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è tramutata in valanga e le teste sa ltano in frenesia :-eporaliLtica: colloqu~, 
congressi, festival, mostre, quindicine, sett~lIla\le: tre ,giOl'pi, parleci pm:ioltl, 
panorallli , relrospellive, ras egne; gro~sc pI7.:le :h pel,hcok «( ~amos )~ sc ne 
vanno t rottando per tullO il mondo senza un nttllno dI ~osla, l'. ('ome lIl ' e~lll
po finaziario se ad una forte qlU~nl,il il (li, moneta ,si , Ilni,",ce Ima trop,po t'apl~a 
cireola:lione pos;;iallo parlare (h llIf1azlollc, COSI 11 clllema mOI\(hale, c tU 

particol ar modo quello itali~no dr;;l,i ,nltimi IC,mpi: perdr il ('onlrol10 de l, 
proprio valore e tl ,Ile propl'1c capacita: per apta,r';l COll'H:' HlI globe tmtWI 

frclwtico, Non si può cerio ncgare che Il noslro clIlcma cl ,1 (10pogllerra no~\ 
ia ftato colmato di glorir (" di lauri, di osalllla e tl i vv iva intcmaziollall. 

C'è pcrù il peri colo chc in questo suo ,.:calmanarsi osse""ivo vada a finir/' 
come un qnal unque pi Ilorc, di illu'i l r ·' III a H'eCIII(' f allla, che in (~~ \Ii I o a I 
riconoscimento IIffì ,i aIe ,li llna eriti('(\ ocul:t la, , ll '<.)dlliaz iolw (li ha~s i pro
fiuntori , all'entusiastieo favorc d Ila [olla aC(' f\(lem ica c non illfettato di 
mania autopuhblicilarin, si llia a J arll'ripare n lllo<; lrp Jlazionali (,J intcflIa
:lionali , ad ol'ganiZZal'llC , a concorrervi , u intrallaz';,ar\'i , a l)l'(':-:i(' (krv-i , Si f;hl'a('
eia, corre lutto il gloho per I( e"::i(;'H' pl'(, ~ nlt'», "lcd i ~c(' materiale, illlharll"
rando uffici postali di tutto il mondo. Alla fine lli lIl' C"I'lO pcrio([o 'l i tro
verà snervato, sfiorito, nauseato di (!;loria, ;;('nzu o!wrt>, ~enza sold i, cnJl il 
cerve llo zeppo di orari ferroviari, 

Eppure molti giovani del cinemn italiano, dalla cl nlatura <l a ro"i('t1nti, 
per varie e :,:peg,.;o iJlCOllfe"sa le nf'l' ':-;" il[1 di altl'l!~iaJ11('l1to, ,.;i lr\('llono i delll i 
d'oro! '3e proprio non Yo;!;liollO sottopor~i al tormento, (' nlla spe"a. per l.1 
e, trazione di un >llcrgicf) (' v il ale (,lluino, ~ i lIH'ttOTII\ ma~ar i in t"81'11 \11111 

sfoglia di dente d'oro da np})l iear>;i immediatamplll(' ~ml huono, quando la 
necessità urge, Che ('osa \'0f!;liollO lllesli ;,!;iovnni !4(' lIQIl diveni are v( uhi, 
~emh\'are vissuti, po~~ibilment(' quas i comm('n/la tori'? F' il v('('ch io pr(':!ill
dizi) della sicurezza che può offrir(' , a !llf'llt i flac,'i(lt' <' scn:ta fmltn"ia, la 
maturità e perta, l'nnnosità del c/)mprome!4~O, il pi!!oli.) <li :-\crvi dal ]1l11 ~(1 
servi zio ri('co di faI. e (' o >pol'tuni tid\(" ('1't:(lt'll7.inli, L hollalmil tlel « troppO 
giovane» fà naulragarr \'('1'(1 i ~pprnnze , ; l(' ri li ~('c t'lll'l'gic' fr .;chc, inti l'i
disc e co cienze e Il {felt i , La formula clelia f('(1I'11' !4iCUI'I'7.za (l e I !>l'l'VO in ':lI
lito commuove fino a\l(, lacrimc i l't''l'ulI i dI'ila I iranni n cconoll1 i('11 f' pi'i-
ologica, 

A 1tri e lementi et rop: nei :-;i a flì nncI\llo in qtl(' 'la lIlal'l'ia all'ali "'l'il con
qui, ta: i ruffiani Il Ila pov(,l'Lù, i t<,,, t( ni dai forti hi cipili a1liH a 8071di~ farc 
con atletico, a~'dO\'e m~_o('hi~llli e PCl',,,cl': i.')Ili: i puri dali .. « fronJa)) po tu
ma" pallegJa tl da ''l'lll,ert', lh ~c, l l'g~ l ~ton alt 'Cltanlo puri, vigoro:anH'lllc ' 
maflO,' umente collegali: l belli, dali éHl1ln~o romanI icislllO; .. Ii l'oi ]01'0 

malgrado, partii i da un ou<,sto Ille"tinc (' portl\ti su lla (' al iva ~t rud il di mla 
arte appiccicali<:r ia dall'euforia d i u~a palCl'lla critira; ç;li epigrnulltla ti ci 
del documeutan mo, dalla scarsa e rldOl d:mlf' cult Ira li e aIe impl'onlatll 
su basi damulUziane e imperiali, ' 

r tirapiedi gran~i. ? piccoli, stanchi (lc~li oncri della dl'llIocrazin, hanllo 
peJJ~ato ora anche dI 1'18polvcrarc le vccchi' po1tt'011P , n IlIciùnr I enormi 
l'crivanie per gli obe i ('ol1lmendatol'i ùcl inellla per i hllrocrat' ] Il' cien 

, 'd' cl' 'f 'l II ' . I (I nrt regl1lle, aVl l l 1'1 arsI (e c l)J reole umiliazioni, 

Eppure ma~grado la ~i" tla, i~p~gliata, le arte sudi(' ie, le (li lhr' paU
ro c, .la pali? d~ vetl'~ fenta C I t'lcclOli di parrucca, la v !'chia fatlllt'chier<l 
del ClDema ltahano ne, ce ancor" a dire la verità, Sarà la ('L baIa dell'Art 
che vince, malgrado tutto, 

A LFll1~[)O D1 LA HA 













































70 

DANGERS DE LA CRITIQUE 

par 

LO DUCA 

'AUCU, 'S ont étonné8 de slIrprclldrc la critiquc cn tlagran l ùélit 

D de contradiction . Un actcllr est parfoi,,; ju'" cx 'craìlÌc et génial, 

ce qui prouve ({n 'OD ne parte pa9 lc mCllle langagc ou ì'ncorc (fu'On 
m c,,;ure la nH~me chose avcc dc 'olllpas différcn t8. Le.,; lcctcurs sc 

tronhlent et fillisscnt par doulcr dc letu's orac1es (si oracle il y a). 

C'est un danger très grave pOlir la cl'itiqu et pour I;on libro 

exercice. Le prétcxte serait trop !>icn accll cilli par maint inl 'l'C 'sé ... 

Un danger plus grand nous guette dcv<lllt nolrc mésentcnLe vi -ji-vil! 
d 'un film. Si on le juge à la foi s onliùc et cxaltant, héréti(Iue el 
liturgique, aùmirable e t infame, on ne pourra pas préLcndl'c d'etre 
pris au sérieux. 

Un tl'o ième dan ger e t le risque ù'etre disqualifié. 011 l:iait quc 
cerLains confrère italiens c trompèrent (l'unc façon incroyah le il la 

s011ie de Roma città aperta et dcs fleuron du uéo-réalhlle. Devant lc 

étourdissants succès dc ces fi]ll\S ù l'é trallger, i Is 'e sonl cfforcés dc I;e 
l'attraper. Mais le écrits restent.. . 

A la conféren ce ùe presse dc Jeux l nlerdits, 011 a enli p Laucr ccLte 

menace supreme. C'est là l'reunc typiquc qui dcvrait attcindl'C l'una

Uillli té, une ullanimilé nll ancée, cerl'cs, lUaIs indi ~dutahlc . Cepcnd un L, 

nous avon cllienuu quelqllc' confrèrc8 s'a ltaqucr h d H détails iu

silYuifia llb, Oli con te 'lei' la lo"iqu c intcrllc du conlc' ct J'c IH~Cfl ilYc ceux 
o 'o o 

qui ont sOllrds Ù 11 11 ccrlni n La l1 ~age <1 uthcnti qu t1u cinéllla (ct dc la 

vip,). L'unircrs qui engcndre ces « jCIl'X » e~l inUll.a/(uablc ;1 Icurs Y'ux; 
ce sout le ' « jcUX}) qu'il faudrait intcrdire ... 

E tunt en fal1t , ils n 'ont jamas joué ( à la tue:lC) ct !lC voilcnt 

ain"i la face tl evant une dé 'invo lLurc qu i in tlique quc c s genI! sonI 

pétris de clni ,tian isllle ali POil1 L d'Oll'C fumi{;crs "vee Icu r i-g li 'lc t' l tle, 
aCl'f' llleU l ' . 

La qll c" tion 11'C l pa Iii, d'a i l l c l l r~ . OCVilll l u lle OOUVl'C ClCllV , 

dépouillés, scanda leusc COUlll lC LO\lte .~ l e~ gl'n ll c1e~ Cl~IIVI'('", ([ui nOli, 

effraye par sa l'igueu r, lo l'i, (J1I C cst gl'O". On n l' 'parlcra clan (li x a ll ~ . 
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Sono esa l1.amente dello ste so parerc gii\ espre<;~ 
so da Bcrger; penso cioè che dehba af[el'luargl 
l'assoluta autonomia dclla Mo tra d 1 CilH'ma, ma 
limitatamente all'organizzazione della Moslra ~ 
alla sua amministrazione, rimancndo inseri la nel 
ciclo delle manire tazioni d'artc dclla Biennale. 

La dipemlcllza aella Mostra eille JJlatografic~ 
veneziana dall'Ente autonomo della llicnn al , e 
illdice di quello stato di inferiorit:\ in cui il cin~Dl? 
è tcnuto nei confronti ch altre arli ritcnute, cJllssa 
perchè, piil purc o più degne. 

Un csame dclle operc po te alla 13iennale di 
quest'anno sarchhe sufflcentc, pcr il ]01'0 Ili 'hia
rato counnercialismo, a sfatare que la assurda leg~ 
genda. Senza (lire che i l cinema prc cnta a"pcttl 
sociali culturali indu, trial i chc sono dcltutlo pecu
liari c carattcrist.iche, fon mi semhra quiJldi ch e 
vi possa esserc alcun duhhio ulla ncccssit;\ di una 
assoluta autonomia della MO 'lra di Ven zia . 

Prcmesso che nel ci ncma i I «('0 1ll1ll ' l'cio» in
quina fatalmente 1'« art » > viccv('na, e che la 
( mondanità » nella parti colare cir('o,., tanza di Ve
nczia-Lido inquina lull" du , vogliam.o vedcre, 
prima di ri spond\>re a i qu ' ili, qual e potn' hbe r,>;

sere in astratto la fi sionomia i,\(-al e <l i una manife
~ta2'.ionc del gel1 l'C: .? 

P er i cultori dcI cinema-arte i: una ti pecie di 
(: Cenacolo al Imio» 1'IIc pOLI' ,\)1)(, HV ) I g;er~ i in 
Assisi ; per i commercianti a oltranza è uJla Ci 'T'a 
tipo quella dc i cavalli , a Ve rona ; p ' r le persone 
di huol1 sen o ùovrcbhe sere una mauifc'>;lazionc 
artistica e mondana insi me, uv r> per sua {on
damentale caralLcri ti ca la libf·rtÒ. Più 1\1 ini8tC'ri 
si occupano J(·1\a ì\lostra di V 'nezia e più si l'i· 

I schia eli ordinarIa, orgallizzarla, inquutlrarla, scll e
darla , rcgistrarla , proto ollarla, timhrarla, fino a 
farla d iventar\' Ull pac o postal ·, t~ tl trem ' 0)\

~eguenze di qucsta tl' ifl l' trasformazi one vedr('h
hero il pubhlico ùiscrtal'e la manifeslazione vcne
ziana che sarehhe organizzatif.s imu in funzionr. 
sollallto di chi -.. eostrctlo o invitato a partet ipal'vi. 

Allora: sganciarla dalla }-\i('I\II<111' p ' r nflìelarla li 

un appo~ito Ente mini i:\l ' rial e? OH avrcbh' u gual
mente' l'ampi zza di vedutI', la di sinvollllra, 1:\ 
HJlcllez:t.a che le f)eCOlTOllO per rag:g iun"er ' quclla 
che - a mio modesto avvi o - l' la sua "iuBI Il es-

l':> 

senza. Occorrerebhe che, sganciaI a, fo~" poi g'~-
lita con i critcri eli una sana f)rganiz:t.a'l.iOlIC prl ' 

vata, limitaJl(]osi l'interv(,llto dI'ilo Stalo a l veroli
m nto dci uoi contrilmti finanziari . 
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Un'altra tendenza auribuisce semplicemente alla critica la funzionc d'incoralYgiare () 
censurare determjnate ITIlulifestazioni artistiche. 

Un'altra ancora identilica il ompito fondamentale Jell'attività critica nella inlerpre· 
tazione c nel commento Jell'opcrn d'Arte , talché, riferendosi naturalmente alla lcueratura, 
affel'ma essere la crilica l'arte di insegnare a leggere, 

Nes una di queste affermazioni è in sé inesatta , ma tlltte SOIlO in nfficienti , in quanto 
risolvono l'importanza c la fum!:Ìone llella critica in uno solo dci suoi l'O III P i t i ,'olliplelllcJ) 
tari: il giulizio st rettamente estetico; la enSUf3; il COllllllcnto o esègesi ddl'OJlcrn d'Art', 

Ma tutti que ti compiti sono essenziali alla complete:t.:t.a della illllagine criti('u , tan to 
che il respingerne uno solo svuota l'indagine stessa di esattezza ed u1ilit'" 

Il fine della critica è quello di trasformare l ' intuizione estetil'a che è alla base dell'opera 
d'arte, in ( percezione» estetica , in conoscenza ' ([uindi in godimClllo dell.1 sua hellezza, 

li proce so critico , che comporta neces 'ariamellte l'emission' de l giuJizio, prenJe le 
mo c da lIna prima reazione del soggelto conoscellle attrnverso la I( riproduzione in sé» 
dell' opera sottoposta a guidizio, Pertanto l'attività che giudica il bello ~ i id entifica con ([nel 
la che lo crea in quanto la r iproduzione dell' opera da parte del 'oggetto ha luogo nell,C 
identiche condizioni dell'ari i ' ta creatore, Se infaltj non esistes,e identitil fra allivitil arl1-
, tica, produttiva , e gusto , riproduttivo . la comulliCHzione ~ lI l' el~be impossihilc, Ma eviden
temente il processo critico sarebbe ben poca cosa se bi limita 'e. bulla base della purn 
costaziolle d 'lI'esistelllll o mello dell'emozione (' ~teticn . a l'i cono~cerl! o meno l'esi 'tenza 
dell'opera d·ar te. Esso tenJeril cioè ad analizzare la natura delle rea~.ioni che un ' opero 
provoca e Jlal'tendo d,l esse procederil alla analitica I( scopcrta» tlell 'oJlI'l'll bcrvendo;,j di un 
. istema dellato da lilla certa metodol')gia, AI processo imuitivo s 'pIe cioè 1111 proces8~ 
l'azionale, come sempre l'ormesso. attraverso il quale le facoltà intelle ttiva del oggetto s! 
identificano con l 'oggello, E mentre il godimcnto estetico . cio\> la cOllo ~renza e"trticll , C 
1m proce.so eminentementr intuitivo . l'anali si critica dell'opera ilUpli 'a un 1)rO('C980 razio
nale che partcndo dall'elTello (l ' e, istcl1za o llIeno Jellll emozione e~t cti\';J ) ri ~al g ;1 analiticll
mente alla causa (l'opera), 

II proccsso critico ténde quindi a pa~s,lI'e dalla conoseenza intuitivo alla \'onosccnza 1';1-
ziollale, 

Dinanzi ali' opera Ila sO lloporre a giudizio , il critico si porrà pertanto eOll animo dci 
lutto disinteressato per en'elluurne l'unali bi onde individuare l' cs'ellza dci mondo poe
tico dell'autore, e benché non sia po~sibile il priori tal)ilirc quali d(' hhaIlO essere le (loti 
di cui deve necessariamen te essere provvi sto il crili 'o per poter e'I' I,,'il<lrc la wa attivitiì. 
può dirsi in linea generale che egli deve innanzi tutto possedere un;\ 8ensibilit ~\ innntll nei 
riguardi Jelle opere d'arte, sensibilitil uc('e~sivallle11le affinata attraverso unII apPl'o[)riatn 
educazione estetica, Tale sell ibilità deve 1I11lllralmente essere validam 'ntl' sostelllltJ cla una 
rorte attrezzatura culturale nOli soltanto in senso m'li sti co , ma nel senso più vastO J d 
termine, Il ('l'itico devc in[i lle pos cdere un potere di riflessione e di ana li, i che gli COll
.euta di inJ ividuare la reale essenza Jellc opere e Jegli autori sottoposti a giudi:!.in: dò 
attraverso un sistema ('riti co d le ofTr.l una base teorica convincente c 01110 "l'lIl'a per la va
lutazione estetica. 

Lungamente dibattuata è stata la questione di come il soggello nell 'esercizio del giu
dizio debba porsi di fron tI' all'opera: se dehba doì" trlll1iandosi dal pl'ore~~o creat ivO 
giudicarla iu base alla sua identità con un Il modello ) idcal • Opplll'C ~e debhu porsi 1lt,lIa 
po l1aone pirilllule dell 'autol'c all'a lt o della creazione e giuJ icure qu indi l ' opera ri pello 
alle intenzioni stesse de ll 'autore, Ci sembra l'he tn li dne po, izioni formulati; ro sì absolut i ' t i
('amente iano entr,ulIbc inaccettabili: il /(iudiz io oull'opera Ilon può infatti far!' rifcrimcn
to a modelli ideali pokhè l'art in quanto rrl'azionc frutto di un ' intuizione lir ica incl ivi
cluale. non ha ohi etti vi prcfisoat i e schcmi prestabil iti, 

D'altra parte l'opera non purI l' BSere giudicllttl facendo unicamente riferim ento nll ' in
tenzi?ne, ?eIra~ltol:e pOich? in tll~ 1l\o~lo ende ,~utomaticamrnte In po sibilitil di cmettcre 
un. ~lUd J Z10 ~1.> l etllV?, Se e ~ero IIlfatll cile ogni opel'a rkevc pllrti('()llltlnente va lore eRi
gl,n/lcato dal,l lnt ellzlon~ dell,autol'r , resta cOllllmque da aCI'l'r tUI'e in qual mod., , ia 110 qi
bIle det~rnllnal'e tal,c II1t,en~lolle ~onch; la sod~li :faziollr di l' -II nel l'i ~llhllto rapprcsen-
tato dali opera, Se 1I\[altl SI cOlblJera ([uanto M (' ~pcsso detto cirCIl la nOlH'osril'nza da 
parte dell' lll'tista del modo di mllni[eotnrsi e (Ii pro('edere della vi ~ione r stctic:! i CO!ll

prende la e' altezza dell'aITerlllllzione dci Fry 8e('OI1(lo clIi « i oli ~i~ni/icati ('h~ valr,nno 
q~lal.co sa ncll 'opera d'arte sono qllclli di clIi l'al'li , ta t sso ))on ~a l)rO[lrio 11\11101 n, PII;' 
d.I~Sl pert~llto c,h e , 1111", volta eon~ta1ata altra~el'~ o l'emozione e~ t c t i('a l'csistl Il:!.a (l d lu qUII
lita ~l'te 1Il I1n opNa, Il sCf!y:etto, devc. Il!')' IIldiviclll;ll'l~ 1 cause che hanno ~cncra t o tn ll) 
emOZIone (o la sua mAn ca nza), l'lpcrcorrCl'e la via dell 'a llI) cc espT('~~ ivo )) (intl: o i l t cnui
ne e pre "ivo iII enso !I('nerico e nOli idelltifieato con la ],1'11 zza). C'Ìoi. il procc~ O nltrn
ver .0 il ql1al~ 1'0~ef3 è stata oggettivata, Per [UI' ci;~ il 80:; :;1'110 1I011el1.lo i nell 'l\ tt('g~ i :l1nl'l1to 
òell 8utore l anahzza nella sua apparenza e COMl'llZlonC oggelliv : es 'a -. infalli la I1lUterio-
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