai o/ Athens, 1953. 
cap. Il, • § 26-38. Per tutta la qu Lione delle lep:(;i . Lalali . ulla commedia. dr. 
PI.f.OE, La teoria del comico da Ari IOlele a Plularco Torino 1952. 

2 
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Il l e d (l) neorea ISmO secon O me 

Ton avrei niente di nuovo da dire sul neoreali ~mo p r hè le tre o quattro 
idee che mi porto dietro da qualche anno I COllO cono ormai tutLi quelli 
che si occupano IIn po' da vi ino del no trO])l ,ti re, in quanto I ri\'o o 
le ri crivo piutto to di frcqu nl qua e là, I ho delle anche alla radio, agli 
amici e proprio in que ti giorni a Enzo fuzi che I ha riferite ollimament 
ulla rivi ta EmiLia con un b l titolo che mi ha riempito di uni,"er ità: « Tesi 
ul neo reali mo ». ra ono qui da anti a "oi. che la sapete lunga, !1rlla mia 

qua i natal Parma con il timore, la paura anzi, di rip ' l rmi e ripetermi 
quindi di incappare in quel peri 010 che . egnalava n Ila duta di (amane 
Mario Gromo. L'n'altra paura mi viene dal fauo di e_ 'ere tato indicato 
ieri nel pomeriggio dal ban o della l're idenza com l'imputato - mi 
pare ia lato Luigi Chiarini - per qu i fr quenti accenni che ono ::.tati 
faui dai r latori n i miei confronti, qua i olevo cavarmela col dire: i
gnori della corte, . ono innocente - e avviarmi verso l'u ita, Ma il modo 
troppo hrigativo he Di Valmarana poch ore fa ha u ato, lui di olito piut. 
to to ri peltoso della fatica altrui, per liquidar du film ch mi sono cari, 
malgrado i loro enormi dif lti. alcuni dei quali lH'rÒ vanno allribuiti proprio 
a quel clima politico e moral che Di ahnarana, p r quanto di svegli ~imo 
ingegno, o teggia erto m no (avanti, diciamo: molto, molto m no di me; 
due film he mi sono cari, dic vo, an or più cari dop il no tro comegno, 
perchè igorelli, Chiarini, Castello, Ari tarco hanno almeno l'icollo",ciuto 
come propo te non del tullo indegne per un cinema \olenteroso almeno di 
"cioglier i dai on{ormi mi cel ti c lerr ni - basta con gli incisi - quel 
modo mi ha uggerito di ripa sare la I zione in i m a voi per vedere. 
proprio almeno i pen ieri che muovono le opere, magari bagli al . iano 
8nl,!-t'e i alLr \lanto manifeslamente sbagliati. ono noto per un caUi ' 0 ora· 
tore c per Ulà cattivo t orico, credo ch "e ne darò una prova di più, però 
ono in famiglia e e mi con entite ,un lono onfidenziale. arriverò alla fin 

della mia incera r lazione. La quale comincia con lIna dichiarazione di 
gioia, e se avessi in ta a d i bengala li accenderei: il neoreali"mo ~ .. i\O 
P r lutti, i parla di un vivo, qui in qu ta . ala. nes uno o a più fare delle 
in inuazioni fUll bri, p rchè hanno capito, i Lazio i. eh la domanda one ta 
non è: il neorealismo è vivo o morto? ma: come può continuar a vivert! 
il n oreali mo, a vilupparsi liberamente econdo la legge delle cos yiw e 
nate da enti menti popolari. Intanto che ci siamo, fac iamo un altro grido 
di gioia: ,uomini qualificati, pre enti e as enti, la\'orano davvero per stillare 
finalmente una p cie di decalogo del neoreali mo, ovvero per trovare il 

(1) Relazione al Convegno sul neorealismo - Parma, 3·4-5· dicembre 1953. 
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punto di incrocio delle varie tendenze cosicchè vi abbiano asilo, conforto 
tutti i neoreali ti di buona volontà. Ce ne sono - soprattutto Ira i giovani 
- ma la carne è debole e se resisteranno alle tentazioni abilmente dissemi· 
nate lungo la trada - da chi mai? - avremo per merito loro il naturale 
volgimento di quelle premesse che gli anziani, forse oggi un pochi no al di 

sopra della mischia, hanno gloriosamente posto. 
Allora vediamo un pò di cercare di dare il nostro mode to contributo 

- ho cominciato col noi mai estatico e ora Iatico a rimettermi sull'io per 
ragioni di ritmo - a que ta formulazione in atto, anche e possiamo finire 
con l'essere la parte vitanda - sarà sempre un Iatto di chiarezza, a1la quale 
ci ha invitato il comitato promotore in questi giorni davvero memorabili. 

Fu critto variamente che la guerra è la chiave di volla del neorea· 
lismo. Quel fatLo enorme convolse l'animo degli uomini e, cia cuno a suo 
modo, cercò di tra mettere nel cinema questa grandio a commozione. La 
guerra a noi italiani sembrò particolarmente mo truo a in quanto non tro· 
vammo alcuna ragione per parteciparvi e anzi c'erano neali italiani molte 
ragioni per non parleciparvi. Ma non i trallò di una ribellione limitata a 
qu Ila guerra: fu l'occa ione per qualche cosa di più, fu la rivelazione asso· 
Iuta, tema direi, che la guerra offende empre i bisogni fondamentali, i 
valori dell'uomo a noi co ì cari; era que ta rivelazione, secondo me, il prin. 
cipio di un ya lo movimento umano. Voi direte che quesla rivelazione non 
fu privileaio dell'Italia. lo credo di ì. In quelli che troppa gente hiama i 
difeLLi del nostro popolo. e che sono invece le sue virtù. proprio l'apparente 
car nza ociale, l'individuali mo, noi possiamo trovare j molivi di una voca· 
zione e cio'" la reazione pi na e appa . onata alla suprema ingiuria che è la 
guerra. on tanlo l'uomo lorico reagiva l'uomo dei libri di te to in erito 
in ,un arco enza fine di date che sono le date delle guerre passate, pre nti 
e futuf (poichè come nei cimiteri ci sono i loculi per coloro he verranno, 
('o ì sottopagina ci sono i vuoti per le dat delle guerre future), quanto lo 
uomo più profonno. anche se a smuoverlo erano le circostanze e gli intere si 
precisi del uo tempo. Ùirei l'uomo, eque to non sapes e un po di r tori ca. 
Ma YOl obietterete che l'uomo torico e l'uomo enza aggetti i convivono 
~empre; non so. m'inoltrerei in un terreno infido per la mia car a pr pa· 
razione: amm tLiamo che convivono, però convivono utilmente quando, per 
il principio dei va . i comunicanti. t ndono a por i allo te_so liycllo; il econdo 
Con la sua originaria voglia di vivere e il primo con la ~ua co ('ienza. La vo· 
glia di ,iv('T(' quando è copio a e felice talvolta e ce dal suo limite: meCTlio di 
quando rin eechi ce. perchè allora un popolo decade o non può più portare 
all'umanità contributi di rinnovamento. O_erei pen~are che altri popoli han· 
no dimostrato, anche dopo la gu rra, di valutare l'uomo com materia tori· 
ca nel cnso di determinata nel ·uo mo"imento. o addirittura fatalI'. f" per 
que to 110n ci hanno dato un cinema di lib razione, tutto teo alla liberazione 
dai precon etti, come aveva comincialo a Iare il no tro cinema; perchè 
appunto per loro lutlo continuava, per noi tutto cominciava; per loro la 
guerra era stata lilla delle guerre che affliggono il no"tro pianeta. per noi 
era ·tala invece l'ultima guerra. Quali erano le con egu nze di quI." ta co· 
perta, <li questo slancio da pionieri che era nuovo non pcrehè mai entito 
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prima, ma perchè mai entito in modo o ì coli ttivo lungo? he i apriva 
davanti a noi una confinata lematica ull'uomo, ma nOli a tratta. b n ì on
cr la come gli uomini che av vano provocato o patito la guerra_ Era la ne
l:e !;ità di conoscere, di v der com qu i Lremendi fatti poLe"ano e.. re av-

nuti jl inemll. ra Hm zzo più dir >Llo imm diato Il 'r qu to lipo di o
no~ enza, urgente al di fuori della lila clll~ura, per quanlo illu.lre, l'h non 
an'va pronto il linguaggio p r . prim r> la r azione agli inganni delle ano 
tidll' icke generali con le quali ci era\amO lrovati ad<l()~,o la guerra enza 
telllar' n'.. un molo eli rivolLa v('ram nlt' moderno. 

Ho delt bi '0"710 di cOllose 'r1za, aggiungo dI'ile P(')" ne dei luoghi; 
eli ciò che m vnmo fnlto e di iò eh ~tnvamo fnrendo; quindi una grande 
altem:ion a .fug"'ir I parole ormai Iallile. dalle quali la guerra ci av va 

parato \ iol III m 'Ill , e la ri er'll dcII> Iluove par Il', di \ nn rn in alto, 
i a corgevamo d,Ila importanza c lanLe cl Il'uomo ' non yt'nivano avanli 

('( rti uomini anzi h" allri. ma gli uomini om luui . ggt'lli di :-Ioria. In alt l' 

o ' a"ioni ho dello degni di racconto. Quale rac onlo '? li . I mc onto T ,;() 

po!'. ibi le dalla onos 'IlZ d ,\I ogg 'llo; la fanta ia pot 'va . emprc far aler 
i eliO i diriui. ma qu l tant dw 1, ra perm . , rip('to, dalla ono~e nza 
d(,II'ogA' 'Uo, ratl'gillnta uLtrav 'r~o una ,era (' propria ommi ·tion 01 m . 
d('~imo, u to conlallo, qUI ta convh cnza r aIe 01 pro. 'imo, di partcci. 
parione, cii . licluri là, la cultura og:ri p lr bl>' fa giungl'n' pl'r rinnovar i, 
andar' 'io ~ wr gli altri nim la eia un . riTilo d'inchi, la e tr mo, ci ' 
(>0 tko, eh, \'l\Ole ramifiear i in tuLla la ,ita attuale. in o 'Ili ~IIO pUlIlo ti ·110 
. pazio l' dI I tl'mpo ~l'mpn' importanti, 

on i lrallam più <li un c 110. cere ~olitaril>, ma di UII ono ' lC mc· 
diante rapporti approfonditi con la gentI' che i "uole ono. r, rapporti 
(rmgibili. L'inehil_ta giornalistica eh, pur tuLlllvia può a\ 'rI' l('~";l 

tanti trali. j, solo) prima dimcn.ion di qUl' lo . pirito d'in 'hil'_ La; ml'nln' 
inn'ce qll('lIa fatta col cin 'ma, propri p 'r l'i mm 'n'lil:' d'Ila cliICu ion> dI,I 
m no, richiffie da parte no tra un imp 'gllo totale, he mira Lt dar i il mago 
ai r nunH ro di dim ·n. ioni po. ihili <Idi, cO'a u cui i fa l'inchi la. (' 
mandiamo inlofllo per una c'itLù un cin a:ta, c gli domandiamo cii girar il 
lliario di qU(',lo \ia'gio, dipcncluì lulla . un cari 'a di inlcr ,: i clll' ll('ng 
1111 ritr Il allli hè un altr mi pan('bbl di rC('nel r il mio pro imo. 
o a. i Il'm'IH' qui, n'nlo o mille. gli infiniti modi ('on i quali "i può affron· 
lar :\tibno. Jll'r l' .. poi hi' _ar 'hh ro ~('mpr m cii mil'i nll'ntre ognuno avrù 
il uo modo allch' comullt" la I 'ciI' llt,lIa ragion> dI'I, iaggio ndl'altualt'. 

Fin In1l'ntl' Il, clc'll flfI/(fllt· l'attuai' .. Il par re mi un d'gli ag'" tlivi 
fondamentali d·1 ll<,orl'uli. m . II cin ma n or ali la è la forma cl I in ma 
italiano h più ri"'pollcll' ai bi orrni, all, c. ig nz " alla , toria ti gli italiani 
in qu '~lo momenLo. l carloni di iSIll'y non ~ no lH'on'ali 1110 ma noi ano 
diamo Il \l'ch'rli volrntil'ri 'o ì andiamo Il \ ('der ' quuL ia ... j mani r lazi n«' 
cirll'matorrrafica 10\ . i manifesta l'intl'l'gno uman , In. pn'[l'riaruo il n o· 
n'uli .. m noi italiani. Il n per ,una ragion' cl'teli('a, ma pere·h' non può 
t':;" 'r diver .. am ntt'. ('~"un altro di corso, a lutnmcnt' nt'". un altro di· 
cono è ,talo omin iato eh ia di\" r' elal ncor ali.mo. E' cominciato 

com aHi inam nto alla realtù, quindi d've olltinuar' r alido di avvi· 
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cinar i sempre più alla realtà. Ma non può e~ ere quell'avvicinar i che è 
s mpr .tato dell'arle a tult oggi, poichè allora non vi sarebbe quella roto 
tura con il pa alo che la guerra, l' sperienza di questi anni ci hanno pinto 
a fare. E ne un altro di orso è lato cominciato n ppure dalle altre cine· 
matografie. j sono d i film più o meno felici nell'ordin sociale. C'è un 
film di lraordinaria intelligenza come «Le acanze d I signor Hulot », 
ma non ' neoreali la, di neoreali ta ci sono dei pensieri c'è un'an ia neo· 
realista n i giovani, ma non ci sono I oper. Le opere neoreali t non 
po sono essere ch n I corpo di quel discor o eh dicevamo, cioè lungo il 
tragitto che i cl e p rcorrere per av icinarsi alla realtà. eoreali mo è 
diventato empre m no generiC'o nel pen iero, in quel pò di t oria h a 
poco a poco si è andata formulando, e sempre più g nerico invece nelle 
op re. L ra<rioni sono tant che r do verranno a galla molto . pliC'i. 
tamente in que to convegno. Voglio dir ch c" una po izione, un alteg· 
giam nto ver~o la vita ch non limita al fallo co ì detto arli tico. ma fa 
di\' ntare idon o il fatto arti tico, idoneo s condo I attuali ne c. ità to· 
rich, lo in quanto i viva in un c rto modo, anzi si conviva. Lo so che 
l'artista ; mali vato da _f' oli secoli di ogni 'ua colpa privata; ma io 
redo he I arti ta (l'uomo di inema) -h deve e ere arti ta om qual. 

sia ,i altro t' do' munito di una forza di ppnetrazione aulenlica non po. a 
('re m 111 vato da una in. uffiC'i nl ade"ione ai falli dcI suo lempo. Qu 'la 

part cip:tzion non C'i ha4a più inl sa come lo era prima, ci ,uolc una par· 
tt: -ipazione di prc~enza, pcr ui l'intuizione si eser iti ulla cO. a e non 'ulla 
intuizion" rrando attrawrso una ri di intuizioni l'oggetto. om u\'i r 
da un Osso riC'ostruicc il mammouth; ~ì, l'uomo - apac <.Ii iffalli mira· 
coli , ma D'Ii ne chi diamo di più semplici fatico. i, ome il miracolo di 
('~uir per un .... iomo int l'O un uom poi farccn un rapporto. E (' non 

sarà Ull rapporto po tico? .ari amici. non lo sarà p r Paolo ma lo sarà p r 
Anlonio. lntnnlo nIda; e giù in qu ~to muo\'('r"i aHà compiuto il primo 
atto cl Ila un poctica - c ha un mondo da coprir duvanli - d \' \'ol-r 
fan- un taglio n tto col pn,,~uto, tanto netto, perchè poi non riu. -irà mai a 
St'l'nrnrsf'nc H'ramente. Lo "'uirà om la !;ua ombra - purch' n n di· 
, nli illlo c rp . 

L ì, siamo tulli un pò in coli ra 01 pa ~ salo - che è eminalo da mera· 
vi glio:i soli della pOf'sia, del p 'n"i ro. cc. P n~at che tutti que ti li 
m ' si in. ime non ci fanno lume per i m '~i, O 001 i ri mi diceva un 
imp rtanl(' e:polll'nte della gion'ntù, appena u ito dall'univer:ità, non ab· 
biamo ne :una cCl'le7.1a per S l m si. Ebbent' questa c rl ua può dar"i 
chl' non la tro\'iamo ma po ' 'iamo trovarla casomai solo «davanti a noi» 
allraH'r!<o I urgenza di portar subito il 110 tro contributo a favore di riò 
cb - ci s 'mbra bi~o"n _ o dd 110~tro ontrihuto. 

Abbiamo per fortuna l'illu ion , chiamat la pur co~ì he da noi o· 
minci qualche o 'a di "eramente di, r_o. Infatti l'uomo che Ifr la\'anti a 
ID • tl .olutam('nte diver" dall'uomo che offriva c nlo anni fa. lo d o 
oncenlrar tutta la mia atlenzion ull'uomo di o"'~i. E il fard 1\0 _toric h 

io ho ~ullc ::-palle h non ,"orrei - e non potr i -- n ppure rollarmi 
bTutalm nle dalle .pall , non dc\'c imp dirmi di e~ el" lutto nel d "id rio 
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di lib rare qu . L'uomo c non alLri cl Il [fcrcnza C'rvendomi dC'i mc ni 
he ho a di po izione. Qu t'uomo (l' o una dell, mi du Lr idI' Ii. ~,) 

ha un nom un oD'nome, fa parLI' cl Ila , un modo Ilt' mi ri· 
guarda nz nLo il 'uo fa ino, lo dcv nLirl' co. ì IorlC', 
he voglio parlar di lui, proprio di lui non nttrihllir"li un nomI' IinL , 

poiehè qu I nom' finto è pur 'mpl" un , lo lra m (' I r allù, ... qualch 
co a hl' mi rilardn, an h di pOl'O, ma mi ritarda il (,' nlalt int('D'r tic (' n 
la un l'l'al là C' di eon,.; :,u nza la .piuto a int rvenir p'r m difieal'c «U(' la 
r altà. Datemi t rt p "'"io, a m' !; mbra ('h(' in PfQI ri ('on 'ql1l'l1zi.l( 
p r il n 'or nli~mo giungcr' • mprc di più d I Ial~ al l al('. Il uo or '('('hi 

il ~uo ·hio. on faui Il 'r a gli('r' l'i . Lam: di Lutti ,rli uomini t'h(' \,0, 

aliono l'~sl'r' p n'. ('nLi, non ,01 Il I rÌJH'mll, ('01 loro 1101111' c' co nUIl\(', eh 
\ofTlioll 's~ 'H' l'01l0~('illti. Iutorna lu parol ·ono. 're 'hl' on il lirll'ma 
acquisLa l . lla allualilà. NC' .un mC'l.I.o C on ('t'n' ('om' il tllWmU, t'i dà 
inaspl'ttatl> ",uggt'!'tioni, ma non quando macehin ~am uLt' (() tnliumo ri · 
coslruinm • b('I\. ì clllondo cogliamo etal vro. on il O~Lruir' l' il l'ico. t mire 

i anicini mo a un ... imh l C\W non può mai a, f(' la stl" '1 f rza (Idrori· 
ginall'; il .IlJler oltc'n',' dall'originaI' più unl'ora h dal. imI! lo, dip 'nd 
appunto dalla pa.,~ioJ\1' di ad ionC', di intt'Te ' -hl' noi nH'lIillmO n I \01 rlo 
eOIlOcl'rre. MIl 'ehiar clw la .,trulllc'lIla"iorll' di talll llUO'll mulI'da 11011 la 
i ottil'lIt, all'impront,}; ia i (u!'tocli dII' i eu 'loditori dl'i C'l1~t(Jdi c1I'\ono fnr i 

la loro lC<'rrica - All/i . ffrirla . E sLi mo alll''''ri ch Il Il In. ffrir 11110 
più n III' solitnril' torri d'avorio, I , til!' :tl' . .'i fornll'rù clan' ro, n· 
loH con l'umanità: nomin Ilim. 11011 c'i 'ur bi ° '110 cii ahili ('uriali 
per ('ntrar' in qlll'''l' bibliol' ·lll' cii \ ivi. 

Por 'l' hil' \oll!> mi {> apitaLo li ]Ii g r chl' 11011 rlico h, gli UOli 
non ti '\ Il Ca n' il cin 'ma' di('o l'h, gli atl ti I l b no f r il cirH'mu ma 
h nno pO('O da 'p flin' 'on il ciII ma rworeuli. ta, alm Il nl'lIa \ 'r. iOlll' dll' 
lo pro. p tllll1do. Pl'r h' il inemo Ilton'ali.l n n domanda a qu li uomini 

da 0110.'l' n' ('h si pr' t no a Car"i 'ono c 'r o al prim in("onlr n 
iJ\('ontri più lahorio, i di av r mai minimamenle la dote cl Il'aLtore o f]uuldl 

:-U cii pr ('""ionale; il prok . i n l'la n Ila lor prof(' ion' di uomini, 
eli qu to <II,l>l1ono • 'mpr a 'r più "i~nza' ma' hiar dI!' qlll'~tll (' . 

i Ilza p trù ,,,,, 're ('l'eata irr bu. lila l' lum nlc aLlra\' T. la on., 'nza 
cii', ..,Il'~si dI'gli altri, il eh, I m I,Z im malograIiro m'oreulistiro ~i pu' 
rag~illn!!l'rt' m 'glio dI ('on qual ia. i altro mez1. . 

i dirù, [JoiclLt~ IlO/t .~i di al/ro. chl' lutlo qu "L non può m i diwnt<lr 
. p \tu '01 . ValI' la (>l'na ali ra di "'l'parar la par la pc llurol dalla parola 
neor 'oli~rno. ~ln non" co .. ì.:i 'api~ "he i giornali, cio" l'organo. uhito 
dopo il Cilll'1lI0 più poll'nte, ('ontinuano o . n. id rar il ' in 'ma ('om un f llo 
volulluario la Ialka cii chi, uol Ian' il 'incma n' rl'uli.ln . :nù imrnnrw. hi 

f l'l Il' n'nli. tieo? nl< pur m 110 I ochi, ]l rchi' il (api! Il' 
i ('omprom ~si t' t nd a ball 'n' altr' -lrude ]l 'r Hic' c antirh 

ragioni; hi (·omalu.la, altr llUIlLo, p r hè cnl ht' quc·t n n'ali mo ('01 
u vol'r Iur c no"c'r c'onol'C n on ~ 'n', fru'ur'I'Il,lin. [rulTan,lt, (·itta. 

le a. , coluo ti 'llunC'Ìar ; con la .uu in 'lamm pr ronda in orldUnzi n 
di qu sta 'hiltà, on il bi gn di far qual h co a di . 'ro. di duralur 

22 



p r gli alLri. con il ~uo evitare empre più le metafor , per ui lend a met· 
ter .otto gli o chi i protagoni ti d Ila ita di pena e non d i imulacri con· 
!'eguendone ince anti chiamat in causa di corr o, di lurba davvero l'ordine 
ordinato: neanche noi le. i, po eri autori, poveri r gi li, pov ri uomini 
!li cinema h ~iamo empre pronti ai comprome~ i, n anche noi fa iamo 
rJuel che dovremmo fare. La carne è debole la vita d l cinema m cola tutto • 
. anli Ianli. an he noi i la iamo pr nder dall'onda C'. com ci yogliono le 
alluvioni o j terr moli o qual'h co a d I genere, p rchè un blhido di oli· 
clarielà corra lungo il filon cl lIa chi na degli uomini, CO ì i vogliono anch 
p r noi dei raLLi come quello di Rcnzi Ari tarco o com iI onv gno di 
Parma per far i orrt>rt> lungo il filone della chi na un brivido di quella 
enorme r ~pon abilità h abbiamo. 

'on bi ogna ,coraggiar i, n l difendere il n oreali mo di cui parlo, bi· 
gna U\ er fed eh 'iamo in grado di far di\rntare sp LLa lo qu li mOlivi 

di oncr la ocialità che ci a~illano. Infalli. quanto più inl n am nt li en· 
liamo. più int n amenle li rappr. nliamo con qu Ila uanlità e quel modo 
eli riv lazion cht' fa appunto provar allo p llalor r mozion cl I ved re 
una dimensione di più della o a. P r parado. ho dello lanl , volt h ba· 
~ta Iar ~ 'd('rc un dirgli « guarda ». ch siamo già allo p Lla 010; qu t 
paracl " o po~t\lla un guardalore maturo C't! è que lo hl' noi dobbiamo cerca· 
re di alle\ are, nla nOli è erI !'C' raggiando i ai primi t nlalivi, h fra l'altr 
non p . ono ~,. re mai ]luri p r la onfu.ion di inler : i conlra lanti ,imi 
('he pre iede alla na~cila di un film anch puro che noi riu iamo ad ali 'varI' 
il nO.lr guardalore. ue!<to nuovo guardalore è lì che i a, p lta p rch' da\· 
\('r ci u:-pella ~ noi parliamo n la fiducia ... r:;o il pubbli o di iam 
IIna o~a deliuuo"a .• ignifi 'a .ridu·ia \' r o l'uomo \'t'ro le p ,:-ibilità di dia· 
logo; ('ome, e il dialogo noi poI 'imo av rl con altri h non iano il pub· 
hli' .. embra muto inerte o non ahha!:'tanza ricco di indi\idualilà, quando 
al C'onlrario ' pi no m' hi ha manll'l1uto cl 'nlro per ~ ('coli e ~eC'oli o. cl 
dift, .• eusale" riLo mil' iniziali,·c. ma cl vo ilari p r mo.trarmi a voi, ari 
amici. c1H~ in quelli che po"sono (':,~ere i miei errori c è almeno della c ('rcnza 
e c Iw ~(' "baglio. shn:rli an hc più spl'. s di quell ch voi non .i I s lili im· 
maginare. Infalli. in UTI camp dher::-o, quello dilorialr, io lo pr parand 
per il no. tro Guanda un libro h ra olaa cl i diari di g nle omun. on 
('f diale dw io abbia dt'llo ai mi i collaboratori di informarsi prima .:e quel· 
la genI , dom 'sti hl', omeri Ti, p n ·ionali. . avano qual h di 
parlicolan' da dir('. n , no, i n partii dalla nvinzion hl' av sero 
qual o:-a da dir e eh in quLI' prime I ro pagine do hanno dimo lrat 
appunto di a er co 'e da dir c'è app na un vagito della o"cienza di~ere 
quakh o in tulla la loro giornata, di e 'ser crealur quindi ontinua· 
m nte alla ribalta e qUt\to \'o!!,iIO divpnlerà parola arti olata e poi canto. 

ILr lIanlo Il I inema, qu Il fi"'ure che venerono avanli 01 loro 110m o· 
~nonl(', coi loro IaLli, e che sono ancora malde lre. percbè schiave di una tra· 
dizion di allorI', a po o a poco on id Teranno com una buona fUllzion 
qu ~l n'd 'rj per far ed r, prim r i. insomma attraverso il cim ma. L' . 
mozion h pu' dar una Ira e, dico una fra ~ la, in m zzo a lanl Ira i 
imbarazzate ma una Ira"c sola con il lono di voce nalurale e il ge lo natu· 
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E IIOll ,i dil'u mnli n:lJlwlIl : 1m Ut ("on qUI' ti . imili clll ono I mpI' i 
po" ri, ha la ('on I mi rin, ha. la t'Oli i di )('('lIpuli, ba t 011 i r !ti dolo· 
r si. E' tropp fal'il!' ri 'POI\<1I'II' qu' li ch" po inm dlÌarnnr' tan hi d(·I. 
la vita. Il cim'ma JH~n·ali.1 può Il lIj~"imo ran' a nWllo dI'II mi (da l' ().,j 
cli, upnli, ù 'j ha. i lIap I·lnni. ddlt· zolfalar , di ~ll\t'rll, tI 1 D \tu pa· 
dano, 'C' •• j, i )(' 'upi, ml'lliuI1lO. ti H'lh" a P z1.Uoli, )II l' CJud d\(, ri"uar· 
da I ap li, io" di un'officinu nunl(' l' di lantl' altn' ofIiein '. n P(' .. li o • l" 
!ilo:. ,iovnJloi, do 'l' H'raml'nl' r: " il lavoro il J1\O\im('nt I co Ifll/ionl' , 
\ ia clic 'n do . ci upiamo ddla • co In di ~tiIano . r I" tanL(', o dei lI', ori 
d' rlc. 1 non ('opit(, dw può varian' l'argom 'nlo. m l n n varia l'UI1''( la
zione m rnlt, di Il 'or 'alUa, p r lui. i 'trriva .l'll1pn aHa SL(', li (' ndu iOlll ; 

I cl " la l"onelu.,i n' - non !iint ipocriti - chI' \' i non \ oh-l , nnzi lilla cl 11 
virtù (!t·1 11l' r alUtt cl \,., 'rl' appunt IU( Ila di poler p'l rLire da qu I jn ,i 
argoml'ltlo. da qual"io!<i peron o og rt'lto. J r rinlr (ion' 'mpr' l, orlll' 
(!t,Il'uomo. E lIon ì' ('011'0 mia. o m ,,,I io. non • Lutto Ip' mia., li uomini 
h lottano ontr I pJ:l(fuziollioIlO ane la la masO'iorallz . 

l arla\o di <11\1' la mia (l 11011 ~()Io min. p r r ItUIIO) fiduc'in m'lIn ri '-
IlI'zzn ti ,Ila real!' c111' li !lI'tLa di I rl" i itata ('onlinuaml lt!t· da Iloi 'HOIl 

. i r rù mai Lr \"ur' uotn, mll Ull riti o molto noi • po !ti, ~imi gi rni fil, • 
gli di("vo he dop un film. u una naziolll'. m Il iam n talia ,i 'Ill n Lurat. 
m nL fallo di ]wn an' un film . m • non •. « ~liIallo » c poi « \) io l)l·pn'. 
ti, », poi« 11 ('oinql1ilino > 'l\'tlnti di fJlIl''-lo pa . o, II noL niLic. c·he mi 
ha [allo l' nor' di ~ 'guir' I mia lunga hia ('hi 'rala n nlll'lllionc, di {ar
mi inLellig('nli obil'zioni, quanti no arrivaI a« Il coinquilin :. " inlrr-
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venuto con un netto: «Adesso I i sagera~, cioè egli tro ava che II: Il coin
quilino» ra un tema che pot va scadere nella macchietta come fo se troppo 
scarso di cont nuLi e perlanto abbisogna di invenzioni tutt'altro che neo· 
reali ti che. Ho pi gato che anche « Il coinquilino» mi dava tutte le garanzie 
di toricità e quindi di compIe ità di interessi da ved re e analizzare. Il cri
tico t m va l'h abbordando« II coinquilino» si fini e in una ('ri di pa rli
colari, di an ddoti, privi di profonda conn ione, staccati dal te ulo gen -
rale; ma proprio il ompito dei neo reali ti è questo, ripeto, far v d re l'ap' 
part ' nenza al generale di qualsia i t ma ch affronti, per cui non c • pic 010 

o grand a priori ma il piccolo o grande deriva solo dalla no tra capacità 
pic'Cola o grande di indaaar di esprimer, con il linguaggio adallo, la 
unica e in ieme moltepli ricchezza di ogni p rsona. P r chiarire ancora 
m glio qu to punLo voglio riferire un paio di periodi pr i dal primo volu
m degli alli della commi ione d'inchiesta ul/a mi eria in Italia: II: Non i 
tratta infaLti di allineare cifr tati ,ti h su .eguenti i in tab Be ma di Ii . 
~ar uno hema inl rpretativo cl Ua realtà so iale n i suoi a p tti ambi ntali 

i tituzionali.u. ettibil di c. re vivificato dal lingua gio dell cifre pen
sate ociologi am nle. Qu to compito petta alla. iologia tati tica, ecC' ». 
Il C'ompito che ~p('tLa al cin ma n or ali. ta - lasciaLemi Iare qu Lo acco
Lamento un pò troppo arri. chiato - ma il solo fogliar qu i libri com h 

faLto io in qUl'.ti giorni ci dà il n o d Ila imm nsità « obicttiva »dell o. e 
h dOHemmo sap re. ('ome uomini, come rittadini. 'l1on me rip('n~a-

mt'nto, ma rip rcorrendo il cammino della commi . ione d'inchie!'la o affron· 
tando alrn(,IlO un campione, eo ·ì i chiama in tati . lica l'uno rLp Uo ai 
• uoi molti, . e 1I0n avete ml'zzi di viarrg1o. L'arte non i ntra? n ora si cl . 
VI' dire; \ ai intanto 11('.' uno ti impedirà di far cl lI'arte, se 
vai. E .. ' la tua fanta. ia. mo" n in lo o, ti 'uggerirà di bal~ar da un alli r 
a un \:CTOn . o dn Intera n iotto. te ne saremo mpr grati, sc' , i _tato là . 
. tavo dict'ndo b> il ompito del neon'ali ta è qucJ10 non di Ci :ar , di alli
n a re fotografi(', ma di :l\ er uno l1('ma inl 'rpr('tativo della realtà . cial 
mi ~uoi a"pI'tti ambientali i. tituzionali, ·u,. (,ttihill' cii es. ('rl' vivificaI dal 
lingllag"'i de 111' cifrc' p 'n t· o iologicam nt('. La tati ·tica n n cl manda 
l'arte' il einl'ma n('oreali:-ta clomallfln l'art pur dichiarando i fr t 'rno di 
int nli l' !itraorclinari mente diwr:i i modi e uguali gli itinerari dn compi -
n" p r C'ui chi ~ronlia appena questi volumi, ·ia quelli ulla mi. 'ria, sia 
quelli lilla di. cllpàzione, v cl proprio que. to empre più ver inoltrar i 
dal ma('T co mo npl miero osmo. o \ irc\l'r. a, cntrar n , Ila più riposta "ita 

ciale, famigli re ,individuale. il quadro ch, l' 11 ha" un quadro dov 
ogni parLe rLpondt' l'mpre dell'ultra e ha un Lono autenti O molto div r·o 
da qudlo ch ci può dar un romanzo. e II: Il coinquilino» di cui dic-('\'o 
ay ::' IIn altro nome invece dci uo sar bb come av re cominciato il oito 
in mt'7.70 alla n'altà, ma poi . ~ r andati a finirlo - ' p'rchè? - iII una :p •. 
eic cii limbo. 

E ora dovr i concluclere c rcando di allinl'ar una ri abbondant di 
sempi di t 'mi neon.'ali . tiri; ma gli empi avrebbero ,alor in quanto for

mulaLi in un modo ch divent rebbe il mio modo, ma io non sono l'mIto qui 
per fare l acrobata; quanto per ed 're in i me a \'oi di trovare l ragioni di 



parL nza omuni. Partiamo Lutti in i m , p r mpio a cordandoci ull esi
genze fondamenLali cl I neorl'ali:<mo, melliamo « iLa di un pal'ilurolo ». Par
liamo in \' nli, lutti in!'iemt' rip 'L , ma dopo il prini metro, e ane Il prima. 
t'ia cun prende la direzi nt> h( ret! che I),UÒ: ia un prn 'ln' rà la 
,-ila dci pac ' lIcolo a cconcla della for;;:a deiuoi occhi e cl ,II '-UI> on'('('hic; 
11011 , 010, ma uno ono ul1wrà i uoi:t m lri lutti d nLr una ('o .. a, un altro 
, u '('nlo oggeui. un allro . ui ,oli primi piani cli,'(' 'hil" l' un altro , (' ntirà il 
hi 1!;110 di Ull raffrolll c nlinuam nlc alternalo. da un onlrappunlo hi.iI 
cl i dw gCIl/'rl' ron un la!!,o o l'OH UI1 fenomt'lIo almo. f ric'o; si nlpi. T' rhr 
Il ln' i c' nlinuar Pl'f un ulln ; m I parlenza è c'omutll' ' noni r ng no 
limili al I1r r ali lu. t' non qUllli ('h , non ti '\C apparlnr, i di frollt r Ila rl'al· 
là' e de\ ' lrarre da cs~a l' nlo dall'e~pt'ri('n7 di ('" .. n lutt(' 1(, "1I,,fY(· ... lioni chl' 
s lo l'approf ndim('nl di qU('.l'!·:;pnicnl.a pui, infinilam 'nl(' da l" li , 

Pl'dino Il Ila prefazione all'altltl '('Ii ) di volumi l diIi d Ila .anll'rn dc,i 
D puLali, r('lali, i all';lIc";/),la parlame/l(are , ulla di.\acclI/m· iol/t, iII Italia, il 
pre. id nl(' cl Ila mmi:<. ion' riporta un fra , di L rei Bl'\l'rid gt': « La cii · 

C'upa/.iol1l' non può l'l'~l' n' \ illla da ulla dl'munll/i,1 ,I m 1l1I'!lIlC' hi· ..... ... 11 n O li 

. appia C'Ili' ('o~u :-iignifk ». .iol· i rnira('oli f'i fanllO ('on la ('UIIO (' ( ' 11/ ' \ di 
p, rlceipnl.iolll' que:,;t p /.il'lIt(' l' IIvin'n' ('011 1(, (' l' (Il(' ~i V(l"JjOIlO c Il • 

'-Cl' n', quc'. lo ~pirjlo d'in('hil' ... la ('Ili', rip('ln. un, C.ommi . iOl1l' I ,nlnllwlllar ' 
ridu('l' in tahdJl' tulL ,ia I qlU'nli l' h un Horn di ril1 'm dI'\(' d(lurn in 
foto~lUn\llli allr 'll nlo ('loqul·nli . Qu '~I() '. il punlo. 011 ahhiilllo (1(\lIra i 
Jlo 'li di do\(' r la, tian' IJl(lI' il 1111(' f ronclc' dI'i ~ulir.i la loro ('1'\ ra: l ' o",· j dw 
;. app -.1, anch, p 'r qUl,lIi dll' im 'c' canlano tlllLo il giorno, I l r , oe ' 
n Il ri ',,('l l'IU di\l'ntnll' 'I\'nwntn I.IttÌ\o, din'lLo l' imnwdialo. hhiu!Ilu bi · 
,o n cii (lodi che , pic'f'hin perCino r'iò hl' Innn , l' n Il eh", ('m(' ..... ;1 la 
\oce, .. ti ano lì audi rla om "i <I Tolla r 'ro mi. l rio." n ,I Batti. Il ro ti i Pi a, 
, ·rt' fa f.tll\·O I C'illl'llln : .. Ionl' \lur ·1H'ril n \1'(I'f!' LI' "(((,UIl':/! ([d i~lIor 
/I/lIOl, on , i traLl di un film IIt l'l't\.li . la. tun'alll' ; ma anch'i ~011 fra 
qu ·lIi dlt' lo giuclieano un 111'1 film. un film Ire. c'o. inll'lIi gt'nl(', frullo ch·lla 
pa. :;ala civiltà t'illl'matogrnfica eh, dl·1 n'sto à dalo tanti eap lavori (' n· 
('ora Il(' darà, La eTl'nl' ridl'\u ma n n lulla, i mi n fallo akul1I' ri. 
com n Il Il f cv da l 'ml . Qllantl l' \' lIula I lUCI' un hamhin di cii CI 

anni !'i '. alzulo cprcundo , uhito e n gli occhi. uo parlrl', C'h .. i l' fa clo\ uto (" 
(Il'n' IonI Il dal fi .Iiolo p r la grand' quantità eli "p 'tintori, punlullr!ocrli 
<'onlr un dito ili ;. ml'. so u ridan': « Papà, hai ,i to ch' Ilon volt', i \l'. 

nin'! ». Il padri' non un Il!>l \olulo andarl' a \ cl re IIl1lo( l' il figlio cii ciiI' ,i 
anni c"· "olulo andarc, on~ideriamolo un u(>olo"o ta,cialeml'lo u~are p 'r 
finir' la mia chia chicrala, Ill' l,io", l'im ilo \ il'lll' clai giovani , l'inviI al 
Il(' l" 'alisrn , dI' t" il '01 nlO\ inwllto clil'lr al qu 1(' ci po~. i mo inC'i1llllllillU
re' tutli, eia 'run on una speranza un p' di\" r~ lall'altro!" voll'\l', }wrò 
ron una ~p{·lUr\.zu ha~'. hl' Ì> qlJ(·lIa cii . \"olgl'f(' do\', l'fO unu 1l1l0V (' ~jl(" 
rit'nza Ill' ,i ol\\io('u u Il . jd 'rarei r "p nsabili in 011 rel .• infin .. Il n 
r 'd ,t> h lull qu , Io I bor lori Ilon . 'rva un h· alll' altn' I Illll' di (.j. 

a quelli non ne realisti. in quanlo n \' gli ti cii nollc roml' 
nliri dir : Un'i i nati alla r 'ultà, 

or Zavattini 
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N eorealismo e realtà italiana (1) 

Per definire i limiti. i caralleri e tudiare gli bo chi le pro. pelti" 
dt' l neorealLmo italiano' rl(' _ ~ario ri aUre allatoria del no tro irH'ma al 
~uo pa. ato re ente lontano. 'la io non vi annoierò con una e ]>0 izi ne 
dettagliala di que, ta ri rea !'tori a che io credoia n ce saria per a," r 
chiara la . ituazion di oggi. E' una rict.'rca. è un rrilE'ri di anali..,i che, 
dl'l r ~to. molti di lIoi !'cp;uono da anni, addirittura dal 12·1 :~, di pari pa~;.o 
c l llUse('T delJ(' prime opl' r, il crilerio ·h io per"onalm nt(· ("T 'do di 
.n·ere guito d· 'in di volte in arti oli o onferenze hl' ho rihadito /1 l· 
l'incontro di P 'rugia di :~ anni Ca ( nel omegno . ul cinema italiano rga
ninato I e tat se r~a dal CiI' lo Homano del cin ma. P'r di più. p r 
hiarire, a me ~t . prima h ad ogni altr . il pro(' .. o di ~\ilupp e 

1(' e<lraLt ri~tiche dr! nuovo cin ma italiano mi :;.ono . forzato . • tudiandolo, 
di allargar lo guardo a tutta la sua storia. c il ri.ultal tato propri 
un prim lentati,'o di ,.1 ria cl I l'in ma ilaliano, un libr , appunl , u" it 
in qUli ultimi Poi h' è proprio n ,oi che p 'riodi amenI mi 
ono ine ntralo, . ia inutilI' partire da o ì l nlano. I peri li di 

im luzione e di n . 1 h mina ciano il no.lro inema no troppo ''l'ri, 
og"'i, ]l rchè ci -i po;; a permetter di l arlar a lungo di Tar d n'acca-
dI'mia. orr i riprend r . il eli or!'O al punlo in ui Iu la. ('iato a Roma. 
La di us ion di Roma a, rà un sl>guito, n Ile pro ·"im ttiman. con un 
grande dibalLito . ulla en.ura nel lavoro più gen ral' ch il irml 
d I inema Romano ha inlrapr . !'p cialmenle in pr vii n d Ua for
mulazi ne cl Ila nuova Irgge . ul in ma. 

J\1a b Il<' hanno fallo gli rganizzalori d l Il\ gno di Parma ad 
in. iter sull'asp LI Icori odI problema. E' bene h una volta per tull 
i 'adaino in f ndo, nza remore. a mi urare l'ampiezza, il rl':-piro. I 

( igcnze d I mo\ imenIo n 'oreali li o. 
arcbbe v ramenle un })('(' ato, domani. a eorg r i di awr hi(' ·l 

Iroppo poca libertà, p r e. empio. cl :.\rcorg rei che siam . tali poco co· 
raggio:i nel I!uardare in noi sle " i, 'he i ' iam in Ilt'ibilmenl adagiali 
in una retori a e ci ~ iamo arr i. 11 r alimo non ... ~talo e non .arà mai 
un prodolto di ponlancità. nzi più andr mo a,"anli e più avrÌl bi. gno 
dell'au ilio d Ila ragione, delle armi lu enli cl ·1I'int 11 tlo per far i largo 

(1) R lazione al Contegno sul neorealismo - Parma, 3·4·5 dicembr 1953. 
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in quel bo co della realtà, in qu Ila Iva d Ila vita di cui parla Zavattini 
nelle u tesi sul n orcali mo. n punto di riferimento, di evo, dunque 
p r portare in avanti jl dibattito ul m'oreli mo' nz'altro il onv<.'gno 
di Roma. i bb ro lr r lazioni che Iur no ahha tanza rappr ' nlalive 
d Ile orr nli di idee • condo le quali il no tro cin ma viene giudi alo. 

Qu ' lla di G. L. Rondi i può ria. umere in qu t parole: 
e La ooclu.ione. n cammino del "in<.'ma italiano oon ... po .. il ile 

« tra iarlo p r "idenli moti i di con'egu<.'nza t't tic •. Po. iarno par· 
e laT di itin rario poeli o di in oli aulori, 110n già di voluzione o di 
« involuzion del l'in ma in cui fiorb "ono. dalo hl', p r eia!' uno di 
« e ~i, il diagramma è divt'rso' d" giu. lo, cl' on'i h .'ia 1'0.1. Qm.t , 
« i inl ode, ino ad oggi. Per il dom ni non ci ' 'mbra I ito al?. nlarp 
«alcuna ipol i, La ri~po~la ;. agli aulori c a ([U '110 Ir di hl' • 

verO]l ta c n Ila cui i, pirazioo n "'un può l ggt'r . 
« Iro erà • mpr modo di prim r. i, Ilon .Iant lutto. 
e marr' quello ('he è om lal 'rrù ~iudi ato oggi l mani. La . rra 
« dei po ti non , i è mai polula eo!th'an in n "un il rdino cl I mondo,., 

folti crilici potranno t',.priuwr.i cOn parolt· di\t'r >. ma potranno 
ricono!>. cr, i iII qu(',lt' formulazioni cii Boncli, 'araI n (' lor i quali. tlp' 
puoto Cl 'c1ono ft'rmaml'nl" 11('11 'a" lula "polltlln 'it:1 miflcol ~il:1 (p r· 
ti nlltl' la "rulla parola) dl'trnrtt'. K i 11011 trovallo It itliJJlo la 11I'iUrt' l' l· 
larme perc'h '. ov,gi 11011 i traLL "r 'h11 di t'ri i '1\l·lnl· (!l,l ('in m itrtli llIO, 
ma di tli i. diff!'r "nlt· in o 'mino dl·i vali orli li. quindi in dl'fillili\' , <li 
Iwnl'firn c'hinrificu1iolll'. K. i lIon ,i domandano ~,' })l'r '"o. 411t'~t.t 'l'i i ti. 
n('t! ({II Ila di lulla la .m'it'là '}ln'suppongono 111\ nrli la l" alo III pmprio 
tt'mpo lo IIPI·rfif·ialnwnll' fl1(\ di inlt'l l'n In:tiolli, l Il <I" "lo mo,Io ~ i fini· 
et PI'I' VI dI'n' Il 'Jrnrli la un l'. n'al di Cuori ,ldla l'all'. Or I 11011 ì 

dl'U clf(' in impo ~il il l'('~i t("lI/n di nrli~li 'III III 1111 Il' '1I1i .lIn r lillà. 
lo. rti li eli C')Ut' lo 'I\t'rl'. no . IlIJlft' It'''ali ad un.l l'Il IiI Il (TI PII 01, n 

intimi, tn l' naturali. la (' 11011 ~>Il (·t'l lo "Ii nrti ti di l'Ili 1111 bi",> '110 il 
,'il1('ma ilaliano pel" t"t"ar' il . uo (I·hito ,( l'50 ). nlltura illlhna. I 
E!ralldt'lI.a cidl'lIrtt' ,i mi ura fol It'mpo l' iu lo «I 'iar fun u li mli li » ? 
E u~. i \t'It' I roppo pn ~i\' Illwnh' a '('rh' loro l'ri i (' nlln Il m 1.11 I e TI r ( 'USO 

l(uI'l' lor cri:;i ~iallo .010 npl'.trI'nl Illl'nlt' pOlltUI1l (' t' lIOII ia il t':lSO 

im' ('(' di aiularli l'Il illumilll1r1i? Di '1111' lo tilll lo Illorai,' 1"1'1 pi"fln In 
n'In7i n di}- 'rnnldo Di ,iammalt<',. h, ,i prt' u'ul':n Il di vt·.h n' 1)11 di 
r Plorli l-gli, ('l' allunlm nt· I i 'Iù Italiana ' i 1'Ì1It'a .. ti il Ili Ili, 
basava il . \10 g iudi7io .t('li 'o ' auanllva l .. III' previ ioni ul m 110 d.·lh 
validilà di qUI "ti rapporti. m·h la r 'Iaziorl Di ,i Illmalll'o mi 
hra rappr -~ 'nlatÌ\ a tra tull unn orrcntc 

A(' elland il l'Hnillt' imolul.lOlH' pt"r di'fini .. , in lim'a 't'IIt'ral .. l'nl
tu le In cl ,l inema italiall • Di ,iamm Ut' C'l rea"a di H'c1r.n" l'a p 'Ho 
po iLivo di qu(· ... la ra~l· (dt'lIa qual porla,,,. ('om h' li più i lIiCit'l\i\i i 
film di oldati (' llloniolli) ndla r ·llIziolH ahha tnnza ~tr 'lla dII riror· 
n'va Ira l'apparire di qUl'~ti film borgl\t'si ,il rinffioran' dl'lh Ilor ,h ia 
italiana ul pian d ·lla /:oloria. LI> r. nelu ioni Clllll piuttosto ra "('''unII': 

« Pen iamo he iII un 111 m 'nto oml' il Il . Iro - m ntr I nll CiH'O' 
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«stanze convergono nel mett re in rilievo que to affermar i della menta· 
« lità borghese in ogni trato della vita italiana - la nuo"a lrada alga 
« la p na di e ere tenLata. 

«Del re to, , l'unico J iraglio che rimane aperlo n Il'attual ta. i 
«d 1 cinema nazionale. L'esperi nza _torica del neor ali:mo può dir i 
«tE'rminata in que to en o: che ha aperto gli occhi ai no tri uomini di 
« 'inema e che ha in egnato loro a guardar la r altà in tulli i uoi atteg· 
«giamenti e in tuHe le ue fumature. E' tato una cuoIa di vita più h 
« una scuola d'arte. Da e a polranno na cere numerose correnti, una diver· 
«sa dall'altra, ed ognuna indirizzata ver un particolar • ttore o v rso 
«la ri erca di particolari tili e pre ivi. Ila perme 'o, ed ha pot ntem nle 
«favorito la reazione di alcun opere cl arte. ggi qu lO non accad più, 
«per una s rie di f nomeni (pratici e pirituali) h abbiamo er ato di 
« illu trar . P trà ancora ac adere domani quando vi ia un'altra volta 
«una perfetta oincid nza Ira le igenze _tori he della oci là i modi 
«espre ivi degli arti ,ti. Il tenlativo « borghe »1 otrebbe favorir una 
«nuova forma cinematografica in ui la oin id nza fra la realtà la 
«e!'pre ione arti tira della r altà nuovam nt i verifi a e. ia h 'n chiaro 
« 'h' non attribuiamo ad ',o al una importanza ri,·oluzionaria. qualt, 
«p t va a ere il m'or ali 'mo cl Ila prima fa e. Rappr enta soltanto una d lIe 
«molt dir zioni H'r!'O le quali il inema italiano p trà in 'analar_i e \'cr 
«le quali arà an ora pos ibil fare del r alismo. In ogni modo, p rò, 
« e, so 'l'unico lem nto po itivo che oggi riu iamo a corgere nella no. tra 
«situaziont,. P r qu .10 abbiamo ritenuto nec ario mellcrlo in rilievo ». 

Tutt le, trade dunque, ono ap rt . ~1a quali p rallZ di eguir qu· 
.te tradt' se la soci tà pare a ",iar i ad una fa t' di on rvazione o p r lo 
meno di U mazione h i GiammaUeo _ mbra ace ttar an·h 01 
rimpianto di tC'mpi più t'T ici? i sarebbe da "eòer è legittimo r n. j. 
cl 'rar fatale que to pro ~so di . egmentazion della r >altà italiana o non 
'ia piutlO:l un'immagine un po' pa:"i"ament ri p chiata della ,itu3.1.ion· 
attuale. 

E \i lo che .i cominria a parlarc di un rapporto COn la r alLà, bi. . 
sna 'omin iaft' a ri ono l'T inlanto i termini salli di qu . ta r altà che 
ci ('irconda in modo da ,aper i condurre nE'ila .rop rla di sa, nell'indi· 
viduazion dd uo vero profilo e neluo v l'O movim Ilto, ~ap re, ntlel 

arti ... ti. quando ci troviamo di front a un fallo realisti o e non ]>iullo~to 
Il un fallo naturali ,tico. 

Poichè la tend nza predominanle di qu to dopo guerra, in razione 
Il tanta retorica del vent nnio. a lanto formali~mo ubito o ac citalo in 
anni in cui il meglio eh i poteva fare era l'a. t n r'i dalla r alLà igno· 
rare la toria, poichè. di evo la tendenza predominant ra a tinta r ali· 
tica, era logico che in qu ti allni gli anlireali ti "i tra\' ti r • ond 

la moda. ggi bi~ogncrebh far ~ì eh queto non f ~ più po:;sibile. 
E' giunto il mom nto di metter le carte in tavola e di pr nlarsi p r 
quelli che'. i vuoi alzare la bandiera del misticimo e di un ritorno 
alla fede, la si alzi con on tà e Con la forma eh a qu lo contenuto ,i 
com p te non mi lificandola in un linguaggio nalurali ti o com a ndcva 
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p r 
imp 

ghe. 

un t rzo 
r alism 

ndotta 

(' r 

loria •. (' 1111 
di I 

rgiml'nt la 'lwrr 

form di rl'u, 
a qudl boro 

n It Il' 
11t .. ' 

• l' noi o""i 
Ilul Il rall' 1 Ilt' 

dl'finili\llm 'III liqlli lun'. Il r tipr dultl, 111'1 C'OlI' ('idi it·,liall 
rL l lIiu ziolU' I di im hl/.ioll ... mll dm 't', l III" 

nlla li 'r L, ( ntr'lIldi"i Ili d" la I)('ill ì il li ,,, 
non • riu. ita li ri Iv 'rt' llI'mmt'1I dop 
tradizionali ('h, h 1I1II dopo lu lill'fa/iom ~ta('ullt 
pa{'~ • l' 1 ·Iitù ]l' antt di l'rrnri r!lI' IWll1llln Il r ndu/illlw !li 1111 l lt'. 

pubbli(,ll è liu ('ita a liqui lur .. I iII 'ubo di Il li ti' 'gllt'l"rt l'in!" 'rt 'ZIa dI i 
di~o(' upl1ti ... Ii illl1 r nti C'h t nn in C' r re l) nni l' p i aIl'impr<n \ i50 

Il(' TWn UI'I'I'llIW ommt' .. () il fCl(lo i '11\t'mli c'ollabor I.ioni ti 
Il(' ('Se' Il dalla gall'Ta PI'ITh' il fertto I h IIlltO (li d· 

plilla: , no lull flm' t • n'ultù Ill' 11011 (.·i~l n . Il propri l'~ l' i • in· 
tomi di una illl zion ch, Il Il • u. ~ollllanwlltl' ti.! ri<- 110 (t'r i 'ntro lUI l 
pro!il di 110rmllliuIll.ionl' dw fatulmenl' avrdtl . do\ ulo . uC'('('dl'r allo 

Il\" Igiro 'ulo d-I prim d)lo gu '[ ra 'r l n 1\ (" do (II\' la ,ilu "iol1 "I 
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debba definire normale. Anche i più in en ibili di noi l'avranno ~iudic~ta 
anormal d n a di ontraddizioni e gravida di probl mi il giorno in cui 
p r empio {urono arre tati i no tri ami i Renzi e Ari tarco per av r 
osato g Llarvi uno guardo. i dirà, cominciamo a parlare di politica: ma 
non ' proprio l'e tr ma politi izzazione uno li i caralleri fondam ntali 
della realtà italiana? E proprio qu ta ri erva a hiamar le co e con i 
loro nomi, a frenarci da troppo tempo. 

I protagoni ti di «Roma. ciuà ap Tta» parlavano di politica prima 
di morire ma perchè quella di cu ione non fa fredda e accademi a? 
perch' non era propaganda? per h' quelli non erano partigiani qual ia i, 

rano partigiani , re i tenti italiani part cipar alla r i t nza in Italia 
ra far un atto politico, fa part cipar al pro __ o di rinnovam nto d Ila 

so i tà italiana; e il valor r ali tico di «Roma. città ap rta» op ra che 
an ora ogai re iste, non ' tanto nell'aver portato la ma hina nell trade 
quanto n !l'aver intuito in mani ra pi na, dial Llica la r altà della r i· 
t nza italiana, ioè tuLla la realtà italiana in un uo momento di cri i, 

In nun pa d l mondo il dihaUito politico' o ì vivo ome nel 
no tro pa e; p r('entuali alti im di otanti, una d cina di milioni di 
italiani i dichiarano favore\oli ad un orientam nto _ociali ta. Tulto qu . 
to, ari amici fa parte d Ila r altà. i voglia o non i voglia, ia pure p r 
omball do. I pagin lei gi rnali ;lOno pirne di una parola: comuni mo. 

D'altra part _e c è una fabbrica che mina ia di ruudere. come in qu ti 
giorni a Firenze, il es o\'o i omuni ti. i liberali o i democri tiani al· 
zano ildeme una vo e di prot ta, La stampa cl Il organizzazioni popo· 
lari fa arri ar l' co di qu Ilo 'h 'u ede nel mondo in pi oli pa i p r· 
duti della cui e i t nza i accorgiamo quando li travolg un'allu\ ion • ma 
n i quali alla ra 20 analfab li i ra colgono intorno a un hambino he sa 
leggrre e hillaba l ulLim novità minaccio . ulla bomba ali idro'" no, 
o il boli ttino d Ila fabbri 'a cl l nord occupata dagli op rai e ma ari an· 
ch l'intervi ta 011 De ica che vorr bbc fare 1In filmul m ridione. ma 
la ecn ura non lielo lacia fare. 

di oggi? Dir t : la 
d i film su~li anal· 

ul a n ral lradilore, sui • Idali ilaliani in r ia o ulla Pi II . 

ne, ma non po . iamo farlo. \fa . i può portar in ballo lo. en ura quando 
. i t nta appena definir - e que"to è intanto una co. a importanle - la 
nalura del realismo? O la rimand remo per mpr qu ta deIinizion 
i a ontenl r mo di pie oli lITrogati. di reali"mi pr fabbri 'ali giù m· 

mi urati ai limiti ch .i ono po ti pl'r a ere l illusione h, all'in t rno dci· 
I opera noi iamo liberi? E per con«olar('i donemo ontinuare a cl finire 
reali ti film h non lo _ono. e a immaginaro.' una realtà 'om non è? 

E' "'iunlo il momento, anche per noi che abbiamo propugnato un Tra· 
li mo a\ anzalo, di guardar i in (ac ia l' dir cl sin rament· quc~t{ o., 
per non lasciare perdurar l'equi\' o ,hl' 'tato alla ba~ e (' ntinua a 
tare alla ba. e anch d i film più oraggio,;Ì. 

Qual uno dirà: yoi v cl ,t n lrarte e 'lu i am nt 
crilica n l cinema un m zzo p r illustrare . oltanlo mi 

.. lrum nt di 
dolori cl gli 
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traLÌ più infelici della nazione: e anche qur:<to non è \'ero. eppur v'ro 
ch la grand arte è stata empre ritica di costume anche quando, • lo 
appiamo tutti eh accade molto P' so. gli autori erano, come uomini. 

conformi ti; e non . i può dir chc oggi la ritica non ia utile. oi dicia· 
mo he' rralisti a l'opera - l'opera di oggi in Italia - chr chiama le co· 
. r con il I ro nom . an hl' s qUI'. to è un nome ,olilico, lop ra che .i può 
inler .are al dI' tino del povcro ma non in maniera pjeli tica. (' . i può 
inlt'r !'''are alla ,ita d I borgh. pure'hè non lo guardi 'mI' componente 
di un lranch dc ,il', com un animale a '. tante. Può .~ re n'ali li o il 
film il1 co tume, il Iilm di gu rra, tutto qurll c1H" oll'le. L'importantI' 
è h il contefluto ,ia realistico che l'oprra olga il lratto tipico 1I0n il 
t ratto e c' zional" Iran itorio e mo truoso. hi ,i acconl nta cl Il'aned· 
doto. d,I popolare. co, d '\la cl rizione' iol'nta e nalurali~ti('u, a hi ripie. 
ga n I mi li o, noi po~siamo rieon g('('re il diritto di a conlrnlar:,i dl.'i li
miti ntro i quali il ('in a la ' oggi co lr lto a rimanen'. 

A ·hi propugna una po tica r alista bi gna dir '011 chiarezza ch(' 
è ora di far' un pa,S() a,anti. Hipr ndcre in m no i ll'sti, cio(' ri\ drre i 
film di qu<,sto dopo gUI'rra H'derc ciò (·h(' in (,!i~i .. pr prianwnle reali · 
stico iò che è ca. amr naturali ·lico, piallo \cri. mo. folkl r. indub· 
hia pr<,di~po. i.:iol1r \er. o po lich lontane dal fl'alismo; vC'clere l'uomo. 
l'amhi nle, la storia comr , no !itati trattati. Questo p r quanto riauonla 
il pa:sat : per quanlo riguarda In f'ituazione altuale (·le\·ore il dibattito 
~tll piano fll'lIa p Il 'mi II . pi ciola. Qu · to ('0. a signifjra? i ni fica rieo· 
no~ rr i part<, <)(olia r altà italiana attuale così com (·~,a. i ('onfiguru nc'] 
SIIO contenuto politic !'O ial storico e .'u qUl' ta lin o .. ~(-r· all'avanguar. 
dia. non alla n'lr guardia. 

ioè non a. p llan' eh ]e cio i dirigenti ci concedano il diritto di in· 
tl'rprl'lar In realtà ma clan' ane ra più fOlza a C'llwsta realtà entranno nl'l 
.110 proce "o vivo, nd . uo sviluppo, approfond ncloJw lo ~ludio c n con. a
p voi ua ·torica, dir 'i proprio r ali. tiea. ('('le \ndo di dandi ancoro ]litI 
coscienza. , lo c n qu . ta eon:ap volezzn . t ri a c total cl 'Il r altà ita· 
lirtna, a 'Itata n i .lloi termini anche politici. .. 'i"a . u. crUibil< li svio 
luppi , pr) l'. tnpio la p ,tiro ;tavattiniana, c1ll' abbiamo "Un . prr~.a n 11 
lesi puhhlicat- u « Emilia ». ' nza qu "lo 1)f(·sUPPO.to infalti n chi r· 
"ir ·bb ro? qu Ile l('. i ~no vive per Zavallini è perchè' noi .appiamo 

hi ~ Zo\, nttini ioè JI('rchè . n lilla po lico. Tnl ferit • ul pinno tlO' 
ri('o, cl·bbono preupporr in chi ,(' n' fa uno :<trum,-nto per ag~r dir la 
r 'allà, uno pr paraziom', una co. ci 'nza rralistica Iwl S 'Ils più laruo he 
dicevo, t'io" in ,CI1. toric. Itrimenti " com m Il('re una bomba Il ·11(· 
mani di un bnmbino. Bi gna usarl(' 'up('nel che inmo dO\' iamo, in 
ch, anllo iamo, cio' in Italia nel ]953. cioè un pa(' .. e on qUl .. ti partiti, 
('on qu('~ta (!ttr! minata borgh('~ia 'te. le.; (' poi, quando fi·. iomo il pri. 
mo piano cl·1 onladino o del borgh s o dell'0pc·raio. fur ~entjre dw ili 
es~ sta ir olando v'ram nte la realtà dl·1 no. tro pac'~ • e quindi r lIel 'rlo 
tipi o. 

erlo tulto qu ' lo non è facil , !,j tralla di dal forma (' di collaborano 
al thiarim nto di un pro esso !>torico quale il 11O"tro pa ha nllrav'r' to 

32 



fore olLanto all'epoca in cui i comuni balzarono • ulla ribalta della Loria. 
o nei momenLi più accesi del risorgimento. 

I rapporti tradizionali tra le c1as i, tanno aLLra\'ersando un periodo 
di rove ciamento. si pon in ogni ettore della vita ocialeulturale il 
problema del pasaggio definitivo della Direzione della \'ita poliLica, cultu
rale . • ociall", dalle mani dei vecchi ceti dirigenLi in quelle dell clas-Ì po
polari. 

QUI.' ta cri i. piaccia o non piaccia. là si \"Oglia favorire o cancellar . 
non può eS5ere ignorata. non può l''S ere vi ta con la so Lanza di una vera 
arte realistica. le opcre di que. ti anni sono tate reali tiche in quanto han
no rine. o ed sprl"Si'O i termini di questa cri. i. 

E questo travaglio noi lo viviamo nello ste so momento in cui in tuLto 
il mondo, per l'umanità intera. si pone - e lo appiamo dalla radio lo 
Il"ggiamo ui giornali - un problema di vita o di morte. 

Que ta' econdo m , la tcmperatura d I mondo attualc. qUI".to è l'in
tetrogatorio drammaLi o che i pone la T altà. 

Ri ponderI.' è lavorare per lo viluppo del no tro realismo. 

Carlo Lizzani 
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Il neorealismo 
• film di nel 

(l) 

guerra 

E' noto che il no lro cinema del dopoguerra ha rove ciato molte carte 
della pa sala ventennale retlorica. Ha voluto guardare dietro la facciata: una 
rivolta semplice, elementare. Prima i rappre entava -- abbiamo visto con 
quali risultati - tutto ciò che pareva lucido, glorioso, ottimi tico. Adesso 
era venuto il momento di cambiare il punto di vista, di meller i dalla parte 
delle miseri per scoprirn le ingiustizie. Forse la verità stava in mezzo a 
queste co e poco gloriose, troppo dimenticate. 

A provocare il rove ciamento è tata la guerra. La guerra perduta, ri· 
attata dall'in urrezione finale. 

Il contra colpo, la reazione ad una rettori ca fallimentar , ha cr ato una 
nuova ba e di part nza, che ha p rme o di scoprire la disa trosa ituazione 
economira di larghi trati ociali. 

Ma la ricerca, ha poluto progredire sul piano della denuncia, i è in· 
vece fermala quando doveva incominciare ad affrontare i problemi. Alcuni, 
fondamentali: il problema religioso, quello del matromonio, il problema del· 
la di tribuzione della ric h zza, il problema della burocrazia e delle leggi, il 
problema lcs o della guerra. 

Ecco: noi ahhiamo fatto una tragica e compIe sa e perienza di guerra, 
t'ppure in que to ampo non c'è stato alcun segno di novità. A parle pochi 
film partigiani più o m no riu citi, noi abbiamo finora guardato la guerra 
con la ve chia mentalità con la vecchia r ttorica. 

I titoli di que li film sono noti: «Il caimano d I Piave» « Carica eroi· 
ca:., «P nne nere », «r ette dell'Orsa Maggiore », «La pattuglia dell' Am· 
ha Alagi» ecc. TuLle opere di ne un valor artistico, impo tal sullo he· 
ma - che fu accettato anche dal fasci mo - d Ua celebrazione d Ila guerra 
attraverso l'e allazione d gli atti di valore d i singoli o di reparli. Ne una 
indagine nuova, nes una int rpr lazione torica, ne suna voce di condanna 
soprattutto nei riguardi di una gu rra che la nazione ha rifiutato nelle sue 
ragioni, anche attrav r_o gli articoli d Ila ua carta co tituzionale. 

Ora, c'è da chieder i perchè il rovesciam nto operato dal no tro cinema 
migliore in altri campi non è ancora potuto avvenire proprio nei confronti 
di quel fenomeno storico che ha mutato le condizioni generali della nazione. 

(1) Relazione al Convegno sul neorealismo - Parma, 3-4-5 dicembre 1953. 
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Non bisogna dimenticare che la guerra di cui vorremmo parlare in al
tro modo, fu la guerra fascista. Anche il fascismo è uno degli argomenti pres
socché intoccabili. Diamo per buone le ragioni che spiegano ques~ cautela 
con la necessità di non muovere, ancora per un poco (ma quando verrà il 
momento?) una materia troppo scottante. Forse la causa vera sta nel fatto 
che gran parte dell'apparato statale è ancora in mano dei vecchi uomini e 
delle vecchie forze dominanti. 

Ma c'è una mentalità che opera il freno e stabilisce il tabù intorno ai 
discorsi sulla guerra. Poiché ne abbiamo fatto esperienza in recenti polemi
che, cercheremo di ricostruirla nei suoi elementi più tipici, ridandoli in mo· 
do elementare, cosÌ come può raccontarli e farli suoi l'uomo della strada. 

Essa fa parte del concetto che la guerra è fatale, nella storia degli uo
mini. 

Noi siamo predestinati alle guerre, le guerre ci saranno sempre. 
Di una simile concezione, oggi, sono depositari soprattutto i ceti mili

tari, coloro che eserci tano il mestiere delle armi. 
Se la guerra è fatale, ci sono alcune ragioni complementari che impon

gono il sacrificio della vita ai cittadini e l'esaltazione delle tradizioni eroiche. 
Prima ragione è la patria. La patria è la comunità che raccoglie tutti i 

cittadini intorno alle tradizioni, alla cultura dei padri; essa è il luogo dei no· 
stri natali; è la bandiera. Perciò la patria va difesa ed esaltata. Ce lo hanno 
insegnato a scuola. 

Seconda è la religwsilà della guerra, consacrata dal sacrificio dei cadu
ti, che e igono un incondizionato rispetto poichè la morte ha reso inviolabili 
le loro azioni. 

C'è poi un terzo lato, eminentemente tecnico, che richiede la formazione 
e la tutela di una tradizione militare. 

Poichè la guerra è {alale e poichè essa, col uo fondo religioso, viene 
fatta al _ervizio della patria, occorre tenere sempre desti lo spirito eroico e 
le capacità di sacrificio dei cittadini. Allora si presentano le forze armate 
come strumento, con un suo patrimonio culturale, al servizio della patria, in
dipendentemente dalle varie politiche dei ceti dominanti la patria, che non 
inter ssano. E un simile patrimonio culturale non va toccato nè discusso an
che perchè forze caratteristiche dello strumento mnitare ono la di ciplina 
e la gerarchia. 

La di ciplina è imposta dalle necessità dell'azione. La guerra, per essere 
ben condotta, deve diventare azione decisa. Il dubbio ritarda l'azione. 

La disciplina impone un sistema pressocché dittatoriale, esercitato attra
verso la gerarchia. Per conservare il prestigio della gerarchia bisogna pre
supporre una sua infallibilità, sempre più forte man mano che si sale verso i 
gradi più alti. 

Perciò disciplina, gerarchia, dubbio e libera discussione non vanno 
d'accordo. 

La tradizione militare, l'esaltazione gelosa degli eroi, la difesa del sa
crificio dei morti, rafforzano l'organismo dando al mestiere delle armi un 
carattere di missione, facendolo diventare un elemento sacro, per un feno
meno sacro, come la guerra, che è inevitabile. 
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Tna simile con rzioll(> ha una "ua logira interna, uh},a~tanza sllda, E"'~n 
ri pond 'oerentemente ad un rto modo di concl'pin' i probl mi cll'lIa so' 
cietà, 

Ma ucc 
m nte o in pri ato, ~l'nti.~ 
eh ragione poi mi a? 

perch' an h, l'uomo d( Ila str, da. pubblica
il bisogno di manife tUrt· qual h dubhio. qual-

E' >.uc· .... , che rItalin ha fatto una gu 'rra di tonqui ta \' l'ha p r"a con 
gra\'is ime rovin(', 

L vittorie, com 'è o\'\ io, rafforzano Il' onrl'/'i'lIli di ('olor dle 1(· hanllo 
promo '''c, LI ... onfilll' induc no a riJl Il are tutto, a (','n'al" di ral in', 

La prima r azioll p.i 'ologica dee:li ,('onfiUi ,~ naturalt-. Puil·h{, la "11('1'

la, coiuoi disa,lri, ('oi !<lloi morti. c i 'uoi crifj('i inutili, ha profondamen
te delu~o. diwnta lorricam nte UII'c",pl'riclll;a da lIon ripl'l TI'. 

« fin.ta t' n " guerTP:t Ì' cl I r ... t il rido IIUUl1illll' di tutti i dopogurr
r" p r, ino di <{udIi hl', 'guono l, "ilt I;i<,. 

011 Ì' \' 'ro - i pl'n!' h l, gu 'Trl' t!t,J,hano " "l'\(' fatali. on '\ 
po ... ibile che (· .... e gravino om una c ndanllu illl'\ it,lhil', 011 I vuolC' 
('r ·dt'ft" non cl \' '!'-"')'l' co,'i. 

'(' clolla il . ncdto di {atali!il <ldla u 'rra .. i rimnlnno pitl I.lCilnlt'nt 
fra l'altro, i uoi ma,.' <Ti. Il' ,u ingiustiti '. :i· ulla r giom p,i ·ologien. E' 
qU(' t : durallte la gUl'rm. prr ('hi I (omball', lo Iwtl,\t' lo ti ·11(, paur', 
dllll ro\in ,i('m' l'ontitlUallll'lItl ,illslifi(,llo d,l lilla cOI",lola7iol1l : c (> I 
gu<,rra " i c1ic(''', .() a farci. clt-v l'ad 'f(. Il(' 'ad,' in tutt> I, 'Tuerrc:t. i 

1'1' ('0 ì una HJ)(,f'i di inihizion' Il'lIa memoria dw induc'" tl flinlt'nti ar 
~Ii 01 l dw ('r -dOliO Il ,Ila fatalità della ~u 'I w dinlt'l1tic311 ." ai 
facilmclIlt li orrori cl Il guerra. 1(, '1lI'ril·nl.' tra ,irlll l' ri\oltanti fall' in 
quel Il 'ri do. ì fini. ono Il r ri 'ordnr' ~ltulll(l il Inlo r!,il'U, (,Il\' 'i rvc 
all'autol'. '1ItaziOlll' ti in"ienH' alla con la7iol1(', in \ i, ta dc'lIa \ iltoria. 

la noi, oltr hllt. abbiamo Il r o. "hiamo f.lllo unI glU'1 rtl (' i ia
mo n corti, fra l'altro, C'hl' eHl una guerra ingiu"ta. 'lll' .iamo n(' 'orti per-
h' i \ i n It ri ('i h nno impo,to di ('O n ~"n' dI,t tu .. 1 iu tllllwnt' Il Il ro ra· 

gioni. , l' a \ l' imo, i tlt COl' 110n <'i u r '111010 Il 111 1111' no o l'upati ddl' ra· 
"ioni d('!!'1i 'n(itti: an '!lImo lltinuat a ('ll'd('f(' nllll no~lr' int rpn
tazioni int n.. 1('. 

OpI' 'II lo le ragioni dI'gli altri abbiamo do\ Il lo ('Ol1dllCI( n' ·11(' la 110' 

stra 'ra lIna .,.u rra bagliata. la quale na, ('\'a - p('r no,.tra ini/iali\1\ - da 
un' ... t('lIo;io11 colpevolt> d,,1 con Ho cii patri", dal Il Ili II. Ii mo più il'lC',;pol1' 
abil', h porta\Q ad uggr dire altri p loli, 

1I0ra l'impil'galo. l'op ruio, l'uomo (OI11Ullt' {'( mine ian a p l i un pr ' 
hl ma m Ilo ili} iiI' . 'nire la patria ». ~1a ì' po ... , ibil<, rvin' In palria 
nn h quan io una p lili('<1 . bugliata - chI' Il'') no,lr!) 'uso 'ru impo~ta dnlla 
dittalura. COli tull Ic' sugg<,tioni, con tulli i mOlii dll' la dittatura po.'"iedc 
p r nvinc 're l'opinione pubbli a - or('11d il prin ipi piu \'a ... to di uma
nità? 

E' l gittimo enir ci, aml'nle la patria an .. h quunc1 un t'imi)- n 1-

zio comporta la sopraffal.ioll di altri popoli? 
on bu la: a \antaO'gio verament di chi fil pr ",(1 l'iniziativa di gu r-
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ra? Forse a vantaggio di una minoranza che pensava soltanto ai propri inte
ressi. Ma allora che cos'è la patria se il concorso di tutti i cittadini può ser. 
vire soltanto agli interessi reali di una minoranza? 

E' inevitabile, come vedete, che l'attenzione ~i sposti. on si può ricor
dare soltanto la guerra. Bi ogna parlare piutto to delle sue ragioni. E' più 
urgente. E' più utile. 

Bi ogna vincere l'apparato religioso che la circonda. Gli eroismi, i sa
crifici, i morti non possono essere la barriera mi tica che i pone davanti al 
ragionamento: proprio perchè il ragionamento serve ad evitare nuovi lutti. 
nuove ciagure. o almeno a renderle meno probabili. 

Del re lo ono proprio i morti, gli amici, i familiari caduti, che ci fanno 
entire la guerra come una esperienza che dolorosamente ci appartiene, an

che oltre le nostre personali avventure. 
Ci appartiene l'e perienza di guerra e ci appartengono le forze armate. 

Perché le Iorz armate iamo noi. gli uomini comuni. quelli che pagano e 
che hanno diritto di di cuter ciò che pagano. 

Nell'ultima guerra abbiamo eseguito gli ordini enza discutere ed ab· 
biamo per o. Ce n'è abbatanza pt'rché ora sorga la voglia di discutere. per. 
ch' un' l;igenza di un'autentica democrazia. nata dal ba, "'0. cuota l'edificio 
~erarchj o. fondato ;;u ~trullure fin qui troppo indisc::utibili. 

TuLLo riò del resto i:ìi accompagna ad un profondo ri,-olgimento civile 
che tende ad abbattere i residui medioe ali. Gerarchia di ciplina son ne· 
cesari. \la prima della gerarchia e della disciplina c'è un tempo che va 
riempito con la convinzione pubblica della loro legillimità. E' i l tempo di 
pa e: quello che. tra l'altro. oggi permette di s oprire ome nell'ulLima guer
ra una preoccupante impr parazionc tecnica non fornì ai soldati i mezzi uI· 
ficienti per la loro dife a. Ed è un egno di civiltà il con tatare che ci sono 
cittadini i quali vogliono preoccupar i anche di que to. abbandonando le po· 
izioni ch la ciavano tutte le co e della nazione in lllano all'arbitrio delle 

ca le. 
imili fermenti di polemica e di rinnovamento, che è Iacile scoprire, di

ordinali o più ricchi. nei discorsi della gente comune, i pre lano alle obie
zioni che la concezione tradizionale più sopra descritta lasciano immaginare. 

A tali obiezioni e ne aggiunge un~ definitiva: quella dell onore nazio
nale. Perché - si dice - dovremmo raccontare i nO.tri errori quando gli 
altri ne hanno fatti di imili nei no 'tri riguardi? P rehé non raccontare gli 
errori degli altri? 

on embra nemmeno di appartenere ad un paese di tradizione cri tia
na. Infatti è' vidente che proprio il cristianesimo ci ha in egnato a comin
ciare da noi tes i. 

La dignità della nazione. difesa econdo il concetto dell'oraoglio a co
. to della menzogna_ è un prodotto della rettorica nazionali tica. Invece la di
gnità della nazione va dife, a secondo il concetto ddla yerità e dell'autoac
cu a anche a co to della propria momentanea umiliazione. 

Ma perché - si ribalte - dobbiamo e er i primi. tanto nohili ma in
genui, accu_atori di noi stes i, quando gli altri non lo fanno, nè l'hanno mai 
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fallo verso e ~te i? Evidentemente l'e empio degli altri non conta. Ma è so. 
prattutLo una m nzogna eh gli altri non l'abbiano mai IaLlo. 

A propo ito d('lI'ulLima guerra cl i danni dell'occupazion militare, 
ba leI' bb ilare, Ira i do umenti più vivaci, un libro, «La alleria» d i 
John Horn Burn, un ufIi iale amE'ricano il qual d scrivE' il oggiorno del
le trupp alleate a apoli con la ontinua tendE'nza a cr ditare la propria 
parte a vanlaggio dei napol tani. 

Il CinE'ma lraniero ' abba, tanza ricco di oper contro la 
rappre 'enlazioni ritich cl ,Ila propria azione mililare. harlie 
com al solito. in le la a lulli, 01 HIO . traordinario « Mol1 i ur 

la come non citare« iE'nt(' di nuovo ul frontI' O cidentale» di 1il tone, 
« Wc tfront ] 9] 8» di Pab t. « o man ',' land» di Triva ', « La I!rand illu
"ione» di Renoir, per giunger arti film am ricani recenti come « Ba to
"ne ». « I forzali della gloria» di W e11ma n, « al rno ora X» di 1ileslon, 
«From h re to E'l rnily» di Zinn mann; film come J'ingl . « \!ar' ru
dele ». La verità' he ulla d('lI(' po('h inE'matografie ('h(' non abbiano em
pi in lal en:;o ' proprio qu l1a italiana: la cinemalografia di un pae e dove, 
in r allà, non' talo ancora po. -Ìbil veder un film com «Ni nle di nuovo 
:;ul Il' nle O cidenlale ». 

l na ~ ituaziolle migliore, a ca a no lra, ('si~le nE'I m no pericolo oam
po della lett ralura. part i molti m moriali di generali d uomini politici, 
la guerra rl'c('nl ha indotto \ ari riUori a rac onlare. in senso rilico, espe
rit'nz(' di vita militar<>. l più violenli n \l'alta o . embrano ". re l'Indro 

fontatH'lIi cIi « Qui non ripo.ano» e urzio !\lalapart . \la i lono anche 
ollimi !:icrilli come « 11 cl 8'rto della Libia» di Mario Tobino, «11 erg('nte 
Il Ila m'v'» di ~1ario Rigoni t rn, « 11 diario di un soldato empii ce » di 
Raoul Lunun!i- «L. banda di Dohr<>n » di Pietro . i 'a, « agapò» di Renzo 
Bia. iOIl, tra quelli eh cono iamo. 

, ono anzi que"li ultimi !'eritLi e leslimonianz h ci l't'rm ltono di indi
\'ic!uare un altr lal, inl l' ~, anli:;simo. della no"lra recent e 'p rienza di 
gut'rrn. 

Il fasci. 010 Il la !'1I1l lragi a m('tTalomania, iniziò un conflitto eh im-
pom'va di comballere' ui fronti più dbparati di altr lIazioni. ueta e pe
ril'nza illl fIlaziona! " falla, ulla spinta di ripro, 'voli li gni imperiali, tici, ha 
tulL3\ia p rl lo larglw ma~ di italiani a ontatlo con altri popoli, dalla Ju
go~la\Ìu alla ,n'cia. ali' frica. alla Ru . ia, alla Francia. per conlinuare nei 
rampi di rOTH't'ntranll'nto (Iella Polonia. della Gl'rmania dell'India, degli 

tati fniti d' lI1<>rica. 

E queste masse di italiani non hanl1 compiuto i loro viaggi di tra le
rimenlo on1(' sU}> 'rfi 'iali omitiv di turi ti a pa lO fi ~~o {'d n giorni ontaLi, 
ma COI1 i compiti IWII più ravi d \l'occupazionI' militare, dell organizzazione 
dI'i l rritori, ([ ,i rapporti poli li i, !:OO iali. t'conomi i. psicologici on l popo
la7ioni lo ali. 

La guerra è lata - a qu lo modo - una prova della nazione, degli 
uomini c muni a""il'me ai loro capi, di front à problemi di iviltà prima de] 
tullo ono" iuli. E~,a ha quindi malurato un palrim nio di . p ri nze che 
altendono solo di C~ l' rac ontal h n I campo dell'arle e della fanta ia 
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forniscono materia abbondante persino ai fini dell'avventura e del romanzo. 
Per giungere ad un imi le risultato occorre naturalmente, come al so· 

lito, la libertà. Anzi , in questo caso ne occorre più del solito proprio perché 
si tratta di una materia che, per sfogarsi come si deve, rischia di toccare 
molti miti, di quelli più radicati. 

Ogni e perienza di guerra conduce alla rappre entazione di almeno due 
lati caratteri tici: quello glorioso, avventuroso, eroico e quello doloroso, 
amaro, macabro. Se non c'è la libertà, dove potranno sfogarsi le osserva· 
zioni, le reazioni, persino le cupe vendette di temperamenti come quelli di ;un 
Stroheim o di un Clouzot?Perchè non dovrebbe e «ere, anche il loro un con· 
tributo as ai utile alla composizione di una storia dell'uomo e della vita, degli 
uomini d'oggi e della nostra vita? 

E' tipica delle dittature la rappre entazione edificante del solo aspetto 
glorio o, ottimistico, ano - come i dice con un aggettivo terribilmente 
equivoco - delle cose. 

oi non viviamo, almeno formalmente, in una dittatura. Eppure, al ci· 
nematografo, nei confronti della guerra è permesso assumere ollanto l'atteg
giamento vecchio, caduto, tradizionale_ con la più completa esclusione dei 
problemi nuovi che e a ha ti citato. delle nuove pro pettive che essa ha 
aperto. 

Poichè è legittimo pensare che que ta ituazion non na ce dal caso, ma 
na.conde un retro cena, dobbiamo chiederci che co~a difendono coloro i qua
li pretendono che i guardi la guerra - anche l'ulLima guerra fa cista - sol· 
tanto in un modo. 

e il retro cena dovesse rivelare un militari tico spirito di rivincita, non 
sarà fuori luogo ricordare che in tempi recenti quello stes o spirito di rivin· 
cita portò un'altra nazione, dalla sconfitta, attraver o il nazismo, ad una 
sconfitta, ancor più clamorosa d finitiva. 

Toi ~appiamo invece che la noslra libera ricerca aiuta la pace perchè 
serve ad abbattere i pericolo i miti della guerra, quelli che debbono es ere 
_mascherati nel loro a petto tragico e inci ile. 

In te ta al suo libro, il già citato « La Galleria », John Home Burn ha 
me ~o, come un ammonimento, il grido doloro o d lle «Troia ne» di Euripide: 

« Come siamo ciechi noi. 
distruttori di città ». 

E' un grido che va ricordato, oprattutto in que ti giorni. 

Renzo Renzi 
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parla in modo inequivocabile. E' anche la voce e il dramma di una genera
zione: un deciso atteggiamento di co cienza, he può empre ripetersi, be· 
ninteso, e che allora mi e gli arti ti del cinema italiano direttamente a fron· 
te della rE'aILà tori ca. 

Ce are ZavaUini accenna a" ai di ovente nei suoi scritti più recenti alla 
Ira formazione ubita dalla coscienza e dal pen.iero in quegli anni: e fu 
il dramma comune di tuLto un popolo, il sen o di un riscatto che si poteva fi· 
nalmente aUuare. omini come Amidei Zavauini da una parte, Ro ellini, 
De ica, Vi conti dall'altra, ave .. ano 'Ì_ uto in piE'no I e perienza del fasci· 
smo. cre ... ciuto con la loro gio,inezza. orgeva in loro ben pre to una ribel· 
lione mora) : ma una ribelilone. come nella magaioranza degli italiani. fatta 
più di ;;eh mo e di scelti i mo, di fronda e di yaghe speranze, che di concreo 
to atteggiamento. Finchè non interH'nnero gli avvenimenti storici con la lo· 
ro tragica crudezza a far cader le scaglie dagli o chi. Jon potremo capiTc 
C'he ben poco del no tro film e di que"ta sua improvvi a altrimenti in pie· 
gabile fioritura e nOll terremo pre cnte che i uoi effettivi -ceneggiatori e 
i ·pi ratori furono le e. perienze storich finalmente vi ute in prima persona 
dal no<tro popolo. Eperienze ehe ebb ro un profondo e ancora non suffi· 
centemellte approfondito ontenuto morale, e che. moralmente beninteso. ap
panero UI'Il più comple!'sc che non quelle òella resU nza nei popoli lavi o 
nel popolo france_e, ·he non avevano dietro di _. l'e perienza fa 'ci ta. La re
si t nza fu nel no~tro paese un vero e proprio movimento rivoluzionario. E 
come alla grande ri,'oluzione .ovietica i accompagnarono i film rivoluzio
nari di E:icn,ttein di Pudovkin. osì da noi i valori morali della resistenza 
~i prodm,..ero in alte opere d'arte. p rch' anche quei film che non 'ispirano 
direttamente alla r ",i",tenza, sono nella loro elaborazione morale la risultan
te diretta e ri,·oluzionaria di que lo molo storico. oglio con ciò o tenere 
ch oggi non è più po, ibile fare altrettanto, perchè il movimento lorico non 
... co·i ,id l1te e chiarificatore ome allora? Qualsiasi situazione è use t· 
tibile di trasIigurazion arti tica. Tnt ndo con iò diminuir il merito d i 
no~tri artUi? T ppure: per hè enza di e si di que to movimento torico 
non i sarebbero avute c rtamente qu te e o, qUl'~ta m moria co ì ammoni· 
trice ed e_emplare per la co. cienza. Qui i tratta soltanto di piegare ciè> che 
è ayyel1uto, di a,-erne una chiara co.cienza, eo,eiellza che permetterà di com· 
prender nOI1 uperIicialmente anche ciò ehe ta avvenendo attualmente. Uo
mini come Amidei Zavattini potrebbero a ai meglio di me dc crivere com
piutam nte cosa avvenne allora all'interno della cosciel12a di ogni italiano. 
Oltre alle «L ttere dei condannati a morte », oltre a que ti no lri film. ben 
poco è rimasto di ,i\·o e diretto. Ma ognuno di noi porta indel bile nella 
memoria, anche ~e for c a volte piuttosto sepolto, quale Iu l'impelo che ci 
pin~l' a combatter il fa ci mo, quali furono i 110 tri propo ili e le no_Ire 
peranze: tutto ciò di cui noi po ,;iamo ritrovare l' co diretto o indiretto in 

« Roma, città aperta» e in« ciuscià », in «Paisà» in« Ladri di bici
clette », ne «La terra trema ». Anzitutto una profonda unità nazionale, la 
caduta automalica di ogni pri ilegio e di ogni barriera, fra l classi e i 
gradi. r nollre il t'emo preciso di e' erc tutti responsabili, in un modo O nel· 
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l'aItTo, di quanto . tava u edendo, d I male che minacciava di ommer· 
g T i. Ognuno porlava con è un maTaine di colpa quindi ognuno av va 
il do er d I acrificio, di non mi urarn l' ntità. E embrava alloTa vi· 
d nt ·h non l r bb r ripetuti gli errori di prima, h non i i sa· 
rebb la iati incat nar dalle dur' trutture e convenzioni iali, ch 
a\ remmo dovuto rispondere di ogni no tro g sto, ondo una norma moral 
in noi onnatllrata, un nuovo n O dl'lla coli ttivit'. i era formata .pon· 
tan am nt una comu nanza h n n con cntiva al una up rioritù, una con
fidl'llza umana da cui scompari ano le Iinizolli, una IratcrnitIÌ l'l'al, nalu· 
mlr, la pO ' ibilità di dis iparr ogni ('quivo o, un andito l'Oml' un rr~piro 

mun. f!ai h qu Il' poca "i ne ricordata soltanto p r imlla ·tir pro· 
~i, la ril n. • p so, pero di non . re il solo. E ~lata in un erto nso 

la n slm gio\in ua: .appiamo brn per l'uomo om ia tritI' abbando· 
nare gli id ali cl \la propria gioyinczza E' . tata anc1w la :plend nte giovi. 
nezza !Id film italiano: una giovinczza hl' può trovar una lIU maturità, 
h può onlilluar a vivere, a produrr la ua T no~tante tutto, 

lilla ntinuità prr:1 t . E com' abhiam do\ uto a t rgi midt'i in geo 
nen' ai collahoratori di Ho. <;(>lIi Il i qUl'lI'avcr \ i ~uto dir tlam nt pTofon. 
dam('utl' un'q> CH, a ('T l' lto gli a 'C'l'nti, l , ~peranzr r le " [fercnz di un 

opl)l , co"ì clohbinm , n ~Ii anni . c~u nti, l'i ono:;ccl'e in 
tini p iII alt ri ~ cllt'fgiatori 'Iw con lui e nello tc~o ambit di spr '. -ioni 
hallllo la\ raLo - ito r 'r tutli u!' .. hi d'Ami o, Fellini e Pin{'lIi -
l'('.,ip('nza intdll'llunlt' m mI!' più alta dd no .. tro int'ma, la .ua i nza 
più matura. pill rea Il'. più clirl'ltamnl' «.lorira ». Il lavor di ZanlLlilli " 
stnto dl'c'i i\ ]l'r port. r' il film italiano dall'(,\ idcnl.lI ('()~ì ('m /.ionant di 
I oN'l!illi Ila rjfl'~~i tH' amara l' po ·tiea di D ,ira, da una r 'altà prTror a 
dallorol\\ol~im Ilt l'torico ad una rraltà cl v' !t. piutThl' . i fanno profonde, 
10V(' l'uom l' 111 rtifi('ato • l'l'r a invano una liberul.ion . 

La vita " Calla di p 'r~ naggi. la Zavattini ' un p 'r nagrrio h ha 
questa "ingolurità: i, n cl·j Ruoi caTllll 'ri Ideologici, }>rr arnLLcrizzaT i, 
p l' re ·itarsi. O m ' ... Ii : h visto " , Le sO come pl'r"'onagaio, i' i " Sl'rvito 
di q 11('..,1 Jll'rsona~gio )lrr [arnl' il l'l'mio clpl u 10\ oro rli:tiC'o. ,Ii . rg 
,pc ..... o il dubbio di non es;. 're in r altà il p r:onaggio ch· gli r d di 
(." 'H' (' rhl' ('gli dipingI' lwi ra (' liti dI'i film, rn addirittura in un suo 
diario. \ll'inizio 'rtaml'nl' Il 'II :n u a tutlo qlll':-to ('un\\' a un ~iu() '0, un 
gio'o h'lINO (' C'onuno\ 'nlr, ma , I mpr i o. fU, for,e la molteplicità cl 11 
, Il riPII/.· (' dl'll' "oH 'r 'nz ono: iutl'. Cor la naturale l nel 'nza eI ,Ila ma· 
lurilà ha fallo ì h · . ia uh'ntrato il morali ta (dl'l r .. to, nel n l'oitivo 
(h'l t('rmim') (' 11Il atlt'w,illlll 'nto di pietosa mpr'n.iolH eh, a \olt<" ri chi a 
<li (l\N' Ic l'te. compiac('n/(' d,I liV('rtin1t'nto di un t·mp. I lt di tutto 
q \Il Il C'h Zm allin i ha falt , re"tu I('gato Hl suo tl'mpo, om' dir 'Un I • Li· 
monian/H di lllll'pOCa (' d 'i . uoi tic': in mod d dÌ\( nirtlt' un v r pro· 
prio doC'\un\ nto .. ' l'omlna di lilla anzon. l "uardo di Ull gio, fin donna, 
l'ornI m dl'i . lloi np Ili (perfino n iuoi ultimi ~ ritti, n'\ diari di que ti 

nm';.~ a qUt' ... t ,u gu~to - pr ,dominanti· - di :-nminar~i, 
di .11Idinr'i, di ~. pnr I. li una ~inct'ril' h fntalm 'nlr non arriva mai 
ad ' S re tal . Lo potet ricono err, come p r '01H) gio, anche n i film: 
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Totò il buono (com vorrebbe e ere). Umberto D. (come teme di e sere 
o di divenire: per questo crea un fantasma che spera così di e orcizzare). 
In « Ladri di biciclette» e in «Sciu cià» la sua immaginazione si pone 
p rò anzitutto un puro compito obbi llivo, e lavora attorno a un tema eterno 
alla ua vita per onale, allo copo di offrire materia opportuna al rel!i ta. 
ad un regi ta che vive nel uo ambito psicologico come Vittorio Dc ica. 
Qu sta volontà di o ervazione e di riflessione ul mondo circo tante, è poi 
ampiamente documentata non 010 in gran parte del « Diario» che rego
larm nte Zavattini pubblica u« Cinema nuovo », ma particolarmente sotto 
fOlma di «poetica », nelle dichiarazioni raccolte da Michele Gandin e pub
blicate in «Umberto D. - dal soggetto alla sceneggiatura ». C'è tata in
somma una n LLa evoluzione in qu to enso, almeno nei propositi, ed è 
singolare com in una nota biografica posta in appendice a que to volumetto, 
non vengano citati i brevi romanzi della giovinezza. « Il compito dell'arti la 
- gli dice - è qu Ilo di porI are l'uomo a rifletlere (e se vuoi anche ad 
indignar i e ommuo\'ersi) ull o e h fa e che gli altri fanno ulle co c 
reali, in_omma, lì preci e come ono. Per me -i tratta di una conqui ta 
enorme. ouei e l'rei arrivato molti anni prima. Invc e ho faLLo que ta 
~coperta alla line d('lIa guerra. i IraLla di una coperta morale, di un ri
chiamo all'ordine. Ho \ i to finalment C05a av \'0 davanti ho capito che 
tutto qu Ilo che i faceva \'adendo dalla realtà pra un tradim nto ». 

Le po ti che in generI' ono pericolo c. i crede di aver compiuto un 
ge_ to in una e rta direzione, invece lo i fa in qu Ila opposta. Ma ' chiaro 
che per Za\allini - e non solo per lui - la guerra egnò una volta. L'e
• mpio e il ucc so di Ro ellini, gli av vano inoltre Iatto comprendere in 
che forma qu to trauma pote. tradur i in falto cinematografico (è in
goIare come questa poeti a zavattiniana po sa d dursi da «Pai à ::t ancora 
più Chl' da« ciu cià ») e corri ponde a una det rminata volonlà di purifi
cazion di liberazione che in eguito alla guerra e al movim nto di re i-
tenza, ,enne pervadendo gli lrati ocialmente attivi della popolazione. E' in 

lui prortlndamente . inc ro que to sia n io, o riappar dinanzi ai uoi occhi 
il personaggio? Inoltr : lodevoli imo enza dubbio, ' poi eHetli\'amente 
utilc que to lan io? rtamente lo è ' LaLo ma, come spe o uccede, soprat
tutto prima eh l'glie ne fo . e reso conto, ed è molto più legato al uo aL
teggiamento umori . tico di un tempo di quanto egli non , upponga, tant'è 
vero che quest'umori mo ri orge di continuo, nel uo dialogo e nella sua 
"inla i. La verità ' che le co · reali i fecero luce i n lui fino dal tri te an
teguerra milane e da quel clima soffocato e di pC'rato di "ila, di una grande 
metropoli industriale che ne « [ poveri sono matti» è co ì evidente al punto 
da prendcre alla gola. Comp dai po\t'ri ragazzi c dal proletariato sr nza spe· 
ranza dt>1 gro o agglomerato romano. Zavattini ha avuto il grande merito 
di sapere accogliere le eco dei mo imenti storici in cui ra oinvolto ome 
uomo della trada, di \'olerlo vedere in luce: ma . enza che lui e ne accor<Ya, 
e magari proprio mentre m('no lo crede e più i braccia a dimostrare il con
trario, creo talvolta frappor i il uo per ollaggio, a togliere intcress(' , a viare, 
a ramuffare. Appunto quando De ica è tato forte e lo ha fallI) tacere, le 
Iacoltà del suo lavoro sono state genuine d efficaci (co ì come quando agli 
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inizi dI'l suo la\'oro di ~crillor , !'i ('onfond va 011 gli alLri uomini natural· 
1111' n 1(>). Egli è l'Ialo un atl(>nto o "er\'ator(> d lla ,ita e cl I uo cor o sLori o, 
ha imparalo ad ascoltar(>, a v cl 're cuza \eli. E magari, c" anche dello 
umori 'mo: anzi, e n" tant m,II (,OSI'. purchè il «per'lOJlaggio» non in
l nda a .. umerl Il l' propria ono umazione, non n' iti allraver"-O di ~('. 

m" nolo non 'j pr' La Ied a dIi re ila p l' proprio conto. o non a om
prend'r o, a della propria abilità • i 11(' rilà ~ia da\'\' ro Il (' '~ri aali 
«altri ». ]IJ Zavauini è oì \·idenli.~imo il ontra L nE·lla 110 tra cultura 
da un ~e(' lo a qlle~ta ]l rl • tra l'Annunzi erga. Ira il d ,id rio di « in· 
cliar, i» «antifÌ<'ar"i:t. (' il (' mprl'nd 're la ne ,~ità di riC rir c('nla 
~crupoli (' 117.11 limiti, Za\altini l', prime .100ic·amc11te lo. o il'nza di "tI' li 
I icC'olo·horghe:i ai mar~ini cl I prol('ll1linl - ('OI1H' l1ell'altro dopo~ut'na Pio 
rantl 11 - df>, id 'ro~i di omprl'nclere la natura ddla proprill ,itua7.iolw o· 
me quella df>1 pro ...... imo. Ill>( chi- hanno vito il ri ... ,hio dI'ila loro j<;tlllla. l' 

yorn·bbcro fondar!. u ragioni l'('ali, dir ,i !'u di 1111 nu \0 att g~iamell1o >'('11' 

lim('ntalf>. lilla nuo\' rt'li',iosiIÌl umana, E' ~lIlIa linea della riforma morali, 
di Cobl'lli. La parlel'ipazion n Il gli è- aglv I,. l\1a P chiara lo. volontà di 
('omprl.'nd r' (' di a))('llr~i ('011 qUI'~lo nuo\o mondo che I nla di penl.'lrarl.'. 
Za\nllini ha potuto da\\('ro romp l'I' 1\ \Oltl' l'i lam nlo cl gli .trati !'oriali, 
.-a I('ggt'r an Il!' 11f>"li o('c hi cieli' stran o, come a\ \ano invano t nlato di 
fa n,II' ('l' atur(' di (iraIH)Pllo. i -.ono f rmati nuovi rapporti .torici: ('d ('gli 
n(' i· al t'(·ntro. Lpliea p l'dò, qUllndo h trovato IIn.1 intonia ('on De il'n 
(' ha ~4 pl1to ispirarlo. una sua rUJl7ioll d('1 rminanll' (('o"ì rom' non .ono 
lull(' pl'l'. l,Il' :u· parol dl'JI"anl('guerra): ha 1'0(' ILO I vo i di una vita 
popolan·. penI.' (' orri. i. il ,'n di una c nel nna (' il bi gno di una li hl rIà, 
he dalla cronaea " . "ano alla "loria, in gu' lo m tlo. 

:\1 i ono ~ ffermalo e . ì • lungo. ulla figllra di Z \attini per('h(; oggi 
ì· indl1bbiaml'lll cl'nlral' Il l no!4ro mo\'im nl dn matograCi o. p rrhè in 
l' ahhiamo il no~llo m ggior t ntativo inl ,II lIual' - doH' in altri pre· 
domina lo n"il>ilitù l'h può s~e .. ' 011 Il geniale - e pt'fchè, soprattutto, 
tolta I 'uo di TOr.- in qm', li ultimi t mpi di onlinuo rip 'lulo i qua i a 
[ellar nl('nlc inculr.llr ('t'l'Il' po ilioni. una 'erta up r(icie ompia('iuto in 

p'è una ~ .. tanza ,h for .. • porgI' il l'gr lo dllla ~ilua7.ion . 
La JI 'tiea di Za altini;' cl·l lutto p r na! - ome è "ià Lulo o . 

1'1'\'1110 - ( . al' ·hh IHI l il farne un "<' ... tl'lira. LI' su p izioni .0110 ('u· 
rio, ' c inll'w',anti a Irgg r.i. ma in cldiniti\'a Il n contano lo; non in quanl 
uIIrlluat o lIWIIO Il i fulli. Il ~uo mondo Il li o 'l c ,ahbiamo Uo, ha 

Ir valo lino. dl,t'rmillalu t'. pre~~iontorit'a lo in qll IIlo ha potut ILr>· 
p3~, un' I ri~trell('7.za di \ isuul( di 1l1l\'.TH'ri 'nza p 1'''-0 no. I , l' qu ,Io. ('ome 
.. i ; \ i~to, , pralll1tto attnn ('f, l'i ntl'rpr 'ta7.ion di Dl' i a. Dif'i perfino 

hl' il . uo richiamo al nl' rt.'ali .. mo nOli ha !'Il(' I1n n--o r ·10.1Ì\'o. in quanto 
l cu Il' artLtil'h in" ... ' per ~ \ non .. ono ,h tich Il(' lnt· ... S· dal di r U l'i, 

raggruppo.roLLo UII uni(' d(!!1ominolofl' i rt'oUi italiani di qu::;t do· 
l gUt'rra. mi : mbra do. un punt di \ ista rigorosam 'III' " telico. st'n/a ;..('11-.0. 

1\ l('rmin può ~ef\irl' .010 a cl 'l'rntinur' una fa~' stori('a: l' non.i pOS OH 

d'lin al" prin ìpi lIorme in questo (·ampo. L'arte Io. p ::;~o I :; 'her7.o di 
produr i 011 UIlU r alLà he è ben di\,cn,o. cI i pIO]> . iti. Le or re conlrad· 
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dicono quasi sempre le dichiarazioni elei loro autori, in quanto prodotto di 
fattori p sso inconscii e che non padroneggiamo. Ma c'è in Zavattini for
tunatamente ben più di que to, ed ecco perchè egli esercita un inIlusi'o tra 
i maggiori nel film italiano. Al fondo delle ambiguità e dei compiacimenti 
che abbiamo prima denunciato, resta una sincera ed in opprimile co cienza 
etica, parla attraver o di lui la voce degli uomini che soffrono e che a pirano 
con lutto l'animo, ma invano, a li berarsi dallo stato d'oppressione spi
rituale in cui vivono. Bisogna andare, come Zavattini ha detto, ver"o la vita 
dell'uomo che la,'ora e che molto pesso non ha né pane né tetto. E' ben 
poco distante da noi, ma in verità, pc o un abisso di eia se ce ne l'para. 
Basta avYicinarsi all'e istenza di qu ti uomini, per capire eh il solo nostro 
compito è di operare per es i, per il loro bene, come uno di loro. Jon è certo 
detto che a que, to modo i pO. "a Iare dell'artp; e dr! re to qualarà il 
modo? ~e uno lo potrà mai dire a priori. 1\1a è certo che anzitutto occorre 
dare una struttura etica all'e i t nza e non deflettere. Esaminare quindi le 
qu ' tioni concr te e quotidiane. la que. tione religio a, la que. tione della fa
miglia, la questione dello tato la que Lione del lavoro, col 010 propo ito di 
pro petlarnp la \era situazione. E' vero che le diffi oltà ono moIL plici, c 
diciamo pure sempre più gravi; ma occorre rinellere che di sacriIici è sem
pre int uta anche la vita quotidiana dell'uomo comune; e che non si ha 
n " un diritto a vi ere meglio di lui. 

L'arte del inema, per quanti acrifici ci imponga, è empre in po i
zione di privilegio, sia e onomico ch(' di attenzione pubblica, ri, petto a qual
'ia i altra arte. come ancora di più ri p tto al lavoro normale; quind i ha 
doveri ben maggiori. 1:a da tutto questo iamo ben lontani nel Iilm italiano 
1953. Da pettalorc normale, cl bbo conslatare un lento_ ma inesorabile de
clino della nostra arle inematoaraIica. Le co cienze hanno cmpre più fa
cilmente c dulo, il prodotto è s mpre più povero di cont nuto umano . .\:t'l 
miglior d i casi ci ·i rifugia nell'e t ti mo, o in un gradevole colorito di 
co lume. CompIe e ono I ragioni slori be di qu to cedimento; ma la 
cau a principale va ricercata n('lle tanchezze dei no tri più maturi regi ti, c 
nella sconcerlanle pa ività morale della generazione che li egue. Gli alibi 
.ono nUIOt'rosi, e li ono ciamo tutti. A que ti alibi i aggiunge il fallo che 
i tt'nta in ogni modo di dare a laluni film. con fa ili compIi 'ità, .igniIicati 

e valori e pressivi che non hanno. di mascherare la loro povertà pirituale 
con i loro facili succe i, di far loro aumere un peso culturale he a' lu
tamenLe non possiedono. La cruda \"erità è che domina ormai il più imme, 
diato adattamento alle asprezz dellaituazione pratica alluale, che le co-

ienze sono vuote, ome sono vuoti i copioni. e ad Amidei ed a Zavattini 
abbiamo dovuto le opere le fedeli rievocazioni di un epoca, a chi dovremo 
qut'lIe del presente? Mi auguro. anzi ono certo, che il loro lavoro ia tul
t'altro che vicino all'e aurir. i, ma mi auguro soprattutto che il loro esempio 
c il loro insegnamenlo siano compre i e siano sviluppati da nuovi autori del 
film nella migliore accezione, che un pro imo convegno ul neo-realismo ci 
pre enti non una scelta del passato, ma opere nuove, di que to pa~ ato degne 
('ontinuatrici . 

Vito Pandolfi 
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Una lettera 

3 di cmbr 1953 

ari amici d I on gno di arma, 

v lando ' pra l' uropa e non mi ' facile tra dar brCWm('nl I 
Iinl" di quello Iw avr 'bh' pOluto ('~~ 'r il mio int rVt'nlo nell'inlcr ..; ant 
onvcgn (li P rma. In \ogli far arrÌ\ar' a tulti voi almeno una pnrola 

di lidnri 'lù (' di alta. tima E' far qual h, ommcnlo pl'r~ nal' "u qu . t 
in onlr dal qual .Orl Corzatam 111 o:~ 'nh'. 

Ilv(gno ' m Ilo imp rtonl l' t mp lho 'd ;. imp rtnnlt' h 
!\i intitoli in 'm IItor oli. tn. 111\(,C't' di lc'ntnr< uno definizion l' lctica 
d l n r<'oli. m • ,in lun a h· li\( nta fac-ilnwnt( I('rile. i c r hcn'i. n,I 

1 ri('Qvarn' il igni· 
Ii ato )lI'r n "'u7.i n': n n è conformi~t • n n ;. c IIfl ·"ionol('. non .. ralli-
lo, n n . nozi nali..,ta (·iovini.l. n n .. fa ci. la. non .. p liti !wl cn 
n'Ilo dt'lln «pr pil~ml1fl .; .. quindi un altl'r ,iumt nt umnn l morale 
h oslilui. (" la ,un I u nn r di • qut'Ilo ddla in ritÌt l' ch,na ('o. j nla 

di (" 'l'citar«'. Il'allh itù nrtit'ti(' • una {ullzion r. ponsahill' \'l'T' In. l'i -
tà. ',(TO [!t'n hl> ti vanti al Il re' lismo . i alI no I nli nt'miei! El l'O l't'T h' 

(Ii clt'finirlo il ('im'ma cl i «ponni . Jlor hi., (Ct' pt'rl'h;' i 
iII'. mc IIna lilH'Tozi n cl I « piatto d UIl1 'n lo .. la , om 
il tI ,tt a P('rugi tI" nni rn. h con i nll'lIi di \1 ,li' .. i pui, hl'ni .. imo 
(' ~'n' r oli li. giu"h" nlm ' un m cl di l' -pr ion' o dl,llt' r' I cii, lil 
('h, 'rehiam in qUt'slo in '111 • n 'l nOslro <'in I1tn ma l'nllt'g ,iamenlo dt'l
l' ul n' n ,tr ti cl 11 ·fl·al.ioll' l,In nqllif;l, cii una 1l1l0\' n osci( nza T -

. P Il. hil . 
p r qU{·.lo 'iJwn1 il J1uhhli(' cn" > o ni gi rn • 111 JI i 11<- I no,:ra 

I tla cl p 1(· prt'm (' li' li ,h'. .i ~po la . uhilo ,ul pi no (' on mi( o. hio
gna ·h il no. tT puhbli o div'nli ancora più nunwroso. II nUIll 'ro d i hi-
gli ,tti nduti cl, l'rmina la qualilù ciel in ma C'h i produttori po. no 

gli 'r p i le l'a he . 'n 'url' di lull il mond v glion \ i 'r qui· 
m nl, nza« gran •. 
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E' necessario dunque allargare le simpatie che già ci circondano e ci 
incoraggiano e cercare alleati ogni giorno, fondare molti cine-clubs dove si 
faccia amare empre più al pubblico il buon cinema, rinforzare l'o p ra e 
l'azione di quelli già esistenti, e soprattulto e sere solidali fra noi nella forma 
più lata_ 

Questo cinema italiano vuoI dire la verità al mondo e la erità è quel 
dono pericoloso, raro e grand i imo che tabili ce le migliori amicizie d è 
attravc o l'amicizia che si può arrivare alla fratellanza e alla pace. 

Que t parole mi embrano un po' gro se e importanti, ma a 6000 
metri, mentre crivo, anche leggiere e quasi a portala di mano. . 

O corre dirle senza paura d'e ser retorici, ed è que to il momento 
giu lo. 

Vi ~aluto tutti molto affettuosamente, vostro 

Alberto Lauuada 
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Note 

I film, la politica e la censura 

« L'Osservatore romano» del 5 febbraio 1954 riporta dalla 
« Rivista del cinematografo» un articoln nel quale si ritorna sul
l'argomento del basso livello intellettuale e morale dei f dm e sulle 
conseguenze dell' azione esercitala dalla cen ura_ L'e tensore del
{articolo polemizza con quanto ebbi a crivere in proposito nel
L'editoriale del fascicolo di gennaio di que ta stessa rivista inti
tolato: Di hi la olpa? 

Premesso, que to è importante, di concordar ulla povertà 
d l cinema «che ta civolando empre più ver o l'attrazione da 
Ii ra» ulla denunzia della « alanga di be tialitù che fini ce 
p r aver l ue ripercus ioni anche u quanti tentano di re iter 
in qualche modo» l'articolista nega che la parte predominante 
di questa Ìluazione spetti alla censura, come io ho scritto, e rifiu
ta una tale asserzione, che sarebbe un comodo alibi, confutando i 
miei argomenti in maniera in vero un po fiacca e, per dirla in 
termini contabili, senza «giustificativi ». 

L e empio da me citato del film Lucrezia Borgia, « toria 
truce porca e piccante» - e anche su questo l'articolista con
vi ne - ' più che valido: la mancanza di accenni ad Alessandro VI 
e alla vera per onalità di Ce are Borgia non sono dei «dettagli 
insignificanti »; proprio codesta mancanza, dettata, come ha critto 
il critico francese di cui ho riportato le preci e parole, dalla preoc
cupazione della censura italiana, spiega perchè il film abbia pun
lato sullo scandalistico e sulle bellezze della Martin CaroI. Senza 
una tale preoccupazione il regista, uomo indiscutibilmente d'inge
gno, avrebbe potuto fare un film serio di indagine storica n, per lo 
meno, di ricostruzione storica. 
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I mezzi adoperati da Alessandro e da Cesare si adeguavano 
a una politica sulla quale si poteva dare quel giudizio che avrebbe 
costituito la moralità del film. 

L' intervento politico se è la predominante non è la sola causa 
dell' attuale situazione, d'accordo: io l' ho detto, prima dell' articolo 
del 20 gennaio 1954 dell'« Osservatore », al Convegno sul neorea
lismo di Parma. ammonendo che la pressione della censura non do
veva costituire un comodo alibi per quei registi che troppo facil
mente hanno rinunziato alle istanze morali del neorealismo, ma· 
ora è proprio il mio contraddittore a voler trovare degli alibi per 
l' intervento politico della censura. Dal punto di vista morale non 
sono, infatti, le autorità e la stampa cattolica a lamentarsi della 
deprecabile situazione odierna? Con la loro esperienza, che supera 
il «ventennio », dovrebbero ricordare come tutte le censure co
mincino con pretesti di ordine morale e finiscano per divenire esclu
sivamente politiche. Si veda quanto scrive in questo stesso fasci
colo Armando Plebe a proposito della censura statale nell'antica 
Grecia che iniziò con un decreto per cui si proibiva di portare i 
morti sulle scene e finì, poi, con l'impedire che si parlasse dei vivi : 
di quelli che, per costituire la classe dominante, non volevano pub
bliche critiche. 

Questo è il punto su cui l'articolo della « Rivista del cinema
tografo» scivola e non dà una risposta. 

E' vero o non è vero che contro il film neorealista si sono 
esercitate pressioni di tutti i generi da parte delle autorità gover
native, della stampa ufficiosa e di quella più autorevole del mondo 
cattolico? 

L'articolo dell' ono Giulio Andreotti, Sottosegretario allo Spet
tacolo, che accusava Umberto D. di essere un film disfattista e 
denigratorio dell' Italia, articolo per cui De Sica ebbe a dire che 
cominciava di lì la crisi del neorealismo, è un'invenzione dei « cro
ciati della libertà» o un dato di fatto, importante e significativo? 

Le campagne violente del giornale « I l Tempo », contro il neo
realismo, da Miracolo a Milano ad Anni facili sono anch' esse 
un'invenzione? E non fu proprio il «Quotidiano », giornale, se 
non erro, dell' Azione Cattolica, a prendersela col successo in Inghil
terra di quei film italiani «comunisti» che esaltano gli stracci e 
i ladri di biciclette? E ancora: quali film hanno trovato difficoltà 
di censura se non quelli che avevano un contenuto sociale, senza 
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,cre i badi, comuni ti, da Il cammino I 1la peranza ad \Illli 
fa ili? E come mai mentre per i fi/metti collacciati. tipo \u . 
na ,io Il allo van ." io o B Uezz in m tos t r, il Comitato l cnico 
ha emprf' conce" o ,en:a difficoltà il !"('mio :uppletil'(' dl'lr8~ • 
da attribuir i ccondo la I gg(' !>('r «particolari pregi arli.\lù'i ». 
!(' conlestazioni e difficolflÌ i ono Ql1ut" [)('r o!>er come Il t'ammino 
cl Ila Il runzu 'h" "010 in Gl'p('llo e d l'o una campagna di lampa 
(li deflllfl io d"llo ,candalo (~ rill "cito ad ollenef(' lalr, prcmzn? E lIn· 

cora, com mai. mell/f(' ('n/relllo agl'l'o[mell/l(' in Itolia lutti quei 
film «be tiali» che piorciono /all/o (' lillstan/f'Il/(' olr~< O . (rva· 
fore », "OliO f rmati dalla C('/I.Unt altri ('he IlOTi offrin·h!wro il 
fiallco a lagllanz(' in qlU'stO SPlI.W? Gi(J(('!t(~ dei film. ()/ il·tiri. filI/o 
'i po/rlÌ clir(' meno che> . iano immorali. 

Oli (~ "lata la «C'oMelia-imI(' ». ,w)("/('/(ì, Wl/fin rrro flr< '. 
du.la dir('lla da (' pOI/('n/i d('morrisllfl1lt (' cii ( ::i(l1/(, Cat 1ft(. a 
produrrr il film I ~ 'llt' Iwccuti ill CLU c'('ru un e!w()(!io di una ur· 
riiilà lale be> merGlJig/io 11/01/i c' fece prot(' laf(> anel/(' elci SQcer· 

dolL? E non (> lo ,l(> .. a ,\(}ci(·/,ì, f!rOdUllrù~ d(' l \ inli di I I/(OTli"'l i. 
che' i (~ "r('occupala di /ogli('f( tlglli rifNim(,l//o Im/i/t'm alte!,i. 
odio ilaliano luc('ndulo di, ('fI/a((' uno /1I/ll(a storia cli Um!flCll 

I/('ra, l'ril 'a eli qual. ia i flwralitrì ! E l'l'r f((fe lUI ('. ,'flIpio f('cl'1/li~· 
.. imo: non. OllO i tagli (h,lla ('('lI\ura i/aliana clw hallf/o o/fu.lOcf il 
'l'n o moral de/ film $/'('c! "C l la h,tllato UllUO)U ('..,tatl"? 

01 r rguitare. gli interrogatil'i piOl'('rehbrro fiui c,,/(' 
~ral/dine>. P r("!(~ • are'blle fari/e dimo "Irare Ori maggior abbono 
daT/za di (' mpi clw tutta l'a::ioll(, ~m'(,/"fI(t/il'a d(, ,li Ililimi ciI/q/w 
armi ha al'ulo una prl'l'ale'n/c pre'()('Culm·ioll(' di "rdi1l(' pulitinl. 
Qumldo 1'01/. "u/re'olli, difrfulcfulo alla Cafl/I'ra In .~/la fl~i(ll/(" 
.Tl'l/w/m a 'Olllr llIlCl bum/iaa "illorio a lo (/llo/a di I:W film a1l1/IIi, 

ra~gi/lflta dalla !)roclilzim/(', f(1('(" n . ,,[/all/o d(·lla demf1f!ogia !lI'" 
//(" una Il/lOna !)('rc('nlllale eli qUl'i film rÙ'lIlml fl I/,,/I'l marea di 

1)(' lialità (hp « CO " ermlore Roma1lo » l'Ol/dClIl1/t1: . ('flZa ti ire' ile 
otto l'asp lIo (' 01l0mLC:O CI(('O il .10% dOI'('/"(lf/() ri.ml/flf"(' 1'(1 .. \ivi. 

Prc'oc /lpa::i01H Il l!iti('u anell(' qu('sta ("011/(' quella ciI(' ha fatto 

fallire> la rro!iz;;aziOll(' di film im!)('gno/i/'i a l ', "('oll(i, J)(, ,"'011 ti. , 
Zampa e molli altri. Preoc /lf!azionl' politica (' nOIl (rll() di ()rdl1i(> 

morale, (' te>('flico que>lla che ha graduall1l(,l1/e mi' . o I/{,/I" mani di 
amici polili i dei gOl' manti - i quali p 'r la maggior parte hanno 
dato [Je " ima prO/la - gli n/i, gli i "tilu/i, le orga1liz;:a::io1li eli cui· 
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tura statali e para tatali nel settore cinematografico creando un 
clima atto a piegare non solo quanti hanno quell'« auri sacra fa
mes » di cui parla a ragione il mio contraddittore (e sono moltt 
aggiungerei). ma anche coloro la cui legittima farne è quella di 
chi vuole conservare la propria integrità fisica . 

Bando ai cavilli e agli alibi: e si vuoI es ere onesti nella 
polemica dopo aver detto che la gente di cinema, in gran misura. 
bada al guadagno e non ha il sen o della respon abilità che do
vrebbe avere chi si dedica a un 'altivita così importante da un pun
to di vi la, diciamolo pure, innanzitutlo morale. educativo e poi 
anche artistico, bi ogna subito aggiungere che L'azione p la poli
tica governativa anzichè frenarla hanno tinwlato questa «auri 
sacra farne' » pur di combattere scoraggiare quei pochi che han 
dato al no tro inema dignità. serietà moralità, autorità, sia nel 
campo arti tico he in quello critico e culturale. 

Lo scrittore della «Rivista del cinematografo» mi rammenta, 
a titolo polemico ulla mancanza di libertà p r il cinema il «ven
tennio» e il «ma siccio e lolalitario interv('nto dello tato ovie
tico nel campo cinematografico ». ma tar{{omento. diciamo meglio 
la trovata non è felice. Prima di lutto perchè la politica cinema
tografi a che oggi i fa è molto 'imile a quella del « l elltennio » 
(la «quota c nto» di Pavolini, il premio automatico di Alfieri, 
la valutazione dei film da Wl punto di vi la politico. le di crimina
zioni ideologiche operate da quella stes a buro razia. oggi comr al· 
lora, preoccupata più di ompiacrr(' gli e ponenti del partilo domi· 
nante che di dif(,lldere gli obbieUiz i inter .\i drlla co. a pubbli
ca, ('c . ecc.) e ne uno vuole arrivare al punto di allora in cui film 
come e:.' lon co ,tituivano Wl fallo eccezionale; econdaria· 
mente perchè nell'Union ovielica non e,i te un ma ic io int r
vento tatale per la emplice ragione ciI(' quella inemalografia è 
nazionalizzata, «piccola differenza », piaccia o non piac in, con 
la no tra . iiuazione. a di cuter la quale occorrerebbe Wl di cor o 
molto lungo e fuori dali argomento di questa nota: e ciò è d"llo 
da uno ch" ha sempr giudi aio liberamente quei film. rilevandone 
enza alcuna preoccupazione pregi difetti e cercando anche en· 

za limitazioni, di coprire le cau e di que t'ultimi. In fine c'è da 
ribadire un concello già. espre so da me altre volte: che il cinema 
rappre enta empre l'animu dei gruppi dominanti perchè è un 
fatto collettivo, nazionale e gli artisti per esprim r i hanno bi ogno 

51 



di chi detiene (e sono proprio quei gruppi) i mezzi di produzione. 
Dal 1948 ad oggi, cinque anni di politica « totalitaria e massiccia» 
democristiana ci hanno, appunto, portato alle conseguenze che 
« L'Osservatore Romano », la « Rivista del cinematografo» e tutte 
le persone oneste e benpensanti deplorano. 

Prima di allora altra era l'atmosfera: di certe deplorazioni 
morali n'on si avvertiva la necessità quando il nostro cinema pro
duceva i film sulla cui fama ancora oggi vive. Ma per quanto? 

Luigi Chiarini 

Po T1LLA • In quanto ai Il: risentimenti :. di cui si Ia cenno nell'articolo in questione. 
po ~o a~sicurare il mio contraddittore che i casi personali hanno influem:a sulle mie 
idee solo quando ce~ ano di ere personali e diventano esemplificazione, Ira le tant, 
del malcostume politico fin troppo noto e che ha trovata larga applicaziono anche nel 
campo del cinema. Di que to malcostume qui si sono accennate solo le conseguenze 
strettamente cinematografiche: dei buoni cristiani come i miei avversari dovrebbero 
dare u di . o un giudizio mOlale assai più duro del mio, mostrando~i \eramenle in. 
trepidi nel loro risentimento verso lUtto il male. 

1\1a questo è argomento su cui è meglio sorvolare. 
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I libri 

L'universo filmico 

n gruppo di tudiosi Irancesi (l) i è proposto di trattare, 
con rigore unitario, i problemi e pre ~i\'i del cinematografo e i 
uoi mezzi di conoscenza. Il punto di vi ta vuole essere quello 

derivante dalla posizione di alcune costanti estetich accertate col 
metodo della ricerca p icologico- perimpnta]e. L'unitarietà della 
pro peuiva dovrebbe e ere ottenuta mediante il lavoro in équipe, 
impo tato ulla comunicazione reciproca dei ri ultati e ul dibat
tito; e as icurata dalla correttezza del patrimonio le icale adope
rato. Occorre quindi che il valore omatico della terminologia ia 
regolato con chiarezza e re o funzionale dalla continuità e dalla 
fedeltà dell'u o. 

A que to copo i formano dei neologi mi che dovrebbero 
rendere più rapida e certa la compren ione di alcuni concetti. 
Etienne Souriau, coordinatore degli studi, ne raccoglie, nella pre
fazione, il breve elenco: afilmique, «esi tente indipendentemente 
da ogni rapporto con l'arte filmica, o enza alcuna de tinazione 
speciale» originalmente riferita al cinematografo; créatoriel, ciò 
che ha il uo e sere nel pen iero« ia individuale, ia collettivo (?), 
dei creatori del film »; diégétique (e diégèse), tutto ciò che appar
tiene, nella ua intelligibilità «al racconto, al mondo supposto o 
propo to dalla finzione del film »; écramque, ciò che di fatto appa
re ullo schermo; filmographique, «tutto ciò che può o servar i 
sulla pellicola stes a »; filmophanique, ogni fatto inerente alla 
proiezione del film davanti agli spettatori; prolilmique (opposto 
ad afilmique), « tutto ciò che e iste in realtà, ma che è particolar-

(1) RE: Rl ACEL, JEAN GER\TAI!'<, RE'!Rl LElIAlTRE, FRA'IçOJS GUILLOT-OE-RoDE. MARIE
TaÉREsE PO:\C ET, Jr.A!'<-J.t,C'lES fuNIÉRI, AN. E SOlR[AU. ETH:NNE • OURIAU :L'univers 
lilmique, Par~, Flammarion, « Bibliotèqlle d'Esthétiqoe >, 1953, in 16° di pp. 210. 
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mente destinato all'u o filmico »; spectatoriel, infine, ciò che ha 
sede soggettivamente nello spirito dello spettatore. 

Alcuni di que ti termini non appaiono, dalle definizioni, al
trettanto chiari che dagli esempi. Il che ci conferma come una ter
minologia a sume concretezza nel di corso che la Otlende, nei uoi 
predicati, e così il guadagno compIe sivo di preci azione emerge 
dal cor o dello te o volume ben più che dalla circo crizione 
preliminare di un settore e di una norma d'indagine. E' naturale, 
poi, che la di ciplina di un lavoro comune non ba ti a produrre, 
eo ipso, un'a oluta convergenza nella concezione; talune diver ità 
di tono, come quella tra la formazione umanistica e filo ofica di 
Henri Lemaitre, e la formazione nettamente cientifico-naturali ta 
di Jean Germain, po ono e ere attutite ma non in tutto uperate 
dalla uniformità del vocabolario. 

ouriau ria ume, nel capitolo introduttivo (Lcs grand ca
ractères de tunivers filmique), le e perienze i ri ultati del lavo. 
ro suo e degli altri tudio i. N ] far que to attribui c rili vo alla 
~oggettività dell'univ l'gO filmi o inte.a nel n o che l'uomo l e 
centro e mi ura di tutte le '0 'e e ch egli i effettua una , celta nella 
serie caotica degli accadimenti esprimendo la ituazione di ocrnuno 
difronte a ciò che impone la vita quotidiana. Tal oggetti ità 
co titui ce il caratLer attivo del film, la ua idon ità a crovernare 
i mezzi fisici di cui i prevale, io' a qualificarli piritualmente, 
reando un uo ritmo che non è quello naturale, ma qu 110 dell'arte 

che ha le ue proporzioni e il uo tempo. Un mondo, s riv ouriau, 
incité e finalisé, ma ac ortam nl avverte ch non i traLLa di una 
frequenza ricavabile da computi e~trin, eci, ma di «cl n, ità ». Ed 
è quanto dire e pre ività, creatività e è vero ch in certe quenze 
indugianti, in certe prolungat notazioni volum tri he e hiaro-
curali, la .fluenza temporale p trà pre entare una can ione on

venzionale e, ciò che più conta, anche interiore, più lenta del cosÌ 
detto tempo reale, ma non per qu sto saranno meno int n i i uoi 
motivi formali e meno palpitant la ua o tanza vitale. L'unità 
temporale del cinematografo, in omma, , uppone una erie di 
a tratti calcoli ritmici pre enta anche, corri pellivamente, una la
tente, ma implicata attitudine a tra cendere il loro ambito men-
urale nella dimen ione del linguaggio: o non i darebbe e pres
ione. 

Nel dominio della durata conyenzionale, l'o servazione pico
sociologica verifica, con indicazione tendenziale pienamente legit-
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tima, l'antitesi tra il mondo teatrale (del teatro come racconto, 
non come pettacolo), con la sua «ipertrofia della parola» che 
prende corpo nei procedimenti introspettivi, nell'urgenza di dichia
razione degli !';tati entimentali, e, quasi per consuetudine, nella 
tra posizione enfatica di e si su un piano verbàlistico e logicizzan
te; e l'ipertrofia del gesto, l'evidenziazione psicologica di tipo com
portamenti tico, l'immediata uggestione figurativa, la concentra
zione o la riduzione sommaria del tessuto narrativo che ono ca
ratteristiche del procedimento cinematografico. La struttura ritmi
ca del film non è mero frutto delle sequenze dei fotogrammi. 
I valori fonici e cromatici che vi s'innestano, ne costitui cono, o 
po sono co tituire, il supporto e giungere a sintesi con quello che 
comunemente 'intende per ritmo cinematografico, sì da farsene 
non tanto annotazione e ottolineatura, quanto forza coe "iva, che 
è ben diver o, a rappre entare una ten ione affettiva. Sono questi 
i ca i in cui, come il Ragghianti ha chiarito in modo eccellente, il 
di cor o Ii ici tico ui mezzi astratti si fa improprio perchè il ri
sultato d'arte, l'immagine e il mezzo dell'espre ione si identifica
no. Lo te o «oniri mo» cinematografico tanto se, su un piano 
inferiore, ia ubito come suggestione pratici tica, quanto e appaia 
come una condizione di incantamento, di contemplazione sensibile 
che fa tutt'uno, in atto, con le ri onanze p ichiche indotte da ogni 
~u citazione lirica e, perciò propedeutiche al giudizio estetico, sono 
il ,intorno di un'azione e ercitata ulla co cienza umana. 

Ma fino a che punto, e otto quale aspetto, è nel vero chi asse
ri ce l'oniricità del film? Non occorre dire che 010 per uso me
taforico i può acco tare l'oniri mo cinematografico al sogno fi
iologico, dal quale i differenzia con una radicalità che non con
ente a imilazioni in quanto ono in e o fondamentali quei pro

ces i di coordinazione raziocinante, ia pure di livello elementare 
che, al contrario, nel discontinuo in ç>rgere dei imulacri onirici 
,e non vengono del tutto accantonati, sussi tono in uno tato di 
latenza intermittente che conturba l'andamento del dramma e la 
credibilità degli eventi sognati . Jean-Jaques Riniéri (L'impression 
de réalité au cinéma. Les phénomènes de croyance) rende evidente 
in che enso sia lecito parlare di una oniricità della dinamica fil
mica, di tinguendo il mode de croyance che i manifesta general
mente nello spettatore come a opimento della co cienza riflessa, 
dalla organizzazione della realtà cinematografica che è razionaliz
zante e in ciò si oppone non solo all'instabile magma del sogno, 
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ma alla stessa contraddittorietà e volubilità del mondo «afilmi· 
co ». Da parte sua Henri Agel insiste sui fenomeni di recettività 
dello spettatore (Activité ou passivité du spectateur) e tendendo il 
confronto alla mentalità primitiva e infantile per far notare l'in· 
coerenza delle tesi (Duhamel) che inclinano a un'a imilazione 
semplicistica. In effetti, per Agel, gli oggetti evocati dalle finzioni 
dello schermo, in tanto assolvono un compito lib ratore, in quanto 
si elevino a imboli, si offrano «comme l'expre ion imag' e et 
dramatique d'une vérité ab trait » e in ciò operino «l'in rtion 
du spirituel dans le concret », o ia, volgendo in termini no tri, 
animino di significato i loro contenuti, non con egnandoli alla loro 
astratta inerzia di oggetti. gel, con into e timatore di certi modi 
dell'irreali mo cinematografico, va tutta ia pitl in là e rav i a nei 
film migliori, pecialmente france i, « une tendanc d plu en plus 
nette à la ymbolisation, ou plu impl ment à l'expr ,ion cl un 
ens philo ophique» (p. 55): ove re ta da chiarir o a ia que. to 

sen o filo ofi o. Infatti, non p rtiene a quella ba logica ch 
si può rinvenire.in ogni opera per hè nece:sariam nt l'i ulLa dalla 
traduzione in termini razionali del ntim nto della ita in essa 
implicito, pare aver diretto riguardo alle p tich gen l'i am nte 
simboli tiche di cui Agel è culLor . b-se hanno in comun(" l'equi. 

oco intellettuali tico p r ui l'immagine non arr bb p r iò ui 
dà figura, ma per la ignificazione intima, religio.a e vagamente 
filo ofica alla quale rinvia, in virtll di un intreccio di tra po izioni 
e allusioni. Del pari non per uadono le ragioni he lo . tudio, o 
dell'« ame» cinematografica adduce per )li gal" come, a uo av· 
viso, il cinema« xige la plu forte d ~pen. e d'én rgif' inl Ue'ctu 11 » 
e che son fatte consi, tere nella valutaziol1 da f mire di un in. ie· 
me di elementi (<< intellig ne du r' cit appréciation de l'th ;tique 
du découpage, de la lumière, du décor audition du dialogue t de 
la mu ique, déchiffr ment du en t d la port' de l' euvr »): 
anche qui, o il giudizio critico è un allo organico in cui gli « eleo 
menti », in quanto tali, si di. olvono per dar luog a una valuta
zione dell'unità tili tica, o non '. 'può urrogarl il r peri· 
mento, più o meno pr le tuo. o di una !,ebensan:chauung avuLa 
dall'espre ione o la ra egna e la partizion analitica in una plu. 
ralità di fattori. 

Anne Souriau ( uccession et imultanéité dans le film) intui· 
ce la ostanziale alterità tra il ge to della "ila quotidiana e il geo 

sto dell'azione cinematografica. L'aggiunzione di un g sto «indif· 
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ferente e naLurale » conferisce al dramma filmico una « dimensione 
upplementare» che dà al dialogo l'ampiezza del reale, mentre 

l'inserirsi dello pettatore nella convenz' one filmica è reso possi
bile da quei «prolungamenti dinamici », da quei sottintesi che 
«compLent bien autant que ce qu'on voit »_ 

Molto acute ed esatte la pagine, anch'esse del Riniéri, pur
troppo immaturamente scomparso, su La réversion du temps filmi
que, intesa come «la manifestalion d'un projet humain fondamen
tal, d'appropriation du temps» (p. 75): in ultima istanza la re
versione è la verifica per immagini della storicità presenziale di 
un tempo perennemente elaborato e ricreato. 

Piuttosto ovvie, per la tes a materia presa in considerazione, 
ma utili per la si temazione che di es a danno, le comunicazioni 
della Souriau sulle Fonctions filmiques des costumes et des décors 
e di Marie Thérè e Poncet u L'imagination cosmique dans le 
rapporl du décor et des costumes. 

Gli scriLli di Françoi Guillot-de-Rode (La dimension sonore) 
e di Jean Germain (La muséque et le film), que t'ultimo pes o 
tretLamente tecnico, non tra curano di mettere in ri alto i motivi 

pratici e le finalità estetiche dei valori del suono. Co ì quando 
Guillot-de-Rode sdoppia il procedimento di regi trazione e di ri
produzione in due campi a ai ben definiti, un « domaine réaliste » 
e un « domaine» puramente trumentale di o tituzione, altro non 
fa che lumeggiare uno degli a petti della insufficienza espre iva 
della pura riproduzione veri tica. Iella maggior parte dei ca i per 
attingere una inte~i onora è necessario opprimere il « bruitage » 
reale o integrarlo con un mondo onoro appo ilamente costruito. 
Alla te a e igenza unitaria intetica l'i ponde l'opinione di Jean 
Germain nel proporre una « organisalion » mu icale che amalgami 
il compIe so pIa tico-cinetico e « renforce leur a emblage composi
tionnel en imposanl au pectateur une relecture de l'image ur un 
rhythme musical qui en détaille la lecture vi uelle» (p. 148). Per 
questa ua natura di «conditionnement dramatique subi par le 
spectateur à on in u» la mu ica nel film non deve acquistare 
un'autonomia indi creta ed inve tire ogni sequenza ed ogni pas-. 
saggio, ma agire souilmente come maienlica di uno stato d'animo. 
Solo in alcuni momenti di particolare intensità emotiva o in inter
mezzi di commento all'azione la «bande son» può arrivare a co
stituire il canto e l'immagine vi iva l'accompagnamento. 

Renri Lemaìtre, nello tudio su L"animation des tableaux et 
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les problèmes du film sur l'art parte dall'intuizione esatla del pro
fondo legame che accomuna le t.:radizionali arti plastico-figurative 

il cinema_ Da que to angolo di con iderazione il film è venuto 
a trarre in alto con maggiore evidenza di partecipazione quell'ani
mazione imbolica dei quadri che era alla ba e delle intenzioni 
de crittive ed evocative dell arte antica. 'egnatamente di quelle fi
gurazioni dei arcofagi che in Egitto ervivano a circondare il de
funto di un'ambiente eh continua e per lui il movimento che è 
indizio di vita. Da q'ue te preme e l'autore è portato a illu trare 
i rapporti tra piuura e cinematografo ia nel en o delle qualità 
pittoriche in ite alla rappre entazione filmica ia in una valuta
zione degli imprestiti e delle derivazioni che il cinema ha mutuato 
dalle grandi cuole pittoriche moderne, oprattutto dalla tecnica 
dalla poetica impres ioni tica, co ì ricca di fa cino per l'int rpre
tazione del mezzo vi ivo, o dall'e pre ioni mo co ì carico di vo
lontà di approfondimento e di evocazione. 

Oc orr però tener a olutamente di tinto il film ~ull'arte 
ome «critofilm », econdo che uona il preci o neologimo rag

ghiantiano dal film d'arte che tra i pirazion e intendimenti 
e pre i i da dipinti o da op r culturali, architettoniche ecc. (po -
ia della po ia). Il primo ha un fine critico o prati o e la ua 

organicità è data non dai fotogrammi, di per .' in l'li, ma dal te to 
he li alorizza nel giudizio torico o n Ila ri ognizion didattica' 

il econdo' direuo a una finalità e t tica, a una condizione lirica 
che i propon di raggiungere gio\ando i di oper pr e i tenti a 
fomentare il proprio impul o creati o o utilizzandole qua i con
tenuti o «per onaggi» d'una nuova inte i e pre iva. gnuno ,. a 
per altro, quanto raramente la econda d Ile ipotesi fatt bocchi 
in un l'i ultato po itivo, pregiudicata com" da una ituazione cul
turale che il più d Ile volte riv la un atteggiamento intellelluali-
tico ed e t tizzante con gli in uperabili limiti ch lo caratteriz

zano. Tuttavia non è lecito negare a priori, nemm no in que ti 
ca i la po sibilità di un'attuazione po tica. I due piani ono tenuti 
abba tanza chiaram nt di tinti anche dal Lemaltr il qual ha o
prattulto il m rito di darci una ricca fenomenologia non del film 
documentario didattico-critico, ma del film che d urne dall'arte 
i propri motivi tematici. 

Allo stesso L maitre si deve l' ame del fiabe co e del mera
viglio o nel cinema (Fantastique et merveilleux). L'autore fonda 
giu tamente la di ponibìlità dello peLlatore al meraviglioso nella 
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semipassività e semiattività della sua aLtitudine spontanea, cioè nel 
uo desiderio di la ciar i convincere ad un assenso di credibilità 

alle immagini che si su seguono sullo schermo o di abbandonarsi 
a ciò che, con un termine per noi improprio, è detto «godimento 
e tetico ». A queste due fasi psicologiche dello spettatore rispon· 
dono due tipi di meraviglioso: il meraviglioso· illusione e il mera· 
viglioso·rivelazione. 

Per ultimo Henri Agel nel discutere la Finalité poetique dlt 
cinéma, prosegue la sua dife a dell'attività tra figuratrice propria 
della poe ia. Sappiamo già che il suo concetto, a dire il vero al· 
quanto appro imativo, di Lra Iigurazione non è coe tensivo a quello 
fornitoci dall'estetica idealistica, in quanto la tra figurazione di 
cui parla Agel suppone empre 11 rinvio ad una regi trazione in 
chiave imbolico·surreah tica, a una «cifra» interpretativa. Nè è 
certo oddisfacenLe la nozione tutta letteraria di poe ia da lui pro· 
po ta e la contrapposizione i tituita con la « pro a ». Se però non 
eguiamo l'autore nel suo mi tici mo surrealizzante e nei limiti 

della sua «retorica» non po iamo ' non e ere concordi nell'affero 
mare che l'e pre sione d'arte con i te non in una consecuzione di 
immagini cerebralmente congiunte, ma nella loro logica - o sia 
dalla loro coerenza - lirica, uoi, nel enso di «un sorte de 
délire dirigé» (Apollinaire) vuoi, al contrario, come «une extre· 
me condensation verbale, à la façon de Mallarmé » . Sarebbe tato 
d'altro canto opportuno constatare con e empi efficaci, come i sia 
realizzato finora, nell'e perienza del film, que to duplice indirizzo 
della poeticità contemporanea. 

Vittorio Stella 
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I film 

I film comici italiani 

Anch i no tl'i film orni i - da qu Ili impo tati ugli h· 
mi cielI rivi t teatrali qu lli di pill aut n ma i 'pirazi n , e elu· 
dendo dal nov l'O tutt l p l' non ong gnat( on l uni opo 
di provocar , dir tlamente empii t'm nl , jlarità - son una 
manir,tazi n( lipica I Il influenza della mcntalità «borgh » 
. ul coslum italiano. s n , p l' s. er più (r i i, la maniIta
zioll' n gativa, in onlrapp. lo a qu Ila parzialmente po itiva rap
pn'sl'nlata (ormai ]a li ta i fa lunaa) dai film di nloni ni, di 

01<1. ti (La prollinc;alf', ] 52), di l'a (Febbre di vÌl'cre, l 53). 
o tilui c no, qu ti film omi i che i ' .oliti archh·jar . con qual

tro par le di dispr zzo, la part più folta - 'p ttacolarmente più 
importunt - dcI. ollobo'co in matografico italiano. Il ntamen
le analizzato, il fenomeno i può dar una cl Il .hiavi r l' com
pI' nd 'r il p riodo di tran izion (o di cl cad nza) ch la attra. 
v r~ anclo l'indu tria nazional cl l film ,in o lanza, la cultura 
popolar n l no-tro pa 

·Si fa pr to a dir : film me Era lei che lo volella (1953) 
di 1 Iz March '1, Altana io, cavallo vane io (19~ 3) di amillo 
Ma. trocinqu, iamo lutti inquilini (1953) Un turco napoletano 
(19.j3) di Mario Malto]i hanno lo L alor di una pe ulazione 
di bor a. i ndo qu .10 parr bb h la di eu' i n fo . aià hiu. 
a : tali film ntran di diritto n I atai go d Il impr s mmcr-

ciali, e a n . uno v rrà mai in m nte di lrarr un a o g neral 
ùagli pisoùi minimi d Ila vita d Ila n tra o i là. In realtà, appe. 
na iniziata, poi h'" .'e l'i ulta a L urdo pr p rzional aIutar l f. 
fctlo di una peculazion omm r 'ial otto la luce d 11 morale o 
dell'c..;' .tica, non è a. urdo, ma perlin nte al ma imo grado, inqua. 
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drare le ingole peculazioni nell'ambito delle tendenze sociali 
(anche morali, quindi ed anche e tetiche) che le producono e le 
giu tiIicano. I no tri film comici co titui cono una buona specula
zione commerciale rerchè agi cono in una sfera che è quella co
mun alla maggioranza degli pettatori e ne soddisfano alcune fon
damentali inclinazioni; e nel oddi farle, naturalmente, l irrobu-
ti cono e le rendono qua i ineliminabili. 

La gro olana comicità di que li film si allea regolarmente con 
un c rlo riment e suale offerto in un modo che all'e t rno può 
apparire facciato (ma 010 alI e temo). Comicità e o ono due 
fattori indi olubili, rappre entano la ragione dell tabili fortune 
dei film di Totò, di Ra cel, di Walter Chiari e degli altri. enonchè, 
mai la comi 'ità a ~um a p lli di cruda feroc aricalura, mai il 

o arriva allo p ttator attraver o form di vitalità piena ed 
aperta, confe ala, pr ferendo le vie di una tortuo a pornografia. 
La di . imulazione, il ottinte o, la « prudenza» hanno cacciato la 

ila: comicità e . o i r ggono ull traballanti grucce della vita 
l'iII a, d l rip n am nto morbo o, dell'onani mo. 

e on egue una diffu a ipocri ia. L'ipocri ia è la conda na
tura del film comico italiano. L'ipocri ia e uale giung al punto 
eh le« audaci »dell'abbigliam nto femminile abbondano oprat
tutto n Be op re he int ndono e ere moralment edificanti. Di 
pari pa o procede l'ipocri ia comica che a tutto può rif rir i -
alla politica come alla moral , e perfino alla religione - ma che 
non d ve mai oltrepa ar i limiti della co iddetla decenza. i sfio· 
l'ano anche i di i ti pre i ti dalle leggi (il no tr paese è a ai 
fornito di l ggi u tali materie), ma non li i tocca mai. La triz
zatina d'occhi allo p ttalor la cia comprendere ciò che non è 
« le ito » dire. 

Tutl que le ono manife tazioni di infantili mo e di paura, 
la ui cau a non è da rcar oILanto nel controllo del cen ore. La 
cen ura " ad un t mpo, con eguenza e cau a: agi.ce in un clima 
che la favori ce e i ing gna di perpetuare la iluazion che ha, 
in iem , tro alo creato. Quando i dice che e a non è tata spaz
zata via, o hiu a entro civili argini, p rchè la ituazione polilica 
non lo ha con entito non lo con enle ancora, si dice una profonda 
erità, la ituazion politica traduce in t rmini di immediata evi

denza lo tato lat nte n l pae e, n l pubblico. Infantili mo e paura. 
on f'rrà vedere di che gener di infantili mo e di paura ~i tratta. 

L infantili mo dello pettalor italiano è a sai divero, per e empio, 
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remo gl'O e re i tenze. Un turco napoletano è il pill o ceno por
nografico film che ia Lato prodotLo in lLalia da parecchi anni, 
eppure gli spettatori po, ono continuare a dormire, Lranquilli e b a
ti. I vitelloni. invece, li muo'vono pe o all'indignazione. Dicono ch 
quei per onaggi sono dei ma calzoni, e non si a COl"gono di dir 
que to in uno scatto di autodife a, giacchè quei per onagai ono 
loro te i, gli italiani peLtaLori. Anche nel Turco napoletano, lo 
spettatore fini ce per identificar i, ma , enLe ubilo che n ll'allegr 
personaggio non esi tono proQl mi. ei Vitelloni lo _ petLatore v de 
se te so otto forma di inco ciente e di ma calzone (è l'altra faccia 
del « turco »), e e ne adonta. Siamo in un tempo di pi cole pa ioni 
e di accomodamenti quotidiani. Mett re in burletta qu .-La medio
crità è for e l'unico modo per fare un film comico in Italia. 

Fernaldo Di Giammalleo 
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Elementi 
per una bibliografia ragionata 

di Ch. S. Chaplin 

Sezione quarta: Note e testimonianze clitiche, di
scussioni e polemiche, notizie, ecc. (l) 

95 - B~RRA LT, J- L., Penultimo mimo, in «Cinelandia :t, I, l, Roma, 20-27 gennaio 
1946, pago 12, 2 ill. 

GATTO A., Dedicato Il Charlot, in c Film d'Oggi >, II, 14, Milano, 6 aprile 1946, 
pago 3. 

Lettera aperta a Ch. sul problema dell'abbandono di Charlot per Verdoux. c L'aver 
deciso di abbandonare la vo tra mru chera è segno di quanto vi site deciso a 
negare ogni aiuto e ogni conforto sentimentale agli uomini che d'ora in poi s'intende
ranno ~oltanto per quanto saranno capaci di giudicarvi e di lasciarvi solo. E' una prova 
di grande umanità, questa che vi siete impegnato a sostenere: per essa voi uscirete 
fuori ~ano e salvo da quelle facili spoglie di «automa dei tempi moderni:t e di c dito 
tatore >, in cui eravate mi eramente finito ad aver bisogno di tutta la vostra abusata 
complicità per sostenervi. Voi inizierete nelle sale di spettacolo un proc o che tutti 
gli scrittori oggi dovrebbero aprire in nome di una morale certa e obiettiva. Il giorno 
('he sapremo ridere di Hiùer (; di Caligola, di Landru e di Pétiot come di buffi e in· 
compren ibili mo tri, saremo veramente liberati dal male ed i nOli pollanllo attec· 
chire più nella no tra storia >. 

97 - V" C. F., (VENEGO~1 C. F.), Chaplin, in c La Cittadella >, I, 5, Bergamo, 20 aprile 
1946, pago 3. 
A propo ito di Charlot soldato e del Munello, proiettati al Festival c 50 anni di 

cinema» di Milano. Col primo, dice l'a., Ch., sostenendo una tesi antibellicista, esegue 
una perfetta satira del mondo militarista e palesa c quel sentimento anarchico e libero 
tario che tarà alla base di tutto il (suo) successivo sviluppo >; con Monello. Ch., dà 
inizio ad un processo critico della società contemporanea, parteggiando c per il mondo 
dcgli umili che lottano per la libertà assoluta, per la massima indipendenza da ogni 
violenta coercizione legale, per la difesa della vita semplice e autonoma:t. 

98 - BERUTTI, F., Viri di Chaplin, in «Film d'oggi », II, 21, Milano, 25 maggio 1946, 
pago 3. 
u certe predilezioni o c lusinghe spettacolari» di Ch., dal c piacere dell'esibizione 

personale in figura intera » al c congelamento della commozione », con esempi addotti 
dal Pellegrino, Tempi moderni, La moderni, La febbre dell'oro e Il dittatore. 

99 . ALTMAN, G., Ces " Charlot" ont trenle ans ... Mais essayez: done de faire rire comme 
ca!, in « L'Ecran Français~, IV, 51, Pari s, 19 giugno 1946, pago 8-10, 7 m. 

O ervazioni sul Charlot delle «cOlniche », in occasione della riedizione di L'evaso, 
Lo strada della paura, L'emigra/Ile e La cura miracolosa. 

(1) Vedi fasc. n. 9, settembre 1953, n. 12, dicembre 1953, n. 1, gennaio 1954 e n. 2, 
febbraio 1954 di questa stes a rivista. 
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100 - CoR ALI, G., Non abbandonarci, Charlot! in .: Film d'Oggi ~ Il, 25, Milano, 22 
giugno 1946, pago 6. .. 

Invocazione motivata dalla notizia della me a lO lavorazione del Verdoux. c In 
Charlot ci siamo ricono ciuti un poco tutti. L'umanità del ventesimo ~ (,010, oppr 'a, 
tormentata, delusa, disperata, affannata, ferita, abbandonata, ha avuto in Charlot la 
sua espressione e la sua consolazione. Vorrei che tutti gli infelici del mondo mandI!!
sero una petizione a Mister Chaplin perchè non rinunC'Ìa e ad c»~ere harlot... Il 
nostro mondo senza Charlot p rderebbe di valore, la no tra anima di (l. tinati romano 
tici non avrebbe più nessun pec('hio vhente dove contemplan;i, ompiangen.i, con~o· 
larsL Non possiamo credere che la bomba di TIiro hima abbia mandato in pezzi anche 
Char)ot ... ». 

101 - CHAVANCE, L., Le cwema p ycologique ou le film pensaru, in c La Reme Inter
nationale », 6, Paris, giugno·luglio 1940, pago 583-584. 

Contesta che la «scena del colletto da uomo» dell'Opinione pubblica abbia valore 
o significato psicologico, in quanto «nulla ci dice né del carattere n; della sensibilità 
dei personaggi »; con essa, Ch. «ha inventato un nuovo mezzo d'eape " ione >, per 
evitare i rigori della censura, ma non ha viluppato, dice l'a., psico)ogismo alcuno. 

102 - FRAMA, Charlie Chaplin regista, attore, musicista ed uomo elegalltc, in « r· 
biter », XIX, 105, Milano, luglio 1946. 

Charlot è «il tipo dello straccione elegante ». L'arte di Chaplin ... ha ,aputo rica· 
vare dal confronto uomo-mondo spunti e situazioni di elegante, amara comicità ». 

103 - CORMACI, C., Auri " sacra" fames, in C Sipario >, I, 4, 5, Genova, agosto·settembre 
1946, ]lago 85. 

A proposito della riedizione di La febbre dell'oro, viene criticata la colonna sonora, 
ch'è definita c scipito e in. ul o commento di parole e di suoni >, e cui andrebbe il 
solo merito di aver riaffermalo per contrasto «re pressivilà musicale del gt'Sto (di Ch.) 
secondo le tendenze originarie del cinematografo ». Del film è dato giudizio positivo, 
poichè, dice l'a., «la pena (di Ch.) è ancora la nostra e la no tra sua, perchè egli, 
cogliendola nel suo igniIicato es enziale, la universalizza nella pura occa ione di un 
fatto~, e attinge a una «unità rigoro a~, e una «cert'aria simbolica claSi ica ». Dello 
stesso a., cfr. anche, in Il valore di unità e di espressione nel cinema (c Il .I3arco~, I, 3, 
Genova, novembre XX), alcune osservazioni sui «!inali» di Ch., e in Corpi umani nel 
cinema (ivi, Il, 7-8, Genova, marzo-aprile XXI) ul contrasto tra Charlot e «una ine· 
luttabile forza bruta» cbe, a dire dell'a. gli è avversa. 

104 - FLAlANO, E., Due o tre ottimisti, in «Film Rivi ta >, III, 17, Firenze, 15 ottobre 
1946. 

]05 MOFFAT, N., A' Hollywood, avec Charlie Chaplin, in cLes Temps Modernes:t, 
II, 15, Paris, dicembre 1946, pago 561-564. 

Sulla lavorazione di Mr. Verdoux e su una serata di Ch. in casa d'amici. 

]06 - LEPROIION, P., Chaplin va-t-il nolts livrer le secret de Charlot?, in c L'Ecran 
Français~, 88, Paris, 4 marzo 1947, pago 4·5, 3 iIl. 

Rievocazione dell'infanzia e adolescenza di h. a Kennington. Prendc lo spunto 
dall'i]lotesi che Ch. faccia un film ispirato a tale periodo della sua vita. 

]07 - SALEMSON, H., Monsieur Verdoux, nouveau Landru, in «L'Ecran Français~, 95, 
Paris, 22 aprile 1947, pago 3, 3 iII. 

Reportage da Ilol1ywood, in occasione della c prima ~ americana del film, avve· 
nuta la sera dell'n aprile 1947. E' citata una dichiarazione di Ch.: «Von Clausevitz, 
il generale tedesco, diceva che lo guerra è la continuazione della politica con metodi 
diversi. Per Verdoux, il delitto è la continuazione degli a(fari, con metodi diversi ». 
l.'a. prevede che il messaggio del film 4: susciterà le più violente prote te della grande 
stampa americana, che ogni giorno che passa diventa più sciovinista ed intollerante ... ». 
Chaplin per primo ha, d'altronde, previsto con lucidità le probabili reazioni di una 
gran parte degli americani: «Dopo questo film mi scacceranno dal paese ... ». E' citata 
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una dichiarazione di J can ReDoir: «E' il più grande film che sia mai stato fatto. Ve
dendo Citizen Kane si poteva staccarsene e osservare: quant'è geniale questo Welles: 
Dal Verdoux non ci si stacca mai e non si dice niente ... »_ 

108 - RENOlR, 1., Non, Monsieur Verdoux n'a pas tué Charlie Chaplin. in « L'Ecran 
Françaiu, 107, Paris, 15 luglio 1947, pago 3-4, 4 ilI. 
critto destinato a « Screen Writer » del luglio 1947, e di cui qui è data la trad. 

francese (una trad. cecoslovacca è: Chaplin a klasikové, in « Kino », Il, 39, Praha, 
1947; una trad. italiana: Monsieur Verdoux 1Ion ha ucciso Charlie Chaplin, in « Foto
grammi », III, 4, Roma, 27 gennaio 1948, pago 2,2 ili.). Renoir trova un'analogia (<< non 
la sola ») tra foliére e Chaplin, per via dell'accanimento dimostrato da ce .. ta critica 
nei loro confronti. Il parallelo Moliére-Chaplin è condotto seguendo le due biografie, 
fino ai due « scandali » di L'école des Femmes e di Monsier Verdoux . Di qu~lultimo, 
R. dice che se « potevamo immaginare, prima, che le avventure di Charlot si svolges
sero in un mondo riservato al cinema, che fossero dei racconti di fate », con il Ver
duux « non c'è più possibilità di equivocare. i tratta proprio del nostro tempo, e i 
problemi posti sullo chermo sono davvero i nostri problemi ». Inoltre l'a. dice come, 
es endo « lettore delle opere di Diderot, di Voltai re e di Beaumarchai », appassionato 
del XVIII secolo, il cini mo del Verdoux gli piaccia particolarmente. « Monsieur Verdoux 
un giorno andrà a collocarsi nella storia tra le creazioni degli artisti che hanno ben 
meritato dalla nostra civiltà. Avrà il suo posto accanto alle ceramiche di Urbino e ai 
quadri degl'impressionisti francesi, si porrà lra un racconto di l\1ark Twain e un mi
Duetto di Lulli ». 

109 - MOFFAT, N., Monsieur Verdoux, in « Les l'emp Modernes », II, 22, Pari, luglio 
1947, pag_ 176-180. 

« Con Mr. Verdoux, Chaplin vuoI riprodurre, con fedeltà rispetto all'in ieme, una 
biografia, un carattere reale. Deve quindi farci credere ai suoi atti », ma ecco che egli 
a tratti ridivenI a Charlot, « Charlot con tutta la sua fantasia. .. che balza costantemente 
dal quadro ri ·tretto ch'è, per lui, Monqieur Verdoux uomo di borsa. Ma ne erompe senza 
direzione, non guidato, senza mai fondere in una qu te due nature, senza dare a Mon
sieur Verdoux nessun equilibrio interno, senza trovare, in omma, il personaggio nuovo 
che cer ava ». L'a. inoltre critica il film a causa del carattere o gratuito o immotivato 
degli atti del personaggio: « Non hanno altro fondamento che quello d't'_ er le espe
rienze di un pazzo o di un avventuriero; non ci viene proposto mai un punto di vista 
morale, coerente, dell'ru a inio. icché è difficile criticare la giustizia sociale attraverso 
la condanna a morte di un individuo siffatto ». 

110 - I -CRAO, P., Charlot e rOvra, in « l'Unità », Genova, 2 novembre 1947, pago 3. 
Sulle persecuzioni di cui Ch. è fatto segno ne;;1i Stati n iti. 

111 - MAROTTA, G., Letterina a Charlot, in « Omnibus », II, 41, Milano, 8 dicembre 1947. 

112 - BAZIN, A., Défense de ' Monsieur Verdoux ", in «Les Temps Modernes », III, 27, 
Paris, dicembre 1947, pago 1115-1122. 

Discute l'art_ di athalie MofIat (cfr. Parte seconda, Sezione quarta, n. 109), alla 
cui analisi psicologistica del Verdoux ne contrappone una mitologistica. eCl'nda l'a. 
il film di Ch. « dev'e ere giudicato per qud che è: un mito, che va hen oltre alle 
conclusioni che ci si può impegnare a trarre sul piano ideologico, quale esso sia. \'erdoux 
come M. K., è un personaggio posto in certe situazioni. Non deve giustificarsi di alcuna 
di esse_ La sua sola ragione d'essere {, l'essere. La sua esistenza estetic-a è ufIici ente
mente stabilita dal l'apporto tra personaggio e situazione, le loro mutue relazioni si 
affermano come vere. Dico esteticamente vere e non moralmente, psicologicamente, 
sociologicamente o in rapporto a una qualsiasi ideologia: poichè quel ch'è specifico del 
mito, è la sua autonomia ». L'art. analizza poi il film, considerando che «:Mr. Verdoux 
non è altro che, evidentemente, una reincarnazione di Charlot nel suo contrario ». Per 
«purezza e unità » del mito, all'a. Monsieur Verdoux pare « l'espressione più perfetta 
della mitologia chapliniana ». 

113 - COLPI, H., Le Cinéma et ses Hommes, Causse, Graille & Castelnau, MontpéUier. 
1947_ 
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A pago U7·149 breve profilo di Ch., con una citazione da G: .lt.m~n:« h.apl~n. r. 
il solo grande poeta del cinema e il solo testimone permanente del dlIlttl della glw<uzla, 
del sogno e della libertà contro un mondo poliziotto e robot • . 

114 - KEIM, J. A., Un nouvel art: le cinéma sonore, Albin fiehel, Pari s, 1917. 
E' dato giudizio negativo dell'apporto di h. al cinema sonoro:« harlie Chaplin, 

cbe avela portato l'arte muta al suo più alto punto di perfezione, non ha potuto adat
tarsi al cinema sonoro:t. Luci della città e Tempi modcmi oon arebbero film . onori, 
ma film muti con accompagnamento musicale. 

115 - CoCTEAU, J., Ce soir, in Le foyer des artistes, Plon, Pari, 1947, pago 82-83. 
E' una nota del 15 febbraio 1937, dopo aver visto Tempi modcmi, 4. opC'Ta degna 

delle farse di Molière e delle ouvertures di Mouut:t, in un cio ma di prolin ia, a 
Montargis. L'a. rievoca il suo incontro con Ch. ( (r. Parte seconda, 'C'z. quartR, n. 28), 
05 erva che nel film gli attori «esprimono sentimt'nti comple«'i con la (acilità che 
ave,ano gli antichi coreghi:t. Tempi moderni, con la sua «solitudine tri_t 13.a da 
lied:t rammenta all'n. che è opera intimamente collegata ai tempi no,tri, t 'mpi nei 
quali 4: non appena ci si ripo, a, non appena si va un poco a ZOllZO, la 80rt ubito ci 
minaccia col dito teso, pallida e terribile, simile al direttore della Iabbrica che appar 
ul muro del gabinetto, nel film:t. 

116 - Poz ER, V., Une soirée che;. Chaplin ... en compagnie de M. Verdoux, in «L'Ecran 
Français:t, VI, 134, Paris, 20 gennaio 1948, pago 12, l ilI. 

Impressioni e ricordi dell'a. aU'indomani di un incontro con Ch. e dall'aver \i to 
il Verdoux appena terminato. «Lavoro a un nuovo iilm, dice haplin. La toria di un 
uomo politico on to. n uomo politico di inistra:t. 
117 - BARRAULT, J. L., Le mine philosophe, in «Ciné·Club :t, 4, Paris, gennaio·Iebbraio 

1948, pago 1. 
Estratti di una conferenza tenuta per «Travail et culture:t. L'a. parla del valore 

simbolico della recitazione chapliniana, alla cui origine però sta sempre la vita d'ogni 
giorno. Ma, più che il poeta moralista, a B. inter a il Ch. aUore, che ha trovato il 
proprio personaggio, e che po iede «un talento mimi o la cui gamma si Cl tende 
dall'immobilità alla danza :t. L'a. conclude dicendo che Ch. è, per gli attori, « un esem
pio di economia. enzo posa c'invita a restar fedeli all' senza t a dell'arte dram
matica, la quale è interpretazione, ricreazione della ita usando del mezzo Ionda
mentale: l'essere umano. Ma la sua vera grandezza appare evidente a tutti: il uo 
minimo ge to rivela per intero un cuore ed un pensiero infinitamente fraterni :t. 

118 - BESSY, M., Un homme seul, in «Ciné-Club », 4, Paris, gennaio-febbraio 1948, 
pag.3. 

Una visita a Ch. all'epoca della lavorazione del Verdoux. Sono riportati alcuni pen
sieri di Ch. sull'a urdo in rapporto all'umano e al comico, e un giudizio sugli holly
woodiani, particolarmente severo. 

119 - CHWAT, P. Monsieur Verdoux, sur une idée de Orson Welies, in «Ciné-Club:t, 
4, Paris, gennaio-febbraio 1948, pago 3, 

« Anche se per la tecnica diHeriscono, si scorge, dal riassunto te o <lello cenario, 
che le personalità di Welles e di Chaplin trovano il loro punto d'unione nel comporta
mento rispetto alla società, la quale, per quanto concerne Hollywood almeno, li accolse 
allo stesso modo ... il loro non conformismo attirò loro gli t i odii:t. L'a. propone 
un parallelo Verdoux-Kane: «due aspetti dello stesso problema. oggetto tabù che 
ha val o, sia al regista che all'attore, l'odio di Hollywood e degli a(fari ti americani »_ 

120 - LE CHAJ\OIS, J. P., Les plus belles années de sa vie, in «Ciné-Club :t, 4, Pari , 
gennaio-febbraio 1948, pag, 5 e 8. 

Ritratto di Cb., con riferimento agli anni d'esordio e formazione, e osservazioni 
sull'ironia nell'arte chapliniana. 

121 - PALIARD, c., Charlot et l'amonr, in « Ciné-Club:t, 4, Pari, gennaio·febbraio 1948, 
pag. 3. 
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L'amore in Charlot è definito c non passione ma tenerezza profonda che scende 
sino alle radici della pietà:., «n~ un romanticismo, ma invece classicismo puro'. 

121 - PREVERT, P., Homme de toutes les couleurs, in c Ciné-Club:., 4, Paris, gennaio·feb
braio 1948, pago 5. 

Alcune osservazioni sull'c humour nero:. di Ch., con esempi tratti da La strada 
delLa paura, La febbre dell'oro e Le Luci della città, e digressioni sulle sfumature del 
comico chapliniano. 

123 - TIMMORY, F., Verdoux vu par cel/x qui ont connu Landru, in «L'Ecnm Fran
çai :. , 136, Paris, 3 febbraio 1948, pago 2-3, 5 ili. 

Per il Verdoux, Ch. si è ispirato a Landru, ma il suo film non il una rico truzione 
torica. L'a. s\'olge un'inchiesta presso coloro che conobbero Landru; il commissario 

che lo arrestò, l'avvocato che lo difese, il giornalista che più davvicino degli altri segw 
il processo, le alte personalità dell'amministrazione penitenziaria che ebbero Landrù 
otto la loro tutela. I giudizi di costoro sono discordanti, ma risulta che molti sono 

i tratti in comune tra Landru e Verdoux. Ch. ebbe al riguardo informazioni precise 
perchè nel 1937 ebbe un incontro col giornalista Geo London c al solo scopo di chie
dergli dei dettagli ull'affare Landru,. 

124 - VERONESI. G., L'amabile Barbablu, in c Il Nuo\-o Corriere " Firenze, 29 feb· 
braio 19<18. 

125 - VERONESI, G., A Parigi braccia aperte per Gharlot, in c Milano-Sera', Milano, 
6·7 marzo 1948. 

126 - MARCHI. A., Gharlot sulla ghigliottina, in c La Critica Cinematografica', ilI, 8, 
Parma, aprile-maggio 1948, pago lO. 

L'a., direttore della rivista (liberal·longanesiana) ~volge alcune considerazioni sulla 
evoluzione di Charlot da proletario e vagabondo a borghese, e sulla sua morte nei 
panni di Mr. Verdoux. Il film è interpletato come un nichilistico annichilimento: c Du
rante tutto il film Charlot, a forza di avvelenare e assassinare, rimane avvelenato esso 
tesso. Poco a poco demolendo il suo mondo, nel momento ste"o che sta per rea

li zzarl o, egli si toglift l'aria d' intorno, rimpicciolisce, così che a un certo momento 
non c'è più Charlot, non c'è pill il vagabondo, non più il proletario, non più il boro 
ghese, non v'è più speranza, non più sogni, non piìl illusioni, non più amore. Non c'è 
più nulla. Egli stesso si è crudelmente divertito a svenarsi lentamente davanti ai nostri 
occhi :'. 

All'art. del Marchi ri ponde, con una lettera, Gianni Pozzi (Lettera al direttore : 
Gharlo! sulla ghigliottina, ivi, Iil, 9, giugno·luglio 1948, pago 11-12), il quale, pur ac
cettando l'ipotesi che il Verdoux sia un'opera limite, ritiene che ia indispensabilI! «spie
garei come e perl'hè que>-to Verdoux, impiegato di banca e B-<;ga~sino di donne, succeda 
improvvisamente a Charlot >, e ritiene cbe ciò .avvenga perchè qui Ch. «si è impegnato 
più direttamente, di persona, onde il predominare di quella vena di segreta serietà 
che correva celata al disotto della comicità e di quel malinconico sentimentalismo,. 
Replica il Marchi sostenendo che « ciò che Charlot ci dice oggi, togliendosi la ma
chera ed impegnandosi direttamente in un atteggiamento polemico, ce l'aveva già detto 

prima con un linguaggio tanto più poeùco quanto più schivo >. 

127 - UXGARETTI, G., La quadratura del circolo, in «La critica cinematograIica', liI, 
-10·11, Parma, agosto-settembre 1948, pago 4. 

L'a. fa riferimento al suo primo scritto su Ch. (cfr. Parte seconda, Sezione quarta, 
n. 83), e di fronte al Verdoux osserva che «il sentimento tragico della vita e l'insof
ferenza verso qualsiasi società non costituita volta per volta a capriccio, non è cosa 
che eia nata in lui (Ch.) con MOllsieur Verdol/x, è cosa del suo temperamento, e s'era 
naturalmente manifestata subito >, ma reitera la SU3 interpretazione circa il prepon· 
deTare del \"alore ritmico in Ch. : c Se quest'uomo, questo diavolo, non possedesse come 
possiede il dono del ritmo, avrebbe potuto rendere armonio o e accettabile, anzi am
rabile, un'opera tuLta fatta di squilibri, d'im'erosimiglianze, di stridori, com'è MOTlSieur 
Verdoux? ' . 
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128 . BRuNIUs, J. B., Monsieur Verdoux encore et wujour~ OUl' ordres de ramour, in 
«La Revué du Cinéma », II, lI, Paris, marzo 1918, pago 29-12, 7 ilI. 

Il problema po to dal film sarebbe il seguente: 4: ono per 1. erdoux o per lo 
,ocietà che lo ghigliottina? ». L'a. ritiene che Ch. in arnuiguo al riguardo e prot ta 
.:ontro i critici che cercano di dissociare 1'4: arte» di Ch. dalla ua 4: Iilo,io lia », e pro
te<ta contro i critici che cercano di dissociare 1'4: arte» di h. dalla ~ua filo~o(ia:t, e 
so tiene ehe «Chaplin in Monsieur Verdoux non dà né 80luzione né condll,ione, né 
una filosoHa nel senso veTO della parola. i accontenta di dimostrard per Il!' uCllo he 
la nostra filosofia, le nostre ~oluzioni, le nostre conclusioni, ove ~ ne 'pinl!:a a fondo la 
lop:ica. ono nebulose e insostenibili ». erdoux è harlot. ma con « la di{f('n'nza ssen· 
ziale che 1\lon ieur Verdoux i è ormai convinto che la legge, il di 'ordine il delitto 
SCIIlO sempre dalla stessa parte della uarricata; che, persino. !-ono complici ». 

129 . JACCHIA, P., Indit'iduo e società in Clwplin, De ica e nel reali 'mo americano, 
in « Bianco e ero », X. 3, Roma, marzo 1919, pago 47·50. 

Mr. Verdoux è l'opera che «ci appare, vista con immediato ri[Jes"o knfkiano. rom(' 
un processo, un grotte-co e terribile pr l'esso metalisico, poto come vent ri-olutivo. 
su un piano Iiloso[ico. d'una delle più drammatiche crisi della civiltà. E' il proe "-~o, 
parado sale ma definitivo, dell'individualista CbarIes pencer Chaplin allo oei tà 
della libera iniziativa .... Raramente, dopo Karka, un uomo, estraniato dalla ~ocietò. e 
poi dall'umanità e ad un tempo drammaticamente, convulsnment parte.-ipe di esse. 
senza peranza, ha saputo distruggere a tal punto il proprio mondo in sè t .so: figu· 
riamo t'he non debba e,,-~ere prizzata neancbe una goccia di angue, dalla ghigliottina, 
tanto disumano era l'individuo, socialmente di"enuto belva ». 

130 . AURfOL, J. G., e VERDONE, 1\1., La valeur expressive du co, lUme dani le stylc du 
film, in «La Ré\ue du Cinfma», 19·20, Pari, autunno 1949, num. ~pec. u 
L'art du Costume dans le Film. 

Si accenna al costume di Charlot come elemento del uo mito 4: lInivel"l'alm nte 
importante quanto il personaggio di Don Chisciotte e più grande O più acc ihile di 
quello di Gulliver ». 

131 • VF.RDO:-IE. 1\1., Nascita di Charlot. in Prima Mostra Retro~pettit'a del Cinema, Roma, 
s. . ma Cineteca Italiana, 1949, pago 53·51. 

A propo;:ito di Nascita di Charlot, antologia a cura di Gianni Comen ' ini e Luigi 
Rognoni, comprendente brani di film dei periodi Key~tone, E~_enay, Mutuai e First 
National. Sono citati numero i esempi o suffragio della tesi del clownimo di Charlot: 
«quella mimiea del volto, quei piedi che ricOldano Big Shoots di Uttle Tich, quelle 
danze grottesche, non po sono nascere che dall'arte dei clowns »: sicchè la nlL5cita di 
Charlot si identificherebbe nella «nascita del clown, o una delle ue e pressioni ». 

Dello stesso a. cfr. Nascimento de Charlot, in Charles Chaplin, n. 2 di Projq'cao, 
Cluhe Portugues de Cinematografia, Portugal, 1949, pago 34·38. 

132 • BROCHADO, A., Dos Comédias de Keystone A « Monsieur Verdoux », in Charles 
Chaplin, n. 2 di Projeçcao, op. cito pag. 74--77. 

133 . CO;\DESSO. F., logo do Tragico, in Charles Chaplin, n. 2 di Projeçcao, op. cit. pago 
62·66. 

134 . COSTA, A., Chaplin entre os pioneirds do cinema americano e Charlot.Verdoux, in 
Charles Chaplin, n.2 di Projeçcao, op. cito pago 39·49 e 71.73. 

135 . DE AzEVEDO, L, O vagabundo nao quis ser mendigo. in Charles Chaplin. n. 2 di 
Projeçcao, op. cito pago 67·70. 

136 . GESTA, I., Um 4: strangeiro» em Hollywood, in Charles Chaplin, n. 2 di Projeçcao, 
op. cito pago 50·53. 

137 . GONCALVERS LAVRADOR, F., Os primeiros filmes de Charlot, in Clulrles Chaplin, 
n. 2 di Projeçcao, op. cito pago 18.32. 

70 



138 - OBRE, R., Breues palauras sobre Chaplin, in Charles Chaplin, n_ 2 di Projeçcao, 
op. cito pago 9·17, con l disegno dell'a. 

139 - RA!I!oS PEREIRA, G., Transicao para o sonoro, in Charles Chaplin, n. 2 di Pro
jeçcao, op. cito pago 54·60. 

}4<J - FREDDI, L., Casistica censoria, in Il cinema, \"01 I, L'Arnia, Roma, 1949, 
pago 171-177. 

Rapporto della Direzione Generale dello pettacolo al Ministero fasci ta del 1937 
circa Tempi moderni. Si tratta in sostanza di un compendio o trascrizione di alcuni 
articoli apparsi in « Bianco e Nero », nel n. 4 del 30 aprile 1937. La conclusione che 
l'a. ne trae è che «potrebbe essere non politicamente opportuno proibire un film di 
Charlot del quale tutti, ormai, hanno sentito parlare, e per il livello artistico del lavoro 
e per il fatto che nessuna scalfittura può essere procurata dalle frecce di Charlot >, e 
«che il film Tempi moderni ha per bersaglio principalmente il mondo americano e 
ciò esorbita dalle nostre opportunità censorie. Comunque, si re ta emllre in attesa 
dt'lle uperiori decisioni ». Tali decisioni erano di competenza di Mussolini, il quale, 
visto il film, dice l'a., « mi ordinò di concedere il nulla osta >, indicandogli come da 
sopprimere la scena « in cui Charlot carcerato, si ciba involontariamente di cocaina ». 
L'a. non dice chi abhia ordinato la soppressione, nella edizione italiana di allora, della 
~ena in cui i poliziotti a cavallo si scagliano con inaudita brutalità a manganellare 
j!,li operai dimostranti. 

l-U - KALATOZOW, M., Lizo Gollivuda, Goskinoizdat. Moskva, 1949. 
ul viaggio compiuto dall'a, a Hollywood. Di Ch. parla nel cap. «Un poco sui re

gi~ti e gli attori >, da pago 45 a 58. 

142 - PADER:-Il, . e PARRI, I .. Charlie Chaplin, in «Sequenze », II, 5·6, Parma, gennaio· 
febbraio 1950, pago 77-79. 

Bibliografia chapliniana. comprendente 107 voci. 

H3 - VERDO~E. t, ascita di Charlot uomo del circo, in «Ferrania >, l'', 2, Milano, 
febbraio 1950, pago 19. 

Es mpliIicazione della te~i ~ostenuta nell'art. Nascita di Charlot (cfr. Parte seconda, 
• ezione quarta, n. 131), con analisi degli elementi che il primo Charlot ha in comune 
ron i down tradizionali, Littl Ticb, « Augu le », ecc. Parte di questo scritto si può 
lt:ggere anche in « equenze », II, 5·6, Parma, gennaio-febbraio 1950, pago 74-75, al par. 
Churlot come «Auguste » dell'art. Profili. 

144 - VIAZZI, G., Charlie ChapUn nella critica sovietica, in «Società », IV, Roma, 1950, 
pago 342-348. 

Dà notizia delrart. del Lejte.~ (cfr. Parte seconda, Sezione seconda, n. 57), citan
done in particolar modo i passi relativi alla discussione con BleÌInnn (cIro Paue seconda, 
~ezione econda, n. 36). 

145 - PrsToRIO. G., Limiti della polemica chapliniana, in «Ferrania >, IV, 8, Milano, 
agosto 1950, pago 24-25, l ill. 

Discussione delle tesi su Ch. di Eisen tein, Kosinzev, Jutkevic, B1eiman e di Luigi 
Chiarini. L'a. ritiene che «Charlot {sia} una creatura limitata ad una vita passiva, 
l'uomo la cui voce, forse, all'inizio sarebbe potuta diventare vox clamantis in deserto, 
ma che ha rinunciato a gridare con quella voce, convinto del bel principio dell'inutilità 
di ogni sforzo, che viene allora messo in opera soltanto per generosità, per ricchezza ». 
In un successivo art. (Chaplin di se stesso, ivi, V, 3, Milano, marzo 1951, pago 31-32), 
l'a. riferisce sugli scritti chapliniani pubblicati in appendice al volume La figura e 
rarte di Charlie Chaplin (cfr. Parte prima, n. 21). 

146 CASTELLO, G. C., Dieci anni di cinema americano, 1939-1949, in «Bianco e Nero~, 
XI, 12, Roma, dicembre 1950, pago 6·52. 

Da pago 42 a 43, anali i di Il dittatore e di M onsieur Verdoux. Del primo si riven
dica, oltre all'importanza del tema e della posizione assunta da Ch., «la dovizia di 
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fantasia comica e defonnatrice ~ e « l'impiego consapevolissimo del sonoro~. Il Vero 
doux «costituisce una denuncia desolata e violenw.; e di una tale assoluta negativitÌl 
nelle conclusioni che a Chaplill, per l'ulteriore pro ecuzione della propria attività, si 
presenta il ri chio di doversi muovere entro un viraI o cieco, a meno di non trovare la 
fona di ricominciare da capo ~ (ciononostante, all'a. pare che nel finale del film vi 
sia «un Chaplin più fermo e solenne:., che «quando Verooux si avvia alla ghigliottina 
ci si rende conto di come un autentico brivido tragico pru i per la prima volta, forse , 
entro una pagina chapliniana, e come qu ,lo possa dunque preludere ael un fecondo 
riavvio, ad onta delle caratteri ti he di involuzione, che l'opera nel suo eomples'o 

denuncia:.) . 

147 . TAYLOR, D., A Picturial lIistory of the Mouies , imon and chu ter, 'ew York. 
1950. 

Atlante fotografico, con brevi accenni esplicativi. Di h. ono citati, a pago 41, 
Caught in a Cabaret e Between howers. a pago 42, Tillie' Punclllred Romance, a pago 
14, L'emigrante, a pago 80, La strada della puura, a pago IlI, Il monello. a pago 168· 
169, La febbre delforo, a pago 208, Circo, a pago 245, Luci della cillà, a pago 289. 
Tempi moderni, a pago 331·332, Il dillatore. 

148 - LANOCITA, A., Cinema, fabbrica di sogni, ignorelli, Milano, 1950. 
ln questo libro dedicato ai ragazzi, il quarto capitolo è intitolato« lIe~ria. l''Co 

Charlot!:.. La febbre dell'oro, Circo e Le luci della citlà sono per l'a. i l'apo!avori di 
Ch. Poi, con Tempi moderni e Monsieur V crdolt:l, ~ i film di Charlot i fanno amari 
e polemici: egli è divenuto sardonico, irride la ,o('Ìetà borghehe e la caterhi7.za, con 
asprezza~, onde all'a. pare « il miglior Charlot appartenga, ormai, al pa ato ~. 

149 - LARSEN, E., Spotlight on Film, Max Parrish, London, 1950. 
Da pago 40 a 42 e da 60 a 62,su Ch. del periodo muto; da pago lO6 a 109, ul 

periodo sonoro. 

150 - VIAZZI, G., Il «Tartufo ~ fa paura ai c(jpitalisti delf America, in « l'UnitÌl~, Mi· 
lano, 25 febbraio 1951, pago 3. 

Sulla condizione di Ch. nel cinema amrrirano, e sul fatto che un uo progetto per 
un film sul problema dei negri negli tati Uniti, nonchè il prog tto di una ver ione 
del moliériano Tartufo, siano incorsi nel veto dei di trihutori, i quali hanno anuun iato 
che, ave Ch. avesse realizzato tali Hlm, essi lo avrebbero boicottato nei cinema da loro 
controllati, cioè nel 15 per cento delle sale dell'intero circuito americano. 

Un'eco di tale notizia è anche in « L'Ecran Français ~, IX, 293, Paris, 27 febbraio 
1951, pago 2. 

151 . BERG T, B., e TACCHELLA l, Ch., Charlie Chaplin, vagabond alt coeur meurtri, a 
enfin trouvé lo jeune filZe dOllce de çes films, in « L'Ecran Françai ~, IX, 295, 
Paris, 13 marzo 1951, pago 10-11, 7 iiI. 

Breve cronistoria della vita privata e delle donne di Ch., messe a ('OD franto con 
gli ideali femminili dei suoi film. 

152 - TACCHELLA, l Ch., CAaplin "traitre ci l'Amerique chréticlllle "!, in L'Ecran 
Français~, IX, 298, Paris, 3 aprile 1951, pago 3. 

Ch. Don ~i recherà a girare Limelight in Inghilterra a cau a delle noie ch~ i cerca 
di creargli circa il suo ritorno negli tati Uniti (a questo riguardo, dr. dello 
stesso a., Charlie Chaplin prisonnier?, in « L'Erran Français ~, VIII, ~81, Paris, 6 
dicembre 1950, pago 16). L10yd T. Binford, censore di Memphis negli . U. ha proibito 
la ripresa di Luci della città «a causa della reputazione di Chaplin~. Anni prima 
lo stesso B. aveva già proibito il Verdoux ostenendo che « haplil1 r, prr l'America 
cristiana, un traditore, un nemico della decenza, della virtù, del matrimonio e della 
Pietà >. 

153 - CARTlER, R., Charlot cerca la DI'Se, in « L'Europeo ~, VII, 25, Milano, 17 giugno 
1951, pago 8·9, 9 ili. 

Attacco a Ch. «Contro Charlie Chaplin l'America ha sopratutto due motivi di ri· 
sentimento, che fanno passabilmente a pugni tra loro. Gli si rimprovera in primo luogo 
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di essere ulla vergogna nazionale; in secondo luogo, di non essersi mai falto cittadino 
americano ». «L'accusa di essere un comunista ha fatto fischiare spesso gli orecchi di 
Chaplin. Finora non se ne è data a sostegno la minima prova formale. Chaplin non è 
e non è (orse mai stato comunista, nel senso del membro del partito con tanto di tessera 
iII tasca. I suoi amici dicono «E' un individualista ad oltranza », altri lo definiscono 
anarchico del tipo cerehrale. Sotto certi aspetti. questa seconda è una defini7.ione inaco 
cettabile. Chaplin non è un anarchico. Non è neppure comunista, ma rosso sì. La sua 
}Iosizione, dal '19 in poi, è sempre stata di "impatia cieca e sistematica per la Russia 
sovietica. Non è cosa importantissima in sé. Le idee politiche di questo clown di genio 
sono corte ed insipide. La troppa stima in sé cbe è effetto fatale di un successo pari 
al suo, lo ha buttato nella fossa comune degli artisti: nella fissazione dottrinaria e nella 
predicazione ». Secondo l'a., Tempi moderni sarebbe film «schiacciante e noioso », Il 
dittatore «un altro film sbagliato », Monsieur Verdaux «un altro fallimento:. nonchè 
«un monumento di noia ». E' ricordato che dopo il Verdoux, film vietato in diverse 
città americane, «il rappresentante Rankin e il senatore Langer chie ero l'espulsione 
dell'autore:.. L'articolo termina sostenendo che 4: i precedenti e gli indizi attuali sono 
contro Limelight e il suo autore:.. 

154 . BOUSSINOT, R.,Contre le museliére du fascisme: J'ive Charlie Chaplin et le droit 
d'avoÌr des idées!, in «L'Ecran Français:., IX, 310, Paris, 19 giugno 1951, pago 3. 

Energica di{C!'a di Ch. contro gli attacchi della stampa reazionaria francese (tra 
gli altri, di Claude 1Ilauriac e Henry l\Iagnan), e contro l'articolo di Raymond Cartier 
apparso nel n. 116. di «Paris·l\Iatch» (cfr. Parte seconda, Sezione quarta, IL 153). In· 
tervengono successivamente diverse personalità del cinema francese con dichiarazioni 
di simpatia e ammirazione per Ch., e la rivista le pubblica in apposita rubrica intito
lata Vire Charlie Chaplin! Nel n. 312 (3 luglio), le dichiarazioni di Gérard Philipe, 
Noel-Noel, Pierre Laroche, Claude Autant·Lara, Henry CalcI; nel n. 313 (lO luglio), 
quelle di René Clair e Henri Decoin; nel n. 314 (17 luglio) , una di Marcel Blisténe, 
nel n. 316 eH luglio), una di Jean Cocteau. 

155 ALADI l, E., La strada di Chaplin. in «Filmcritica >, Il, 6-7, Roma, giugno·luglio 
1951, pag. 41·45, l ill. 

Esposizione della parabola chapliniana, dalle prime comiche ai più recenti film, 
con particolare riferimento a Tempi moderni. al Dittatore e al Verdoux. 

156 - TODD, A., From Chaplin to Kelly, in 1: Theatre Arts~, voI. XXXV, 8, ew York, 
agosto 1951, pago 50, 88·9l. 

Su Ch. come ballerino e coreografo, con citazione di alcuni giudizi di Martha 
Graham e W. C. Fields. 

157 - BALDELLl, P., Lettura del personaggio, in «Cinema », n. s. IV, 66, Milano, 15 
IUl:lio 1951, pago 5·7, 3 m., e IV, 67, Milano, l agosto 1951, pago 29·31, 5 m. 

Fa riferimento al saggio del Chiarini (cfr. Parte seconda, Sezione seconda, n. 50), 
os~ervando che ne risulterebbe «una dicotomia, un po' romanzata », «una vnnifjcazione, 
di tipo·idealistico crociano, dell'intero ambiente storico su cui sorge l'opera di Cha· 
plin, e della dialettica (clle non è ancora poesia ma su cui sorge la poesia) con la quale 
potentemente quest'opera si articola:.; rivendica il valore poetico del Verdoux, pur am
mettendo, rispetto ai film precedenti, «una diversità di qualità, di conclusione poetica 
nclla struttura del film»; il finale riscatterebbe «la non convincente prestazione com· 
plessiva ». L'a. giunge a conclusioni opposte a quelle del Chiarini: sarebbe l'intrusione 
di CharIot nel film, l'elemento negati"o: «pesa sul film un difetto nella coerenza stili· 
5tica e nella unità nel senso che la solennità e la tensione aspra della mutata tematica 
mal sopportano la farsa le fumisterie del «clown », le «gags », la pantomima, le mo
vt'nze del vecchio Charlot. Ciò che stride nel film non è il materiale di recente elabo· 
fazione, ma il sedimento, la sopravvivenza di Charlot che inceppa la nalrazione ». 

158 . POUJADE, R., Lettre de Béotie, in «Raccords », n, 9, Paris, autunno 1951, 
pag. 18·2l. 

Ripresa, in tono minimo e senza eco, degli attaccha Ch. sulla falsariga dei Suarès, 
ouday e Schwob (cfr. Parte seconda, Sezione quarta, n. lO e 42; Selione seconda, 
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n. 13). « Charlie Chaplin non mi piace ... Quel che vedo ullo ~chermo, è un saltimbanco 
che non fa nulla di sufficientemente grazio o, né di abbastanza destro, né di abbastanza 
commovente da conquistare la mia simpatia. el Crand Larousse del 1928 leggo ch 
Charlie Chaplin è «il creatore di un tipo comico nel quale si comhinano l'ahbrutimento, 
la malizia, un rassegnato fatalismo, e un poco di malinconia :.. Ahimè, nella compo
sizione di questo tipo comico, l'abbrutimento entra in troppo grande parte, per i miei 
gusti :.. «Questo clown dei riflettori dei teatri di po~, l'ho già incontrato. Quelli che 
hanno visitato certi ospedali non oseranno smentirmi. Rimprovero a haplin di aver 
creato un tipo comico che è proprio quello della peggior di!;grazia, della peggiore 
miseria umana :.. « Non rimprovero al signor Cltaplin di aver fatto film buoni o cattivi. 
Gli rimprovero soltanto di esistere. E' con Charlot che ce l'ho :.. 

L'ammirazione manifestata nei riguardi di Ch. dagli intellettuali negli anni '20 • 
spiegata come sintomo di una malattia romantica he, a dire dell'n., imperversava in 
quel dopoguerra. 

i59'- GATTO, A., Il nostro Charwt, in «Cinematografo :., I, l, Roma. novembre 1951, 
pago 24-25. 

In occasione di una proiezione estiva all'Arena di Milano del Verdou x, divagazioni 
in gergo ermetico: « Il cinema per Charlot nasce a questo punto, è il diagramma di un 
ritmo, il riuatlo di un'ombra che si scompone per estreme trasparenze re-tando opaca 
come la nebbia e attingendo, !;empre estranea a sé, l'ultima radio,ità del proprio 
squallore:., ecc. 

160 - CLAIR, R. Réflexion fai te, Gallimard, Paris. 1951. 
el corso di queste « note, per una storia dell'arte inematografica dal 1920 al 

1950 :. frequenti accenni a h. Da pago 80 ad 82 è riprodotta una critica dt>Il'a. a 
L'opinione pubblica. del maggio 1924. Dice Clair che «que to film non è un dramma 
Dlinuziosamente combinato, ma un su eguirsi di qlladri uruani. Più che III ,"erosimi· 
glianza di certi fatti, ci interessa la verità psicologica; qui essa appare otto una luce 
implacabile:. (il che gli ricorda Stendhal); inolue ne sottolinea l'a _enzn di tecnici«mo: 
«Chaplin ci ha ricordato che la forma non è tutto :.. egue un commento dello t o 
Clnir, del 1950, che conferma il giudizio precedente, e a quello di tendhal aggiunge 
il nome di Tolstoi, poichè « questi personaggi non po sono essere giudicati econdo la 
morale convenzionale». Poi a pago 117, su Un giorno di vacanza. sulla tecnica del co· 
mico, ul« sen o del cinema :. chapliniano; a pago 121, la riconferma del giudizio pre
cedentemente e presso su Luci della città. 

161 - LANOCITA, A., I dicci anni felici di ChaTlot uomo solo, in Mostra Retrospettiva del 
Cinema, S. e. ma Cineteca Italiana, Milano, 1951, pago 73·75. 

Commento a Charlot soldato e al Circo. Circa il primo, l'a. sostiene che era, nel 
1918, rispetto alla guerra, soltanto « non pro:.; Il circo sarebhe 4: praticamente un·anto· 
logia di motivi già sfruttati) ma «inter ~a appunto in quanto ria. urne lo Charlot 
meglio ispirato e lo porta. per spirituale maturità e per pro~res o tecnico, alle con e
guenze estreme:.. Poi «il melodrammatico City Lights, il polemico Modern Times, il 
satirico Creat Dietator, sopratutlo l'involuto lItonsieur Verdol/x, in cui harlol si fa ui
buno:., segnano secondo l'a., 4: le tappe di un declino, di un'atrofia, di una vociferazione 
geniale ma convulsa ». 

162 - MISKIN, L., Chaplin. in « Sequence :., n. 14, London, 1952, pago 3. 
Ritratto chapliniano ad acquarello, riprodotto in bianco e nero. 

163 - CoCTEAU, J., PrcAsso. P., COLETTE, LEcER, F., AR'iou". ., Pourquoi nous aimon.~ 
Charlot. in « Les Lettres Française ·Tous les Arts· L'Ecran Fran<;ais », IX, 408, 
Paris, lO aprile 1952, pago 12. 

Apprezzamenti su Ch., scritti in varie occa ioni. 11 testo di Cocteau ' del 30 marzo 
1952, quello di Picasso del 31 marzo 1952, quello di Léger del 2 aprile 1952, quelli di 
Colette e Arnoux del 1931. 

164 - CRANE, H., Cha[Jlinesque, in « Cinema :., n. s. V. 88, Milano, 15 giugno 1952, 
pago 318. 
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Poesia del 1926; Gian Carlo Pozzi ne dà una uaduzione con te to a fronte e dice 
che il poeta qui «ha inteso ~oltanto a, umere la maschera di Chaplin a simbolo d'un 
sentimento ~; essa inoltre gli sembra abbia «una intensità che non gli pare avesse 
la "trascrizione" del aba (cIr. Parte econda, Sezione quarta, n. 33) anche come 
vÌ\ ezza espressiva:t. 

165 - BARRET. ., Limelight, Chaplin e il pltbblico inglese, in « Rassegna del Film », 
I, 8, Torino, novembre 1952, pago 13·14. 
ull'accoglienza assai fa\'orevole fatta a Limelight dal pubblico e dalla stampa in

glese. Sono citate le opinioni dei critici del «Times» (<< il film è, in sostanza, un 
trattato sulla concezione umoristica di Chaplin, un'apologia della sua carriera e della 
sua opera»), del « Daily Herald », del« ew Statesman and Nation» e del «Manche
'ter Guardian l'. 

166 - FE!IIIN, G. ., Chaplin. Limelight e il pubblico americano, in «Hassegna del 
Film l', I, 8, Torino, novembre 1952, pag:o 11-11, 
un'accoglienza fatta a Limelight dal pubblico e dalla stampa americani. «Lime

light è pas ato qua~i in secondo plano, come se non interessa"Se », « econùo una falsa
riga politica e diffamatoria che ha laciato allibiti tutti gli o servatori imparziali ». 

ono date notizie sulla campagna scatenata contro Ch. dal «Journal American », quo-
tidiano facente parte del gruppo di interes~i di W. R. Hearst, e condotta al suo culmine 
dall'Auorney Generai Mc Granery con la di posizione di \ietare a Ch. il rientro negli 

tati Uniti « fino a cbe non fosse stata ultimata l'inchie,ta intesa a stabilire se il rientro 
stesso (fosse) lecito in ba 'e alle nuove leggi fedel'ali sulla immigrazione» (cfr. «Daily 
Ne" , » del 18 settembre 1952). 

167 - BAZIN, A., Si Charlot ne meure .... in «Cahiers du Cinéma », III, 17, Paris, no
vembre 1952, pago 2·5, 2 ili. 

Digr ione li Calvero in rapporto a Charlot e Vcrdou-.:. «La creazione del clown 
Calvero è /leniale. Ci costringe ad evocare Charlot e al tempo ste o ci priva di qual· 
siasi ra somiglianza, poichè nulla nella sua silouhette e ancor meno nel suo genere 
comico permette la confusione ... Mi pare che l'es~enziale delle riserve deferenti e am
miratÌ\'e fatte a Limelight da una parte della critica, se lIon dal pubblico, derivi più 
o meno coscientemente da quest'equivoco, che è all'origine stessa del film ... ». L'a. con· 
sidera Limelight un'intrusione dello «stile» nella mitologia chapliniana: «L'episodio 
reali ta, il tuffo nel dramma di Limelight era inùubbiamente necessario affinchè Chaplin 
~i svestÌ.."Se del doppio mito della sua eterna giovinezza e di Charlot. Charlot è morto 
ghigliottinato otto la fai a identità di Verdoux, la vecchiaia di Chaplin è morta alla 
fine di Limelight con Calvero ». 

Dello stesso a. cIro anche Charlot può morire? in «Cinema Nuovo », I, l, Milano, 
15 dicembre 1952, pago 18, nel quale • anzitutto detto che «E' impossibile astrarre la 
storia di Calvero dalla mitologia chaplinesca ... nel sen o di un'autocritica del mito da 
parte del suo autore>, e nel quale vi sono anche os ervazioni sulla morte di Calvero 
posta a raffronto COli quella di Moliére. 

168 - PA 'DOLFI, V., Il suicidio del clown, in «Cinema Nuovo », I, 1, filano, 15 dicembre 
1952, pago 13-14, 3 ili. 

«Limelight sembra essere veramente e tragicamente conclusivo. Il <uicidio del 
clown che non riesce più a far ridere il suo pubblico è, in modo liasparente, il dramma 
di Charlot davanti al mondo, ossia del mondo dinanzi a se stesso ». 
169 - VISCONTI, L., Lettera a Chaplin, in «l'Unità », Milano, 19 dicembre 1952, pago 3_ 

L'a. porge a Ch., giunto in Italia per la «prima» di Limelight, il ~aluto proprio 
e quello degli operai, dei contadini e degli intellettuali democratici italiani, ne esprime 
il ringraziamento per la poesia ch'egli ha loro donato con la sua opera. 

170 - MAIAKOV KIJ, V., Il cuore di Charlot, in «l'Unità l', Milano, 19 dicembre 1952, 
pago 3. 

Versione italiana, corredata da un breve cenno di presentazione, di una poesia 
di l\Iaiakovskij su tema chapliniano e in particolare sul MoneUo, appac a in origine col 
titolo O razvlecenniach Evropy in « Ogonek ~, l\Ioskva, febbraio 1924, poi ristampata 
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col titolo Kinopovetrie. in Kino, Goskinoizdat, Mo_ha, 1940, pag. 321-323, e in obranie 
stihotvorenij, \"01. Il, oyetskij Pisatel, Leningrad, 1950, pago 183-185, con una nota 
bibliografica a pag. 522. 

171- RE)';olR, J., Temoignage SUT " Limelight ", in c ahiero du Cinéma)t, III, 18, Paris, 
dicembre 1952, pag. 21-22. 

«Con Charlot rincasa tardi eravamo all'incisione. Con Limelight iamo all'aHr O. 

Chaplin ci ba dato molti capola\ori, ma. è torse la prima volta che ci dà un'opera 
di 10rma c di ispirazione perfettamente clru ica)t. 

172 - VEDRES, ., Temoignage sur .. Limelighr ", in «Cahiers du inéma)t, III, 18, 
Paris, dicembre 1952, pago 22-24. 

Con Limelight «si è a quel lal punto di condensazione d Il sensazioni chI' fa il 
quadro )t, come dice\a Mati ' . Qui l'humor non ;. più c gaiezza [atta d'ironia e d'im· 
previsto)t, ma da\'vero una dimensione supplementare della tragedia )t. 

173 - l\hCHEL, A.,Temoignage sur "Limelight ", in c: Cahie,rs du Cinéma)t, III, 18, 
Parigi, dicembre 1952, pag. 24. 

Secondo l'a. il film, per la sua c: insaziabile po..'Rione per la vita)t, andrebbe acco
stato a L'étranger di Albert Camus. 

174 - ROUQUIER ,G., Temoignage sur "LimeLight", in cCabiers du inéma:., III, 18, 
Paris, dicembre 1952, pago 25. 

Impressioni dopo lo. «prima :. parigina del film, di tono entimcntale ed t:motivo. 

17$ - VERMOREL, c., Temoignage sur " Limelight ", in c Cabiers du Cinéma:t, III. 18. 
Paris, dicembre 1952, pago 25·26. 

Dopo aver ricordato uno dei uoi primi articoli. Chuplin (Joé/e lyrique, l'a. dice che 
il film «è l'ultima bobina di Verdolu; sviluppntll in dodici o quindici:. c che, più chI' 
un film è piuttosto « una specie di diario intimo destinato al gran pubblico:.. 

176 - l\llTRANI, N., Temoignage sur "Limelight", in cCabiers du Cinéma:., 111, 18, 
Pari~, dicembre 1952, pago 26-28. 

Lo sviluppo generale di Limelight pone un interrogativo 3!< ai gra\'e: per la prima 
volta Cbaplin dubita non di Cbarlot ma dell'arte tessn, di cui Cllarlot non \ che una 
espressione ». 

17i - Lo DUCA, Temoignage ur "Limelight ", in «CahieTs du Cinéma:., III, 18, di
cembre 1952, pag. 28-31. 

c Limelight è un'autobiografia, più bella, più esaltante, più compIe -8 di una \ ila 
reale ). 

178 - KAST, P., Temoignage sur » Limelight ", in «Cabicr du Cinéma:., IlI, 18, Pari-, 
dicembre 1952, pag. 32-33. 

Tratta sopraLUtto del Verdol/x, film la cui sottigliezza «mo tra\'a di colpo a lutti 
quelli che non se n'erano accorti che Chaplin c lo wift, il amuei Butler, il Karkll del 
cinema: Mr. Verdol/x si collocava agevolmente tra Gullher Er whon, n I grande 
atto di accusa contro le mistificazioni ) . 

179 - RICHTER, J. J., Timoignage sur "Limelight", in «Cnhier du Cinéma:., III, 18, 
Paris, dicembre 1952, pago 33-36. 

c: Si potrebbe dimostrare che Limeligbt è quasi un negativo di melodramma:t. 
econdo l'a. il 1ilm andrebbe accostato al Fiume di Renoir: c: Renoir, premendo dol

cemente i fianchi della realtà, fa scaturire dal Fiume la poesia, la pace e la. saggezza; 
Cbaplin, da Limelight, la bellezza. la grandezza e la verità; cioè la stessa cosa). Parla 
poi di un'affinità con Il diario di un parroco di campagna di Bresson, per concludere 
che con questi tre film c: il cinema comincia a saper parIare:t. 

180 - Cm, J., Le petit MOllsieur, in « Cahiers du Cinéma), III, 18, Paris, dicembre 
1952, pag. 37·38. 

Ritrattino in occasione di un'intervista, con qualche notazione sul carattere di Ch. 
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181· CAU:l'\OOLl, G., Festival di Charlot, in Film 1952, Filmcritica, Roma, 1952, pagine 
147·150. 

Sui film MutuaI L'astuto commesso, Accidenti alle rotelle, La strada della paura, 
Il conte. L'emigrante. econdo l'a. «in queste opere ancora immature ed estemporanee ... 
lo Charlot degli anni venturi, l'acuto Ìronista della condizione umana, l'implacabile 
Iustigatore dei costumi e il banditore dello scetticismo si intravvedono appena di scorcio. 
La preoccupazione dominante nell'attore e nel regista è per il momento quella dell'ef· 
fetto comico »,« ma la vera grandezza di Charlot non risiede in questa straordinaria 
Iertilità in~entiva; risiede nel fatto che egli sia partito da un linguaggio mimico e 
romico così prodigioso non per schiuderlo in un giro vizioso di effetti, ma )Jer esprimere 
negli anni succes ivi una alta verità umana e poetica. Di questa verità, in alcuni dei 
film riuniti nel Festival di Charlot si scorgono i primi segni ... ». 

182· HENORlCKS, c., The Sound Track, in «Films in Rewiew», III, lO, New York, di· 
cembre 1952, pago 533. 

Sul onoro cii Limelight, giudizio negativo sulla musica di Ch. L'a. riconosce che il 
leit·motiv del film esprime l'ompiutamente Chaplin, ma la musica scritta per il balletto 
gli pare «misera>: «lo credo di non aver mai sentito mu ica così poco originale. C'è 
in essa sentimento per.onale, ma il sentimento personale non è sufficiente per sosti· 
tuire il signi[jcato, che trascende l'artista individuale. Questa mu ica può inter are 
chi vi sente Chaplin, ma non avrà alcun potere di attrazione per coloro rhe sono at· 
tratti dalla musica in é >. 

A questa tronratura replica un lettore, tal A. Rawls J r., con una lettera (Lime· 
light's Music, ivi, IV, el York, febbraio 1953, pago lOB), in cui so tiene che Ch. con 
la sua mu~ica, non intendeloa evidentemente attrarre ne suno: « essuno analIzza i li· 
bretti di Wagner per poi dirne rhe non attireranno mai coloro che sono inter ati 
alla poe io in sé ». 

183. AN., Giudizi su «Limelight >, in «Rinascita », X, I, Roma, gennaio 1953, pago 53. 
Il giudizio sul film di Pietro Ingrao (cfr. Parte seconda, Sezione tena, n. 52), 

provoca nlLmerO e lettere di lettori, una parte dei quali «ritiene che le l'iserve avan
zate da P. I. non siano giuste, perché il Iilm sarebbe da considerare opel'a d'arte per· 
fetta >, e l'altra che invece «avanza riserve e critiche anche più gravi di quelle fatte 
da P. I. e che toccano la so Lanza del lavoro ». Rino Dal Sasso ritiene che «non è 
sminuire CharIot definirlo per quello che è, e cioè un grande (l'ultimo forse) umanista 
borghese, l'assertore dei valori che furono propri della borghesia umani tica >, Luciano 
Gruppi trova che, in ultima anali i, il film «giu tj[ica l'accusa di individualismo, cioè 
di visione dei problemi dell'individuo all'infuori dei rapporti sociali»; Gianfranco Coro 
sini ostiene che «è parado aIe affermare che questa sia la più grande opera d'arte 
del nostro tempo. Più utile è indagare come l'opera è nata, in una atmosfera di preso 
ione politica senza precedenti, dopo che si era catenato contro il uo autore la più 

isterica e accesa campagna diffamatoria da parte della classe dirigente americana, in 
un periodo di psicosi bellica e di isteria antidemocratica. In questo ambiente 1'« uma
ne imo» di Limelight è una sfida. Anche se il contenuto di questa sfida è socialmente 
limitato e incerto, essa rimane un Latto positivo ». La redazione della rivista, nel suo 
rommento, o serva che mentre certi richiami a Shakespeare e a MoHére sono «evi
denti e inutili e agcrazioni» (per alcune cose sarebhe bastato un richiamo a un buon 
narratore dell'800 »), ritiene che i giudizi positivi dati siano «pienamente giustificati 
quando si collochi quest'opera nel mare torbido della corrente produzione cinemato
grafica, sopratutto americana, che ha abituato il pubblico a considerare quasi inevi
tabili gli orrori e le idiozie più incredibili. Finalmente qui vi è una onesta e pulita 
e ben raccontata e approfondita vicenda di sentimenti ragionevoli, e gli uomini ap' 
paiono degni di simpatia e non già mostri irreali o caricature odiose o festuche tra· 
volte dalla sorte o senza speranza >, sicché, si conclude, «siamo grati all'artista per 
questo richiamo alla semplicità e all'umanità dell'arte ». 

Su questo problema cfr. anche. AOAMOLI, c., Calvero, in «l'Unità », Genova, 
31 dicembre 1952. 

184 - BRUNO, E., La speranza e la disperazione nella poesia di Chaplin, in «Filmcri· 
tica >, voI. V, 20, gennaio 1953, pago 3·5. 
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Ch. è definito c narratore reali tico:t, «il più grande narratore di qu ta prima 
metà del secolo, il Balzac contemporaneo:t, al centro della cui ispirazione starebbero 
la di perazione e la speranza. Luci della ribalta è definito «un appa. sionato inno di di· 
fesa alla vita, all'amore, alla semplicità, all'affetto:t. 

185 - CALENOOLI, G., Lo spettacolo senza gioia di Calvero, in «Filmcritica:t, val. 
20, Roma, gennaio 1953, pago 11-13. 

Sulla concezione drammaturgica di h., sul suo «rifiuto di ogni lenocinio for
male:t. econdo l'A. la «parado ale posizione di haplin dinanzi allo spettacolo è 
una delle testimonianze più evidenti della disperazione ('ontcmporanca, di quella 
disperazione che ha portato alla rinascita del relativi mo e dell'e istenziali mo:t. 
186. CARDARELLI, V., DELLA OLPE, G., Ro AI, O., TcstimoniaTlZe su Chaplill, in « Film· 
critica:t, voI. V. 20, Roma, gennaio 1953, pago 6-8. 

Per Vincenzo ardarelli Luci della ribalta è opera «incomprensibile e parado~'ale 
nella sua impo tazione e nel suo sviluppo:t perché« haplin è il cr alore di harlot 
e non può straniarsi dalla sua creatura:t. Per Galvano della olpe im ece il film «si 
regge (arti ticamente) solo per quel tanto di forma (filmi a, che ri ce a raggiungere 
(non sempre, certo!) :t, ma avverte anche che «l'opera di haplin, o, e si pr ferisce, 
il suo messaggio (arti tico) umanitario, non deve farci dimenticare l'he l' poca ua è 
altresì l'epoca di Bertolt Brecht e del uo mes ap;gio (arti ti o) sociali ta, rivoluziona· 
rio ». Per Ottone Ro ai, Chaplin c è Uomo:t, c è oluto:t" è «più realista del reale:t 
e, con Jouvet e Petrolini, «l'artista più grand compao in que to tempo:t. 

187 • FRANClOSA, M., Charlie, ritratto dell'uomo, in «Filmcritica:t, \01. ,20, Roma, 
gennaio 1953, pago 14-16. 

«II personaggio di Charlot è la fotografia nucleare dell'Uomo ». 

188 • FRATELLI, A., Un bel racconto, in c Filmcritica:t, \'01. ,20, Roma, gennaio 
1953, pago 17·18. 

«TI caso di Limlight è quello, più unico che raro, d'un racconto cinematografico a 
cui, se fo e spogliato dalle immagini, rester bbe un valore letterario:t. «In n . uno 
dei rUm di haplin come in questo i valori letterari e cinematografici hanno un così 
perfetto equilibrio:t. 

(Queste o ervazioni si trovano anche nell'art. del Frateili Ritornanùo su 'Lime· 
light', pubblicato da c Il Giornale del Popolo », Bergamo, l marzo 1953. 

189. SALA, G., Le c luci:t di Chaplin, in «Bianco e ero:t, XIV, I, Roma, gennaio 
1953, pago 36-40. 

c Un fascino concertante emana da questo Chaplin precri tiano:t. 
190. WEINBERC, H. G., Quasi una c autobiografia:t, in «Bianco e Nero:t, XIV, I, 

Roma, gennaio 1953, pago 41-43. 
«Luci della ribalta come opera d'arte cinematografica è molto meno interessante 

di Luci della Ribalta come nuovo (e forse conclush o) capitolo deIla vita di uno dei 
più straordinari artisti del secolo:t. 

191. SCIALOJA, T., Appunti per una interpreta.ione di Charlot, in c Bianco ero:t, 
XXIV, I, Roma, gennaio 1953, pago 44-54. 

CI: e un vento rompe, scompone, riduce in briciole, ovrappone uno all'altro i 
freddi riflessi, i rigidi, incolonnati elenchi di gesti; se un venlO pezza quelle impalo 
cature - le maglie, le gabbie invisibili - è quello, è quello il precorrimento della 
lieve venuta di Charlot. In uno sventolio di candide tende annunciatrici aspiriamo a 
pieni polmoni una fragranza di follia e di frittura ». 

192. PELLlZZI, c., Un pianto che fa ridere, in «Bianco e Nero:t, XIV, T, Roma, gen· 
naio 1953, pago 55-57. 

Ch., dice l'a., è artista perché c l'Automa e rUomo, nella (sua) migliore opera, 
giungono a forme così piene e sorprendenti di reciproco intreccio e compenetrazione, 
da riuscire per noi allarmanti nell'atto stesso che ne ridiamo >. 

193. VEBDONE, 1., Filmografia, in «Bianco e ero~, XIV, Roma, gennaio 1953, pago 
61-71, 8 ilI. 

Filmografia basata ~u queIle del Leprohon (cfr. Parte seconda, Sezione prima, 
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n. 20) e dell'Huff (cfr. Parte seconda, Sezione quarta, n. 90). Dei titoli dei film in 
genere è data la traduzione letterale, non il titolo con cui essi uscirono in Italia. Pre
cede una nota biografica. 

194. REDI, R., Bibliografia, in «Bianco e ero », XIV, I, Roma, gennaio 1953, pago 
72·77. 

Bibliografia chapliniana, comprendente 137 voci. 

195. BrA CHI, P., « Luci della ribalta » di Charles Chaplin, in «L'I11ustrazione Ita
liana », 80, l (4021), Milano, gennaio 1953, pago 66·67, 3 ilI. 

«Charles Chaplin non ha perso niente della sua «vis comica », della sua sem· 
plicità e cbiarezza di esposizione; sa ancora inventare personaggi interessanti ... la 
favola, anche e un tantino melodrammatica, è plausibile, e il «rimpianto del tempo 
perduto », la Londra del 1914 ... è poco meno che perIetta. Ma manca al film una co a 
importante: un linguaggio moderno, una tecnica più sciolta ... Quando un'opera d'arte 
persuade nei particolari e lascia insoddisfatti nell'insieme, essa è sostanzialmente 
mancata ». 

196. UMBERT, G., « The elegant melancholy 0/ twilight », in «Sight and Sound », 
VoI. 22, 3, London, gennaio·marzo 1953, pago 123-127, 5 ilL 

Analisi dei rapporti tematici che intercorrono tra Luci della ribalta e le prece
denti opere chapliniane. In particolare, l'a. ritiene che Il monello, Le luci della città, 
e Luci della ribalta siano «variazioni dello stesso tema », ma che «l'unità poetica di 
Luci della ribalta ia assicurata da un profondo, calmo e fatale senso di tri tezza ». 

Dello stesso a., cfr. una prima impressione del film in Leure de Londres, 
«Cahiers du Cinéma », III, 17, Paris, novembre 1952, pago 19-20. 

197. EISNER, 1., Chaplin's 'Limelight', in «Filrns in Rewiew», IV, 2, New York, feb
braio 1953, pago 106-108. 

Lettera da Parigi, di criti ai soiismi intellettualistici dei critici r:he non hanno 
compreso la semplicità e umanità del film, e non ne hanno inteso il classici mo della 
forma. 

198. QUASlMODO, ., Un poeta di fronte a Chaplin, in «Cinema Nuovo », II, 5, Mi
lano, 15 febbraio 1953, pago 105·106. 

«La commedia umana di Charlot ha raggiunto a pas i inavvertibili la tragedia. 
E non diremo che da Molière egli sia arrivato a kak peare per un esaurirsi o offu· 
scarsi di temi semplici, lin ari, ma perché ha seguito la no tra vita di contemporanei 
dall'adole cenza alla saggezza dell'età alta ». 

199. DEL BUONO, O., Santiago e Calvera, in «Cinema Nuovo », II, 5, Milano, 15 feb
braio 1953, pago 106. 
ulle omiglianze tra Luci della ribalta e Il vecchi~ e il mare di Hemingway, e 

ul fatto che «Chaplin, come Hemingway, ci incoraggia con questa parabola a lottare ». 

NOTA. - Alcune delle voci della presente bibliografia mi sono state comunicate 
dai Sigg. Corrado Terzi e Irio Fanciulli; del che ]j ringrazio. Debbo altresì dei rin· 
graziamenti alla «Cineteca Italiana », e ai sigg. Guido Aristareo e Ugo Casiraghi, i 
quali cortesemente hanno mes o a mia disposizione le loro biblioteche e raccolte di 
materiali. 

Glauco Viazzi 

FINE 
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tocca ai critici guidare la lotta; 'lario Quargnolo: Hollywood anliconformi~ta; a
verio Vollaro: Maniera americana; Franco Zannino: Pietà per i bimhi; iviana 
Guerrieri: I gu ti delle donne; F. M. De Santis: Cen~ura pntriottÌ<'a contro «Anni 
facili»; Luciano Saroni: Era in palio a Siena e ora nnn lo è più; Pier G. Agostini: 
Critici di tutti i giorni: la To cana; Guido Gerosa e Raffaele Cro,i: Censura c fede 
cattolica; F. D. G., . Voli aro, F. Rocco, M. ini calco, G. Gerosa, F. Amodei, T. Rn
nieri: I film (La maschera di cera, iamo donne. Mare crudele_ Il sole negli occhi, 
I viteUoni, Un marito per Anna Zaccheo, La lupa, Gelosia, allO mortale, Trarillla 
'53, I prigionieri della ciuà de erta, Giouentù alla sbarre., Niagara, Nei bas,çilondi di 
Los Angeles, Lello matrimoniale, Legione straniera. Anni perduti, Il diario di un con
dannato, Di notte sulle strade, Un turco napoletano): F. Rocco: Documentari e 
realtà: Onestà di una cronaca; Archivio; Enrico Palilucci: Il colore nel film: Una 
battaglia vinta; E. G. Laura: Il passo ridotto: Gli italjani i fanno malamente con
figgere alI'estero. 

STATI UNITI D'AMERICA 

The Quarterly al Film, Radio and Television, 'olume VIII, }o'all 1953, number I, 
Berkeley and Los Angeles. William E. J ordan: orman Mc Lart'n: Hjs areee and 
ThechniquCl, Gerard Pratbley: The ational FHm Board; Dallas W. Smythe: 
Porlrajt of an Art-Theater udience: Dorothy B. Jonc9: WilIiam Faulkner: ovel 
into Film; Jonh Harrington mith: Oscar Wilde's Earncst in Film; Howard A. Bur
ton: Iligh Noon: Everyman Rides Again; William 1\1. ~hull: The Anricnt Mariner: 
Translating with Film; Earl Les.lie Griggs: The Ancirnt Mariner: The Film Seen 
and Heard; FrankJin Fearing: Bibliographiy Ior lhp. Quarter. 

Films in Review, volume IV, nllmber lO, december 1953, ew York. George 
Mitchell: Lon Chaney; James E_ Davis: The Only Dynamic Art; William K. Eve~on: 
Movie Titles; Reggie Hurd h.: Re-I ues ; College Courses on Film-l\1aking: At 
UCLA (Irvùlg Pichel), At USC (Mahin Wald); Hermall G. Weinberg: CoIfee, Brandy 
and CY/l:ar : XIV; Henry Hart: Hot Blood; N. IIope Wilson: Genel'iel1e; Robert 
Kasg: Kiss me Kate; I\Iiscellnneou Re\"jew. ; List oI Recommended lov:ies; The 
Sound Track; Book Revews: Victor Volmar: The Terhnique or Film Editing; Frnnk 
Daugherty: A Tree is a Tree; Marylin Adam : The Oliviers: Gcrard D. Mc Donald: 
.A Pictorial History oi tbe Silent Screen; IIerman G. Weinberg: Theatre-Film; 
Letters. 

UNGHERIA 

Bulletin de la Cinématographie Hongroise, n. 35, Budapest. Sandor Petafi: ~az 
de marée, République; Kilman Nadasdy: Le film historique en couleurs Raz de nwree; 
Barnablis Hegyi: (MOli) tra,ail dans Rao: de marées; Lajos Basti: (Le) role .de 
Kossutb; Zoltan Maklary: Le role du général Bem; Tivadar Mark: Quelques dessms 
de costumes pour Raz de marée; Violetta F rrari: Le personnage de J wia Szc?drey 
dans Raz de marée; Le personagge de Gyurka Hajdu dan~ le film Raz (le maree. 
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UNIONE DELLE REPUBBLICHE OCIALI TE SOVIETICHE 

Iskusstt·o Kino, n. 12, dekabr' 1953, foskva. Literaturnyj scenarij (soggefti): 
K. Badigin, V. Kreps: Studt'noe more (Mare ghiacciato); Teoria i i toria kino (Teoria 
e storia del cinema): N. iorozova: Prikliucenskij fil'm (li film avventuro o); N. Zu
ravlev: Iarce propagandirovat' do tizeniia el' skochozia jstvennoj nauki i peredovogo 
opyta (Propagandare meglio i ucce:,si della scienza P- della pras i ù'avanguardia 
agricola!); !\loloùye aktery kino (Giovani attori cinematograiici): B. L\'ov-Anochin: 
Do tizeniia i oscibki aktrisy (Succe5si ed errori dell'attrice ; E. Kul' ganek: O tvor
ceskoj iniciative aktera (Dell'iniziativa creatrice dell'attore); Tvorceskaia tribuna 
(Tribunll creativa): V. 1\luradeli: Kompositor i firm \Compositore e film); Voprosy 
kinodramaturgii (Prohlemi di drammaturgia cinematografica): E. Gabrilovic: O 
vvnutrennem mire geroia (Del mondo interiore del personaggio); B_ Makarcev: 
Neispol' zo\annyi zanr (Un genere trascurato); V sceuarnych otdelach kinostudij (Nel 
reparto soggetti dei teatri di posa); Za rubezom (All'estero): A_ Braginskij. Anglin
skaia kinematografiia segodnia (II cinema inglese oggi). 
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Miscellanea 

U~lIlERTO BARRARO - Il realismo non 
è una tendenza dell'arte, ma l'ru·te stc...osa: 
es'O fiori ce quando i afferma una civil
tà nuova, ed ha il compito di darle auto
rità e di raf{oTZaria. In quei fortunati pc· 
riodi anche r estetica e la filo oIia in gc
ner, adempiendo allo stes;.o compito, 
teorizzano un'arte di idee e di pratica 
finalità. Quando, invece, un cirIo storico 
sta per esamirsi. quando la classe ege
monica è in decadenza ed in crisi, e la 
struttura sociale scricchiola e sla per 
schiantarsi, sorgono ideologie che tendo
no a distogli('re dalla realtà e dalla com· 
prensione della realtà: Iorme di pseudo
arte irreali<;ti he, formali tiche, callil(ra
fiche, ermet.ste e così via; ed esteti he 
e filosofiche che le giu tiIicano afferman
do la purezza dell arte, rarte fine a e 
ste-sa, e la oggettività, ed addirittura 
!'inesistenza, del mondo reale In quei 
periodi l'arte, il realismo che si oppone 
a que ti noi più o meno abili e raffinati 
surrogati, ha un contenuto crilico, di in· 
sofferenza e di rivolta, e per di piegarsi 
e protcndersi verso un futuro migliore d 
costretta a forme dis imulate, rievocazioni 
storiche o favole, che, per il loro conle· 
nuto ideale, con eevano intatto il loro 
valore, la loro essenza reali tica. Il neo
realismo del cinema italiano nasce dopo 
una lunga gestazione: il primo impul o 
gli venne dalle uggestioni dei film e del
le teorie del cin ma sovietico; UII impul
so che, non potendo esplicarsi, si \015e 
alla teoria ed alla loria, riscoprend\J {, 
r ivalutando una tradizione di -uno rl'ali
smo cinematografico italiano, che ri -ale a 
«Sperduti nel buio:. (1913); da qui la 
sua denominazione di «neorcali mo », e 
da qui la «forma nazionale >, che è una 
delle sue migliori caratteri5tiche. ella 
raggillllta unità nazionale, nella guerra di 
l iberazione, for e il più alto momento di 
tutta la storia italiana, ono nate, come 
creazione collettiva, opere alti ime, il cui 
valore, col passare degli anni appare 
sempre più grande: «Roma città aper· 
ta" «Paisi!" «Il sole sorge ancora », 
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c Caccia tragica >. «Ladri di hicic'lette >. 
« firacolo a lilano >. L'arT. to del ma
gniIko lancio di rinnovamento, che \8-

rie ~kend hanno impo,to al no,tro Pae· 
~e, ha determinato anche un clima diIfi
cile Il r l'arte in Il nere, e, in partirolare, 
per r arte del film, che più di ogn i altra 
è 'oggetta al denaro e condizionata dalla 
ituazione ~oeiale. o,ì il realismo è ogl!;i 

combattuto nei modi più vari: con una 
guerra dichiarata, con una imitazione del· 
l sue (onne esteriori, unita alla so titu
zione d Ila sua ideologia progrc .• ha con 
ideologie retrive e reazionarie ,più in-
idiosaml'nte, qualificando ogni film di 

l'eali,mo e contrabbandando, .olto questa 
mentita ti!'!letta, i formaliomi più vuoti 
e il naturali mo piil , tomache\ole. E' com
battuto predicando quella «oggettività:. 
che, atteggiando.·i peciosamente a indif
ferenza al bene ed al male, al brutto ed 
al bello, crede di nascondere il suo wr
gogno.o part ggiare per il male, lo . ua 
concia saltazione dell'erotismo aspera· 

to della violenza. arà nece aria molta 
vigilanza, molta fermezza ed infle .• ibilità 
morale, nei cincru:ti italiani, per salvare 
la propria arte e la propria dignità u· 
mana. 

BE:\' RECHI - Come scrittore io mi 
occupo non della produzione, ma della 
o tanza dei film. Vista sotto queslo a
petto, ammiro molti 'mo la nuova pro

duzione neorealista italiana. Ma sono ano 
che alquanto preoccupalo, pcrchè mi pa
r che la produzione italiana non ~ia più 
al livello arti tico snl quale i trovava 
quattro o cinque anni or sono. Ho l'im
pres ione che gli inter i finanziari dei 
produttori o àei banchieri stiano per pren
dere il controllo. Que to è un male. on 
vorrei che succedes e come in America, 
dove gli indipendenti sono stati messi fuo
ri gioco, 'cacciali, e sono stali so tiluiti 
dai banchieri. Qu to ha determinato il 
fallimento drlla cinematograIia americana. 
Che l'Italia -- ha aggiunto Ben Recht -
si guardi da questo pericolo. Fino a quan-



do la strada ~arà aperta ai talenti artistI
ci ed alle idee fresche, l'Italia produrrà 
film che varrà la pena di andare a vedere_ 

ANDRÉ CAYATTE - Il cinema è solo 
uomini che si primono: un mezzo di 
espre ione che vale nella misura e nel 
modo in cui gli uomini se ne servono_ 
Quindi, io po o ammirare questi ultimi, 
ma non so nè po so dire cosa sia il neo
realismo_ Ammiro, come uomini e cinea
sti, dei realizzatori magnifici quali un 
De Sica, un Ro ellini, ed anzi considero 
che la Francia e l'Italia siano i due paesi 
che hanno il più grande avvenire nel ci
nema, perchò: esso lascia molto posto agli 
autori ed agli uomini. Non so cosa voglia 
dire « neorealismo », ma pen o che, in un 
certo enso, Renoir, Duvivier e Carné rea
lizzarono, prima della guerra, parecchi 
noti film <"Ile potrebbero dirsi neo-rea
listi_ 

EDWARD DlIJYTRYK - Desidero invia
re il mio saluto, esprimere la mia am
mirazione per gli uomini e per le donne 
che hanno creato il movimento neoreali
sta_ Esso è alla base della nuova produ
zione cinematograIica italiana, fermamen
te insediata in prima linea nella produ21io
ne mondiale_ Il Iatto che que ta cinemato
grafia abbia potuto raggiungere tale po
sizione in co ì breve tempo è prova della 

ua magnifica \-italità_ Come spettatore 
e competente di cinematografia ammiro 
la forza e ronestà con la quale il film 
neorealista italiano rappresenta una cul
tura ed una tradizione alquanto diversa da 
quella del cinema americano_ Come regi
sta di J-Jolly\,ood io lo apprezzo come un 
competitore, un competitore così irruen
to che esso nece_sariamente <muoverà l'in
dustria di Hollywood dalle rotaie del con
venzionalismo: un competitore che inC\'i
tabilmente, attraverso il suo continuo svi
luppo, condurrà ad un sensibile migliora
mento della qualità della produzione ci
nematografia mondiale. 

GIUSEPPE DE SANTIS - lo ritengo che 
per il neorealismo non è possibile mante
nere e sviluppare le formidabili premesse 
dei primi anni dopo la caduta del fasci
smo se non in un clima di libertà asso· 
Iuta per 1'8l-tista, Ciò va detto e ripetuto: 
tale condizione non sussiste, oggi, intera
mente. Da allni si discute di «crisi del 
neorealismo »; c'è perfino chi, interessa
tamente, ne va preconizzando la fine im-

matura; ma raramente viene messa in 
luce questa che è l'unica vera caura di 
una tempol'anea stagnazione, una cau a 
che viene imposta dall'esterno e non è 
scaturita dall'interno del no tro cinema 
migliore, il quale è restato sostanzialmen· 
te, malgrado tutti i tentaÙvi di soUocar
ne la voce, sano, vivo, pronlo a cogliere 
sempre i ~'Uggerimenù della realtà italia· 
na. Può darsi che, COSl dicendo, io appaia 
un semplicista, potrò sembrare insensibi· 
le a certe sottili distinzioni filosofiche ed 
estetiche. Ma io credo che l'arte realistica 
nella letteratura, nella pittura ed, oggi, 
nel cinema (arte nata vari secoli prima 
del 1945, attraverso il maturarsi della co· 
cienza umana), potrebbe avere fine in 

due soli casi: con la fine degli artisti, o 
con quella della realtà. Entrambe queste 
eventualità mi sembrano un po' assurde. 
In un solo C3l'O si può arrestare lo svilup· 
po dell'arte reali tira (aTTestare, non uc· 
cidere), ed i' quello attuale: l'essenza, 
più o meno completa, della libertà di 
pensiero e di indagine per gli artisti. Nel
la storia dell'arte, specialmenle qui in 
Italia, non è il primo caso, nè la prima 
volta che ciò si verifica. Ciò che importa 
però è che in questi anni di solo parziale 
attività creativa, alcltne idee i iano chia
rite, e ciò che prima era aspirazione i tino 
tiva sia oggi divenuto coscienza teorica. 

CARLO LEVI - Eccezionale è l'impor· 
tan218 della corren te neorealistica, che, ne
gli anni del dopoguerra, ha sospinto la 
cinematografia, non solo italiana, ma di 
tutto il mondo, u strade nuove, liberano 
dola dai -vecchi schemi. Con un'821ione 
parallela a quella esercitata dalla miglio· 
re letteratura e pittura del dopoguerra, 
il neorealismo ha portato alla scoperta 
di nuovi valori, non solo sul piano arti· 
stico, ma anche su quello sociale in sen
so lato. Esso ha permesso infatti di pene
trare, come mai prima d'ora, gli strati 
popolari della nazione italiana e di rive· 
lare cose nuove o mal conosciute; di rea· 
lizzare, insomma, una nuova unità tra 
l'arte e la vita del Paese. E' necessario 
che l'esperienza neorealistica - del resto 
appena agli inizi - esca dall'attuale fa· 
se di relativa stasi, per riprendere il suo 
cammino. Il pericolo di una cristallizza· 
zione in fonnule stati che e ripetute esi· 
ste anche p(;r il neorealismo. come per 
tutti i movimenti intimamente vitali. In 
alcune opere minori della scuola neorea· 
lista questa invol uzione si è rivelata ab· 
bastanza chiaramente. E' necessario inve· 
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ce procedere oltre, per giunger ad ulte
riori s\i1uppi e approfondimenti, per toc
care quel realismo più profondo che 010 

in alcuni momenti è tato raggiunto dal 
no tro cinema. 

Dltre a questo p ricolo interno, eHiste, 
pe!' n neorealismo, un pericolo terno 
co'tituito dalla censura e dalla tend nza 
ad una produzione commerciali tiea. 

G. W. PAR T - on è facile daIe co ì 
su due piedi un p:iudizio sul compi ~o 
fenomeno del n orealLmo. Mi p re ch .. 
sia sempre il CIl50 di pensare che lo , Iil(' 
è una facciata, che dipende da circo tan
ze, mezzi, po,sibilità di fare qualc sa. CI 
neoreaTismo, quale si è sviluppato in Ita
lia, è legato direttam nte alla guerra ed 
al popolo italiano. i si è accorti ad un 
certo punto che il popolo stesso, il pae 'e. 
recitavano con noi. Ma quello che a me 
interessa oprattutto è . ottolineare la ne· 
ce.~sità che he op:ni film, e non solo neo· 
realL~ta, di e sere umano, di cercare em
pre l'immediato colloquio con il pubblico. 
Il pot re creatore del cinema è l'umanità. 
Cambiate l'abito, e vi resterà sempre l'uo
mo. on è a caso che io sia in Italia -
ha continuato l'abst. Qui c'è una cosa 
molto grande ed è appunto l'Italia. L'Ita
lia con il neoreali. mo ha gettato un pon
te tra il vecchio ed il nuovo nel cinema. 
Que-to è il pltnto di part nza per nuove 
m te. E' qui, nella terra cl lca di ieri. 
e nella terra moderna di domani, che si 
tro\a il punto di incontro per un nuo\'o, 
fruttuoso lavoro). 

CHARLE ~PAAK on c'è reali mo 
in arte e non ce ne arà mai. Poichè la 
funzione t~sa dl'll'arte è di trasformare 
la \erità quotidiana. Tutto è interpreta
zione, • tilizzazion , coperta infine ed e
spr sione di un sentimento personale. 
Non ' che in apparenza, ed in maniera 
molto sommaria, ,econdo l'oggetto o il 
moth'o che eTVe da punto di partenza, 
che l'ispirazione può es, ere detta reali La 
o poetica. «Ladri di biciclette », defini· 
to capolavoro) del cinema realista, può 
sere consideralo il capolavoro del cine· 
ma poetico. 

LuclII 'o VI COi'\TI 

naie esperienza di 
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ella mia p rso' 
regista la ricerca 

di una \'enw(' do('umentazione d Ila real
tà che ,i ~o ·titui al comenzionnle po
sticcio ha !'uddisIatto il bisogno di una 
libera creaLion artibtit·u, in un momen
to in ui il ('inema do\ \'a attenersi ad 
un ricettario al flua le lo tesso puhblico 
ave\a fiDito fon l'a. uefar.'i. Per tIIui i 
regi,ti ('hl' hanno ~uito qu ta ~tradn 
. i è trattato di ~oddisfare ad un 'e. i. ten· 
za del genere. la anrhl' uperato un cer
to periodo, che hh come r pre ioni pm 
not la magnil quenzn, il titani~mo, ed 
un certo toriei mo, rimane \' <ig nro 
avvertita anc'he dn trati sempr piìl lar. 
ghi di puhhlko, ('h rigettano il ('incma 
come m('zzo di pll5"atempo o di l'o'idctta 
eVa! ione. Penso the il neore li.mo non 
sia una rigida forma :tili, tica le"ata alle 
continltenze di un d t rminato p('riodo, 
ben~ì l'inizio del\'evoluzione del in('ma, 
come fatto d'arte, ~u un piano di sem
pre più approfondito acco tamento alla 
,ita n Ile ue varie i.tanz di un m· 
pre più approfondita ('onoscenza della 
realtà umana. 

LtJl(;[ Z~\lrA - Il neo realismo, nato 
per il conIluhe di tre cin'o,tanze (Iiher
tà di pre,~ione ]Jerm <a daUa fine del 
faHeismo, esperi nze vive oH erte dalla 
drammatica realtà della guena e del do· 
poguerra. mancanza di teatri di posa 
- con eguent necc, ,itù di portare la 
macrhina da presa nella strada), è nella 
sua enza, un nuovo modo di raccontare, 
liberamente, una realtà viva. Il cinema 
neorealista, l,ertanto, potrà ~ubire tra~for
mazioni determinate dal gusto, dalla fan
tasia, o dalla en ibilità dei diversi auto· 
ri; ma non sarà più po .• ibile tornare in· 
dietro, raccontare convenzionalmente to· 
rie altrettanto com nzionali. Qu to nuo
vo modo di raccontare ha influito note· 
\'olmente anche sul cin ma ameri ano, che 
ba porLato anch' o la macchina da pre-
a nelle strade, tra la folla, presentando' 

ci, in alcuni film (Giorni perduLi, La cit
tà nuda, ecc.) una ew ork nuova, vi
\a e rcol , Il n diver a da quella co trui
ta nei teatri di posa che ci ammannivano 
le veccbie pellirole hollywoodiane. Il neo
realismo si . trovato di fronte un osta
colo: la cen:<ura. La libertà d'espre sione 
è invece un fattore fondamentale del suo 
viluppo. 



PRECISAZIONE 
Nel fascicolo .corso, n. 2, febbraio 1954, e precisamente nella lettera 

di Libero olaroli u il Comitato tecnico e i premi è contenuto un errore che 
lo ste so olaroli ci prega ili correggere e nel quale è incorso per un'infor. 
mazione sbagliata. Infatti il film Maracatumba non ha avuto il premio 
del 18 % come erroneamente è affermato nella lettera. Questa precisazio. 
ne, per dovere di esattezza, non incide naturalmente sulle considerazioni 
volte dal Solaroli riguardo al modo con cui vengono de"oluti i premi dal 

Comitato tecnico. (n. d. r.). 

LUIGI CHIARINI . Direttore responsabile 
Autorizzazione Tribunale di Roma N. 2689 del 244.52 

«Stab. I. G. E. I.» - Roma . Via S. Dorotea, 6 . Marzo 1954 
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fRATELLI BOCCA EDITORI - ROMA-MILANO 
RIVISTA DEL CINEMA ITALIANO 

Diretta da Luigi Chiarini 

STUDI E TESTI 

L. • Rlvlsla dal clneme ltalleno '" Intendendo port.re un sempre più largo 
contributo agII studi cinematografici, Inizia con lo collan •• Studi. lesti., I. 
pubblicazione di una .erle di volyml fondamontall per tutti coloro che si occupano 
di storia, critica e tecnica del film e Indispensabili per ogni uomo di cullura 
che voglio essere infoFmato sugli a.pettl artistici, culturali, scientifici didattici 
e politici di un'espressione cosi Importante e tipica della società moderna, 
I voiuml dalla Collana • Studi e te.li" , dovnti al maggiori artisti e sludlosl 
italiani e stranierI. si raccomandano, ollre che per l' Inlrinseco vaiore di ogni 
opera, per l'organicili! dolla sceila, 51 che in breve tempo costituiranno una di 
quelie collezioni che non possono mancare nelie biblioteche di enti e privali, 

it •• co".: I 

CESARE ZAVATTINi 

UIIOERTO D. 
Dal soggotto alla scenoggiatura 

Precedono aicune id .. sul cinema, A cura di L Chla.inl 

Volume in 8· 

l'.elrann. pro •• 'naaftlen'e: 

Marie S.ton: UNA BiOGRAFIA DI EISENSTEIN, 
Theodore Hulf: CHARLIE CHAPLlN, 
Pudovkin, Claurell, Gherassimov e aitrl: IL MESTIERE DI REGISTA, 
Luigi Chiarini: iL FILM NELLA BATTAGLIA DELLE IDEE, 
J, P, Mayer: SOCIOLOGIA OEL FILM, 
Pelor Noblo: IL NEGRO NEL FILM, 

L,5oo 

Goorge. Annenkov: MEMORiE 01 UN COSTUMISTA, , 
Goorges Ch.rensoi - Roger RAgant: UN MAESTRO OEL CINEMA, RENE CLAIR, 
S, M, Elsenstaln: LA CORAZZATA POTEMKIN (Scaneggiatura), 
Mario Gromo: TRECENTO FILM, 
Guido Arlstarco: PROBLEMI OELLA CRITICA CINEMATOGRAFICA, 
Fernaldo DI Giammatteo: IL NEOREALISMO ITALIANO, 
Glauco Vlazzi: BIBLIOGRAFIA RAGIONATA DI C, S, CHAPLlN, 
A, Menarini - C, Tagliavinl: IL CINEMA NELLA LINGUA E LA LINGUA NEL 

CINEMA, 
Karl Relt.: iL MONTAGGIO OEL FILM, 
IL DOCUMENTARIO IN ITALIA a Cura di M, Gandln, 
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FRATELLI BOCCA EDITORI 
ROMA - MILANO 

Il 1° luglio ha iniziato la sua attività presso la nostra 

sede romana la 

SEZION~ ANTIQUARIA 
Essa curerà periodicamente un Catalogo d'antiqua

riato che sarà inviato a quanti ne faranno espressa 

richiesta. 

Alla Sezione antiquaria i nostri lettori potranno rivol

gersi per commissioni librarie, ricerche di opere 

esaurite ed informazioni bibliografiche . 

.. Bocca Antiquariato" prenderà sempre in attenta 

considerazione offertè di singole opere di qualche 

pregio o d'intere biblioteche. 

Indirizzare a: 

Il Bocca Antiquariato" - Via Quintino Sella 

n. 67-69 - Roma Tel. 474.904 - 484-272 
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. ROMA - MILANO 



NOVITÀ 

I CLASSICI JTALIANI 
NELLA STORIA DELLA CRITICA 

Opera in due volumi diretta da WALTER BI;),;>,1. 
dell'Università di Genova 

È viva da tempo nel campo degli studi di letteratura italiana, la 
riC'hif'~ta di un'opera che raccolga organicamente mOf\Qg:rafie di storia 
della critica dei maggiori ~critto'ri italiani, corrispondente all'esigenza, pre
sente nella Moriografia ~torici"tiC'a, di una conoscenza sicura del problema 
critiC'o degli autori studiati, della ,·ila che. l'opera d'arte, la personalità 
poetira ha ,is:>uto nella valutazione delle varie fasi del gusto e della critica. 

A questa e'igenza così attuale si ispira l'opera che « La l'Ilum·a Italia ~ 
pubblica in due volumi. e che, affidata a diyersi studio"i, ma costituita 
secondo criteri uniformi. rappresenta uno strumento culturale di singo. 
lare utilità. 

Nei due volumi il lettore troverà una rapida ed e auriente sintesi 
~torica del problema t'ritiro dei magç:iori scrittori della nostra letteratura, 
scelti non solo per il loro intrinseco \"alore ma anche p .. r il prohlema di 
cultura letteraria che essi rappresentano. E nelle note ahbondanti e nelle 
c·'t'nz.iali bibliografie troverù un'ade~uata informazione sui prohlemi del 
t,..,.to, dei commenti, del la, oro erudito. mentre accurati indici dei nomi 
gli permetterann,o di ricostruire in maniera più generale una visione delle 
fasi della critica e della operosità e incisiyità dei critici nella concretezza 
dei singoli problemi. • • 

E pensiamo che di fronte Il compilazioni frettolm:e e prevalente. 
mente utilitarie, quest'opera. C'ondotta con criteri scientifici e accurata· 
mente preparata, sarà Ì1 ... ieme uno ~trumento valido per !!Ii studiosi e un 
au~ilio pratico per quanti ahbiano bisogno di infomlazioni per scopi più 
immediati di carattere didattico e professionale. 

SmDIARIO E èOLLABORATORI 

VoI. 1. - DA" rE <D. M attalia); PETRARCA (E. Bonora): BOCCACCIO 
(G. PetrOll;O): POLIZI.\M E LORE:>ZO (B. Maier); ARIOSTO (R. Ramat). ; 
l\r.~CH1AYEI.Ll (C. F. Go/fis): GUICCIARDr:-ir (S. Rotta); TASSO (C. Vare5e). 

VoI. II. - MARI~O (F. Croce); METASTASIO (S. Romagnoli); cOL-
00:\1 (F. Zampieri): PARlI\l (L. Carelli); ALFIERI (C. Cappuccio); l\IONTI 
(L. Fontana); FOSCOLO (W. Binni): LEOPARDI (E. Bigi); M"""IZONI 
(M. Sansone); CARDUCCI (E. Alpino); PASCOLI E D'Al\~u",ZIO (S. Anto
niellil; VERGA (G. Santangelo). 

LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
FIRENZE 

PIAZZA INDIPENDENZA, 29 



LE POESI ,E 
di CARLO PORTA 

Edizione c rit ica integrale a cura d i 

D A N T E ISELLA 

n8 ediziont' rnlw:l rOlllplel1l drllc POP ic clt'l 1'0118 "rn 1111 rl 1Ic 
l' i 'C'n7(' più ~pntilc' cI.·li;! filologiu /' d .. lla r.ultur lelft'rana itllii 118 111 

quunto l'l'C il (10<'18 milalll" - a clifI,'r,'n{,j c1c,1 n Ili - IIlln I .h-p III \ 

di l'ditic i fOllclunH'l1lllli f! ,·omplf/t, p la .. :a op,.r~ c'I c', giul'I IIltrU\" c, 
una tradizione a -Iumpu rontinua, 'IU81110 la ua fllrtun8. 111 lIu "il l'' ' 

nU':ltP. 1I1I'dio If', ,ah .. und pnrllo l'diziollc cl,,1 lHli. il Po,to non dled 
diffu,iOll<' alll' 'UC' poe .. i" e nun copi.mdole di UII m ILO (I focend"l, 
.. opiare' Il .. 1 i umil"!, 

L' I, Ila, n I riullir(' nilic'l1l1lC nte l'inl .. lo COfJlU JlOllic-o l'ortUlOo, It 
110\1110 ri"olrlf" "l'rDttllttn all" 1I·,timoni 111.' 111 no<nilt" ,'cm 1111 /ldo, 
non ,,,ltanlo ndl" Ioihliou'dll' puIo"Ii.-l.. lIIiI anc III' wrll .. mlle:li III prho,,'. 
'pull li cli H·..,.i, ahl"'lJ.i di nUnli ,·uIllI'Onitiwllli, c'0l'11' dt'finitil,' ulo r CI 
o di mann /Ii tlllll/llrulori. i ,/uad,'rlli l l del pO'la, (";' 

E' '1U" la 1111 c'dizinnc nili"8 c eTll fJh 11' in ulla \/ l' lipo -mfll'a 
C' I"j!lInl;- ima ,·111' c'gli l Il11 1'l1nlo " "il"I., 111'111 lotin d",dl lutI, 1")rI Ili. 

• 
Ediljoni in chll' volumi, in "urla a m31111, , ' Oli 

tlodi,'i l Ullpl' di G\"I'\l1f (;\11.1.\111 " 11" nlralto 
,h-I Porta cii FWIlIIH AHI l 

• 
Erlizionl' in bro"1l1 Il, ,'nn "'al"la. I.. -
Edizione in lulla IIC'III', fn'j!i in (lI!> " l'u' lmfin, I .. H1000 

LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
FIRE~ZE 

PIAZZA I llIPE DE ZA, 29 
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