


sistemi brevettati bigontina

prefabbrlcati bigontina s. a. 3. di g. 8: g. bigontina

milano - via g. ieopadri, 18 - tei. 896.117 - 864.124

Milano

cinema

1636e

S
Marco

-

nei teatri
cinema
rflrovi
sale
palestre



INCO-NTRI
CINEMATOGRAFICI

CIRCOLARE PER GLI ESERCENTI DELLE SALE

CATTOLICHE DELLA LOMBARDIA E I SOCI DEL

CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI LOMBARDO

A CURA DELLA COMMISSIONE REGIONALE

DELLO SPETTACOLO PER LA DIOCESI LOMBARDA.

I
I

via della Signora I tel. 79.32.30 milano

J! I



sommario

3 NECESSITA DI EDUCARE IL PUBBLICO ADUNA VISIONE CRITICA DEL FILM
di S. E. Giovanni Battistcx Card. Montini

CONTROCAMPO 5 Un concorso cinematografico per piccoliregisti
di P. Eugenio Bruno

5 L’ACEC e i problemi del cinema per ragazzi
PERCHE IL CINEMA DIVENTI MIGLIORE 0) La presenza dellq famiglic:

di don Francesco Ceriofli

DOCUMENTAZIONI 8 L'insegnamento del linguaggio cinemato-grafico in una scuolc: elementare
di Mariolincz Gambq

11 Il dibattito a1 prime corso del C.C.S.
di Antonio GOIIIIbCI

15 SUSSIDI PER DIBATTITI
"Romeo. Giulietta e 1e tenebre"
"Il Signor principio superiore"
"Cenere e diamanti"

milano - via g. leapadri, 18 - tel. 896.117 - imam-44
_ U
.——



1L CARDINALE ARCIVESCOVO m MILANO

NECESSITA’ DI EDUCA'RE IL PUBBLICO

AD UNA VISIONE CRITICA DEL FILM

{Riproduciamo i]. testo dell-a lettera inviata da S. E. il Cardinale Montini a don Francesco Ceriotti per 1‘attivita del Centro
Studi Cinematografici).

A1 Reverendissimo Sac.
Don FRANCESCO CERIOTT‘I
Presidente del Centro Studi,
Cinematografici
MILANO

Milano, 13 agosto 1961
Reverendissimo Sig-more,

Alla morte del compianto Don Giuseppe Gaffuri, a
Lei, che dal medesimo sacerdote era stato fraternamente
associato alle sua 'preziosa attivita ed alle sue solerti
iniziative per dare a1 cinema un- volto moiralmente plau-
sibile e per trarne esperienze positive alla Vita cristiana,
aifidavamo tutto un complesso di opere, di propositi, di
progetti, che allora stavano ancora' 'sviluppandosi e con—
cretandosi.

Nel quadro della COmmissione Arcivescovile per 10
Spettacolo sotto la Sua guida; come Delegato per le At—
tivita culturali, si e venuto .cos‘l formando intorno a1 Cen-
tro Studi Cinematografici un vasto numero di Circoli
del Cinema, sia in Citta che in Diocesi, fra i quali spic-
cano, per la particolare importanza del numero e della
qualita degli aderenti, quelli facenti capo alla «Sala
Gonzaga ».

Noi non possiarho che lodarci per quello che Ella,
con valenti persone collaboratrici, ha saputo fare 'con de—
dizione e competenza, SOprattutto form-ando un'_'grupp0
di giovani, che, ”ben preparati a1 non faeile compito d‘i
leggere eon spirito cristiano i1 film moderno, possano col-'-
laborare con Lei all’organizzazione e all’avvio della at-
tivita di nuovi Circoli nelle Parrocchie e negli Istituti.

11 Cinema moderno infatti, perché sia ben compreso
ed apprezzato, e perché giovi e non nuoccia alla vera for-
mazione dell’uomo, ha bisogno di essere fiancheggiato
da un addestramento critico. Non (‘9 un mistero per nes—
suno.

La maggior parte dei film che sono proiettati sui no-
stri schermi non provengono da persone e da ambienti,
che siano illuminati da principi religiosi e morali. I
principi sono troppe volte trattati addirittura come pre-
giudizi! 4 - . '-

L’incidenza che i1 cinema ha acquistato nella Vita
moderna, sia presso i giovani che presso gli adulti, rap—
presenta -spesso una minaccia per l’autonomia spiritualev
dell’uom05'cos‘1 che 1a liberta incontrollata, reclamata
con tanto accanimento d'a produttori, registi ed artisti
in campo cinematografico, si risolve per 10' spettatore in
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una pressione morale che talvolta diventa quasi osses-
siva, fino a deformarne la coscienza a sua insaputa.

Se fino a qualche tempo fa circa gli spettacoli cine-
matografici ci si poteva preoccupare quasi esclusiva-
mente degli effetti di alcune scene, di alcuni costumi di
alcuni atteggiamenti, di fronte a1 cinema moderno il
problema si fa pi1‘1 importante, perche la potenza rappre-
sentativa del cinema viene ad influire e quasi a condi-
zionare molti aspetti della vita sociale- (moda, espres-
sioni, atteggiamenti, giudizi religiosi e morali, mimeti-
smi di divi e dive); e investe cosi aspetti essenziali della
vita, come quelli della coscienza e della personalita.

Il cinema impone fortemente ed artificialmente un
modo di pensare, di parlare, di agire e di vivere, che sotto
il profilo umano e cristiano- assai spesso non puc‘) essere
accettato. Occorre che il giudizio critico dello spettatore
sia allenato a classificare i film non solo sotto l’angolo
visuale della tecnica, dell’estetica, dell interesse rappre-
sentativo, ma altresi sotto quello religioso, morale e
umano, con riguardo cioe ai supremi valori della vita.

Percio mentre ci compiaciamo sinceramente con Lei
per quello che é stato fatto, rinnoviamo l’espressiOne
del nostro vivo desiderio che Ella abbia a continuare
nella Sua fatica, sia aumentando il numero dei Maestri
che s-appiano guidare ad una lettura umana e cristiana
del film, sia moltiplicando i Circoli del cinema bene
qualificati e organizzati.

Le raccomanderemo dunque tre cose:
a.) che a questi ottimi giovani che s’impegnano

con Lei in questa non lieve fatica Ella sottolinei spesso
l’aspetto non solo passivo della saggia osservazione e
dello scelto divertimento, ma altresi quello attivo della
giusta reazione critica e della“. formazione d’una pi1‘1
agguerrita coscienza morale, cosi che il loro lavoro abbia
il merito d’una palestr‘a di formazione spirituale ed il
premio anche di un autentico apostolato.

Sara bene percio che alle rappresentazioni e alle di-

scussioni del Centro e dei singoli Circoli sia sempre pre-
sente una persona d’alta competenza, guida responsabile
delle riunioni;

b) che senza trascurare gli aspetti tecnici estetici,
culturali del film, sia data la prevalenza alla valutazione
delsuo contenuto morale. sara precisamente' questa fran-
ca e sensibile valutazione che costituira la migliore ca-
ratteristica di codesta attivita, com’era appunto nelle
intenzi-oni del valoroso e compianto Don Gaffuri E l’a-
lunno di codesto Centro, fatto idoneo a tale arte critica,
acquistera subito considerevole autorita nel foro cine-
matografico, perche siamo d’avviso che la parola di un
laico (e tanto meglio se e giovane), quando sia convinta,
illuminata, coraggiosa, costituisce validissima testimo-
nianza;

c) che il Centro tenga pre'sente anche le cinema—
tografie per i- ragazzi, i quali sono tragli spettatori i pi1‘1
avidi e i pii‘i numerosi, ed hanno bisogno di particolari
attenzioni.

Non tema, Reverendissimo Signore, di dare a Centro
tanto importante e promettente, ma tanto delicato e com-
p‘lesso, un’impronta spirituale forte e sicura. Ne sara raf-
forzata la consistenza, ne sara garantita la funzionalita,
ne sara compreso, specialmente dai Giovani, l’alto va-
lore umano e cristiano, ne sara segnata la via di fecondo
e moderno sviluppo.

Con questa fiducia e con questo augurio, Ci e caro
rinnovare a Lei, ai Suoi Collaboratori e Collaboratrici,
ed a tutti gli aderenti a1 Centro ed ai suoi Circoli, l’atte-
stato della nostra stima e devozione, mentre inviamo di
cuore la pastorale benedizione.

KM. //mfia
941W



CONTROCAMPO
UN CONCORSO CINEMATOGRAFICO
PER PICCOLI REGISTI

Per interessare i ragazzi a1 cine-
ma come mezzo di espressione e
per promuovere in essi una edu-
cazione cinematografica e cultura-
le, (‘3 stato indetto dal Centro Cul-
turale San Fedele, un interessante
Con'corso cinematografico che ha
tutto i1 sapore di un compito sco-
lastico. Come a scuola, infatti, i1
tema era uguale per tutti e cosi
formulato: u La vita di una piaz-
za, aspetti umani e sociali nella
cornice artistica di una piazza 3)..
Era effettivamente necessario im-
brigliare la esuberante fantasia dei
ragazzi proponendo loro una linea
(1i svolgimento suflicientemente
concreta, ricca di aspetti e pero
vicina all’esperienza di ognuno.

Le diflicolta tecniche sono state
ridotte a1 minimo (film in 8 mm,
in bianco e nero, muto, e dalla
durata non superiore ai 10 mi-
nuti) anche perché si voleva libe-
rare i1 ragazzo da altre preoccu-
pazioni perché potesse meglio
comprendere 1a importauza del
a soggetto :1 def: dell’idea concre-
ta, realizzazione plastica del tema
generico.

Sia la novita dell’iniziativa che
ivistosi premi messi in palio oltre
forse a1 lancio pubblicitario attra-
verso 1a radio e la televisione,
hanno spinto ad iscriversi 234 ra-
gazzi dai 10 ai 18 anni, 51 ragazze
e 183 ragazzi. L’entusiasmo pero
non ha condotto in porto tutti
gli iscritti e 5010 93 hanno presen—
tato entro i1 termine fissato, la
bobina col loro piccolo film.

11 lavoro della Giuria é stato
lungo e lento anche perche per
ogni film si e voluto stendere un
giudizio sui relativi pregi e difetti,
giudizio in seguito spedito all’in-
teressato perche potesse tenerne
conto in futuro per un migliora-
mento della propriairegia.

NEcomplesso i1 pit‘l grave di-
fetto riscontrato é stato evidente-
mente quello di non. aver prepa-

rato bone 6 in modo preciso la
sceneggiatura; molti ragazzi si
sono‘ afiidati alla improvvisazione
e ne sono rimasti ben presto tra-
diti. Altri hanno mostrato (1i non
sapere ancora ben controllare i
movimenti di macchina e la luce;
tan-te volte sono stati lasciati foto-
grammi mal riusciti e alcuni film
terminavano senza una conclusio—
ne ne logica ne annunziata alme-
no con la 'parola a fine )1.

I nugliori invece hanno mostra—
to che e possibile anche per il ra-
gazzo l’eSpressione cinematografi-
ca. Inquadrature ben tagliate, fo-
tografia nitida e alle volte di gran-
de effetto, un montaggio pieno di
mordente, ma s0prattutto una fe-
lice messa a fuoco- del soggetto.

Durante i1 Festival del film per
ragazzi, tenutosi a Venezia nel lu-
glio scorso, sono stati p10iettati
ai giornalisti e delegati stranieri
convenuti a1 Palazzo del cinema,
alcuni tra i migliori film del Con-
corso.

Unanimi sono stati i consensi e
1e sodclisfazioni nel constatare co-
me i1 ragazzo sappia avi’icinarsi
all’eSPressione cinematografica riu-
scendo a comporre brevi ma chia-
ri racconti cinematogra-fici ricchi
di felici intuizioni e 'di intelligen-
ti accostamenti. E’ stato sottoli-
neato soprattutto l’interesse mo-
strato dal ragazzo di fronte alla
realta, 1e persone, le COSe, gli ani-
bienti: tutto cit‘) ha stimolato in
lui la curiosita del dettaglio e la
soddisfazione di aver toccato la
realta e di sentirsi quindi sicuri a1
centro del proprio mondo: e in
questo consiste i1 punto di arrivo
di ogni educazione Che vuole ser-
virsi dell’arte Come Via efficace per
raggiungere la verita. '

Nei prossimi mesi verra bandito
il secondo Concorso con un nuovo
tema, e in occasione di tale lancio
torneremo sull’argomento.

P. EUGENIO BRUNO S. J.

L’ACEC E | PROBLEMI
DEL CINEMA PER RAGAZZI

Nei giorni 11-13 settembre
1961 si sono tenute _a Roma
due giornate di studio sul pro-
blema «L’esercizio cinemato-
grafico cattolico e 10 spetta—
tore ragazzo e adolescente n.

Furono trattati i seguenti
temi:

L’ esercz'zz'o cinematografico
cattolz’co di frame allo sperm-
tore ragazzo e adolescente.

L’atteggiamento del ragazzo
e dell’adolescente dz' frame al
film.

L’attuale produzione- cine-
matografica per ragazzi. Pro-
posta di un listino (12' film in
base alle disponibilitd.
L’influenza del film sul ragaz—
20 e sull’adolescente.

La cinematografia per ra-
gazzz' sulla legislazz’one italic:-
na ed estera.

Al termine dei lavori se—
guiti con attenzione da una
trentina di persone qualificate
sono state formulate 1e seguen-
ti conclusioni:

I partecipanti alle Giornate
di Studio su (( L’esercizio cine-
matografico cattolico e 10 'spet-

”ta-tore ragazzo e adolescente »
indette dall’ACEC in Roma
presso il Collegio del Prezi'ot-
sissimo Sangue Idall’ll a1 13
settembre 1961.
—— mossi da preoccupazion’i di

ordine apostolico e pasto—
rale,

—- nello spirito delle direttive
del Magistero Ecclesiasti-
co,

-— impegnati a portare un
concreto contribute alla
soluzione del problema del-
la cinematografia per i ra—
gazzi e per gli adolescenti

premesso

'\1) che i1 cinema e strumen-
to di conoscenza di problemi,
cose, paesi e mondi nuovi che
stimolano non solo la fantasia,
ma anche l’interesse e l’intel-
ligenza dei ragazzi;

2) che il cinema, da solo,
non (‘3 mai causa prima ed uni-
ca della asocialita del ragazzo
e della sua corruzione morale;

3) che i1 cinema e oggi fra
i divertimenti piii accessibili e
preferiti dai ragazzi e dagli
adolescenti di ogni ceto e di
ogni paese;

4) che 1a frequenza a1 cine-
ma in Italia é data per una
percentuale non inferiore al
40 per cento da ragazzi di eta
inferiore ai '16 anni;

5) che i problemi educativi
e pastorali che scaturiscono da
tali considerazioni investono

(continua a pag.,19)



PERCHE’ lL CINEMA DIVENTI MIGLIORE
LA PRESENZA DELLA FAMIGLIA

Il tema ha tre centri di interesse: cinema, famiglia, azione
educatriCe della famiglia. 'Ovviamente intendo parlare dell’azione
educatrice di una famiglia cristiana che ha come fine prop-rio- ed
immediato quello di << cooperare con la grazia divina nel formare
i1__ vero e perfetto cristiano )) (Div. Illius Magistri) e che p-ercio
<< comp-rende tutto l’ambito della vita umana, sensibile, spirituale,
intellettuale e morale, individuale, domestica e sociale, non per
menomarla conchessia ma per elevarla, regolarla e perfezion'arla
secondo gli esemp-i e la dottrina e gli esempi di C-risto ». (Div. Il—~
lius Magistri).

A) Voglio innanzi tutto indagare se e perche tra i1 cinema .e
il soggetto dell’azione educatrice (il fanciullo) c’e un rapporto.

Guardando alla realta cosi come ci si presenta, Ia risposta al
quesito (‘3‘ tanto o-vvia da sembrare scontata: i1 rapporto esiste ed
e'ben evidente. .Si pensi ai dati di statistiche che dicono essere cofl
stituito i1 50% degli spettatori cinematografici p-aganti in Italia da
giovani inferiori ai l6 anni.

Q'uali le ragioni di un tale intimo e p-rofondo rapp-orto?
.S-ono state molto bene esp-resse da P'io XII nel suo discorso sul

film ideale, 121‘ dove parla del grande influsso che i1 cinema esera
cita sugli spettatori.

1. << La p-rima forza di attrazione di un film, dice Pio XII,
sorge dalIe sue qualita tecniche, 1e quali operano il prodigio di
traerire Io spettatore in un mondo immaginario, oppure nel film
documentario, di trasportare la realta, distante nello spazio e nel
tempo, sotto i suoi occhi... ».

2. a Ma p-it‘l che della finitezza tecnica, continua Pio XII, la
forza di attrazione e l’importanza del film derivanoldal perfezio-
namento dell’elemento artistico... Dalla ingenua nar'razione visiva
di una ordinata Vicenda 31 E: giunti a portare sullo schermo il corso
della vita umana nei suoi multiformi dramrni,‘ analizzando sottil~
mente gli ideali, le colpe, 1e speranze, Ie mediocrita 0 1e altezze
di uno 0 pin personaggi >).

3. Ed ancora (( per penetrare nella profondita dell’efficacia del
film e per o'ttenere un’esatta valutazione della cinematografia, oc—
corre rivolgere l’attenzione sulla larga parte che vi prendono le
leggi della psicologia... )>.

<< E’ un dato di fatto, sottolinea il Pontefice, da tutti riconosciuto
che il cinema ha un grande potere di soggiogare l’animo degli spet—-
tatori con I’incantesimo della rappresentazione.

\<< Per questo egli e sospinto a trasferire in certo modo il. suo
Io, con Ie sue disposizioni psichiche, le sue intime esperienZe, i
desideri Iatenti e non ben definiti della persona dell’attore ».

Lo spettatore. si muove percio nel, mondo dell’attore come se
fosse il 5110. << Accade allora non di rado che lo spettatore vede avve—
rarsi’, sotto 1e immagini di' persone e di cose, cic‘) che non si (‘2 mai
prodotto nella realta, ma che tuttavia, egli ha pit‘i volte nel suo Io,
profondamente pensato, desiderato o temuto»...

4, A tutto questo va aggiunto, osserva ancora Pio XII, la
libera personale interpretazione dello spettatore e la previsione
del futuro svolgimento dell’azione che procura, in qualche mifl
sura, i1 diletto proprio di chi crea una vicenda i).

Si puo allora concludere sempre c0n 1e parole del Papa << a ra—
gione dunque, lo straordinario potere del film trova la sua pro-
fonda spiegazione nell’intima struttura del fatto psichico, e lo spet-
tacolo e- tanto pil‘i avvincente quanto- pii‘i i1 film ne stimola i profl
cessi ». (I0 Discorso Film Ideale).

Qualita tecniche (linguaggio di immagini), elemento artistico
che lo inserisce nel vivo della vita umana, aderenza'alle leggi della
psicologia che lo- p-ongono in sintonia con la struttura del fatto
p-sichico, sono le ragioni che spiegano l’intimo rapporto esistente
tra il cinema e lo spettatore.

Queste ragioni da Pio XII esposte come valide per ogni ceto
di p-ersone, valgono senz’altro (e maggior- ragione) per i pifi giovani,
per 1 ragazm.

\In essi infatti un linguaggio che 5i esprime per immagini e piL‘I
facilmente assimilabile di qualsiasi altro e percic‘) grandemente
desiderato; il desiderio di cvadere dalla realta che vivono ma che
difficilmente accettano, e la tendcnza a rifugiarsi in un mondo
fantastico, sono continuamente e profondamente presenti ».

Tutto questo essi trovano con grande facilita nella visione di un
film.

D‘unque esiste un intimo e profondo rapporto tra il cinema
e l’oggetto dell’eduCazione familiare e tale rapporto si fOnda sulla
natura del cinema e sulla realta del fanciullo. Che tale rapporto
sia intimo e profo-ndo appare evidente da motivi che lo spiegano.
Non puo infatti essere superficiale (non lasciare cioe traccia) cio
che talmente interessa un individuo da assumere sia pure per poco
tempo aspetto di realta in cui ci si rifugia per evadere dalla realta
che si vive. E’ indubbio che tutto cio incide profondamente.



B) Constatato che di fatto tale rap‘porto esiste ci si chiede: put‘)
la famiglia in genere, e quella cristiana in particolare, disinteressarsi
del fenomeno e esserne esclusa in qualsiasi modo?

C’e un passo della << Divini Illius Magistri 1) che da una chiara
risposta all’interrogazione.

(( Dice l’Angelico Dottore, con la sua consueta nitidezza di pen—
siero e precisione di stile. 11 padre carnale partecipa in modo par-
tico-lare 1a ragione di principio, 1a quale in modo universale si
trova in Dio... i1 padre a princip-io della generazione e dell’edu-
cazione e della. disciplina, di tutto cio che si riferisce al perfeziona—
mento della vita umana. La famiglia ha dunque immediatamente
dal Creatore 1a missione e quindi i1 diritto di educare la p-role,
diritto inalienabile perche insperabilmente congiunto con 10 stretto
obbligo, diritto anteriore a qualsiasi diritto della societa civile e
dello stato e quindi inviolabile da parte 'di ogni potesta terrena.

..Sarebbe pertanto andare contro 1a giustizia naturale (continua
Pio XI citando da S. Tomaso) se i1 fanciullo avanti l’uso- di ragione
fosse sottratto alle cure dei genitori 0 di lui in qualche modo si
disp-onesse contro la. volonta._dei genitori )1. (Div. Illius Magistri).
Per quanto detto sopra circa _i motivi .che spiegano- il profondo
rapporto tra cinema 6 spettatore, e indubbio che 1a visione di un
film entra certamente e direttamente nel campovdell’ed-ucazio-ne e
sicuramente si riferisce p-ositivamente o negativamente a1 perfezio—
namento della vita umana )1.

i
_

E’ certo che soprattutto un spettatOre giovane in un certo senso,
e in balia di quanto g-li viene p-roposto sullo _-,schermo ed indub--
biamente i1 fanciullo quando diviene spettatore e sotratto 311a cura
dei genitori.

E’ sufficiente che1 genitori sappiano (forse perche hanno dato i
soldi) che i1 loro figlioe 211 cinema, perche sia salvo i1 loro diritto
inalienabile all’educazione ed assolvono nel c'ontempo al dovere
che loro deriva?

C) Indubbiamente non basta; non basta nel caso che gia si
conosca il contenuto del film. Per valutare e quindi controllare
l’influsso che 1a visione di un film ha sullo spettatore oltre a1 conte—
nuto occorre poter conoscere anche 1e reazioni che la visione ha
suscitato. E 1e reazioni, sappiamo, sono legate oltre che al contenuto
anche a particolari Circostanze in cui 1a visione avviene (come
l’ambiente, lo stato d’animo, particolari disposizioni dello- spetfl
tatore, ecc.).

Tutto cio e difficilmente percepibile dall’esterno. Solo chi, Con
animo sollecito, e continuamente in contatto col giovane spettatore,
pub cogliere tali e1ementi.Occorre poi poter accompagnare nel
1’animo del fanciullo spettatore quanto i1 film dice e presentarfl
glielo come l’eco ad un suo

interrogativo,
e c011 lui discuterne 1e

reazioni che si suscitano. Riprendere cioe la metodologia pedagogica
delle antiche catechesi in cui 1a parola del maestro era l’eco all111v
terrogazione del discepolo.

1. Sara opportuno percio che i genitori si documentino sul

contenuto del film e sul modo con cui esso viene proposto. Se e
facile documentarsi su quanto 11 film dice, pit‘1 difficile e la docu-
mentazione sul come 10 dice: d’altronde cit’) che maggiormente
incide nell’animo di uno spettatore'non e- tanto la cosa detta quanto
il modo con cui viene detta.

Sovente accade che i1 modo di rap-presentare una realta cambi
profondamente i1 significato delle cose stesse, essendo estrema-
mente diflicile per lo spettatore meno provveduto distinguere tra la
cosa rappresentata e la sua rappresent'azione che ne viene fatta
nell’opera filmica. Ad esempio un fatto'storico puc’) essere varia—
mente presentato e percic‘) suscitare reazioni estremamente diverse
(si pensi alla rappresentazione di fatti storici fatti da Eisenstein
nei suoi film).

2. Sara ancora opportun'o che i genitori- conoscano 1a situav
zione spirituale e' psicologica del fanciullo che diviene spettatore
cinematografico, affinche quanto viene introdotto in 'lui dalla visio—
ne di un film non solo non lo danneggi, ma sia in sintonia col
suo mondo interiore.

3. Possedendo gli elementi sopra esposti (1. e 2.) sara allora

plossibile
ai genitori proporre i1 film in modo funzionale, in modo

cioe che esso pure diventi un elemento- che serve a costruire 1a per—
sonalita del ragazzo sotto i1 diretto controllo dei genitOri stessi.
Inutile qui sottolineare come 1a proposta debba esseie fatta secondo
quegli accorgimeni pedagogici che la rendono non solo accettabile,
ma gradita alragazzo e senz’altro preferibile ai suoi eventuali gusti.

4. Alla proposta deve necessariamente seguire 1a discussione
dopo la visione del film se si vuole veramente controllare e sele-
zionare quanto entra nell’animo del fanciullo.

Ovviamente 1a discussione, fatta sotto forma di cordiale collo~
quio, deve tendere a cogliere 1e reazi‘oni del giovane spettatore,
correggendo quelle errate e sottolinean‘do quelle positive.

L’importanza di una discussione e: enorme su un piano peda-
gogico, perche' da modo al fanciullo di dimensionare il mondo fan-
tastico del film in cui egli ha vissuto durante tutta la proiezione
a1 mondo reale in cui vive evitando cos1 dannosi scompensi psico—
logici; lo educa ad assumere un atteggiamento critico di fronte
ad una visione cinematografica.

11 profondo rapporto esistente tra cinema ed il soggetto del
l’azione educativa p110 essere un rapporto positivo se e nellami-
sura in cui la famiglia si inserisce in tale rapporto cosciente dei
propri diritti e premurosa di adempiere ai prop-ri doveri.

Una simile p-resenza creerebbe altresi una esigenza di mercato
di film adatti a cui verrebbe senz’altro data risposta, e renderebbe
anacrostiche certe proposte di legge tendenti a vietare l’ingresso
nelle sale cinematografiche ai ragazzi minori di 10 anni.

Un’assenza della famiglia in questo delicato settore, non pub
essere colmato da nessuno, nemmeno dallo Stato con 1e Sue leggi.

Don F7611266560 Ccriotti



DOCUMENTAZIONI
L’INSEGNAMENTO DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
IN UNA SCUOLA ELEMENTARE

Le documentazieni che segueno si riferiscono a. due interessantiesperlenze attuate "lo scerse anno dal Centro Studi Cinematograficlnello sforzo che da. tempo va facendo dj inserire una. fermazi-enecinematografica. nel vasto e cemplesso campo dell’educaziene delragazzo e dell’adolescente. ,
Tali esperienze hanno i limiti inerenti ad egni «prime tenta-

A nessuno ermai sfugge
quanto sia grande l’influenza
del fenemeno filmico sul ragaz—
20 ed in genere sull’individue
che ad esso si accesta; i1 pe-
tere suggestive che gli (‘2 pro?
prie e che lo distingue nei con-
fronti di qualsiasi altre mezzo

d1 espressiene, denuncia, in
particolare 1a necessité di un
impegne educative in que-sto
settere che perti le spettatere
alla piena e pin complete cem-
prensione del cinema e del suo
linguaggio.

E’ appunte per dare un ap-

tivo n. Vengono percie proposte pen-che qualche lettore le esaminicon attenzione e ci faccia. pervenire le sue osservazioni.I risultati ottenuti sono stati comunque veramente buoni su ognipiano superando ogni piil ottimistica. aspettativa.Quanti volessere avere pifl ampie notizie, si rivelgano alla dire-zione della. Rivista.

perte concrete ai fini di una
educaziene del pubblice alla
Visione cinematografica che he
tentate 1a realizzaziene di que—
sto esperimente. 11 fine che mi
sene proposta nel cendurle non
e discerdante da quello dei
melti e pin disparati cersi e

saggi sul linguaggie del film
che impegnano da anni studio—
si e teorici; ha tuttavia un ca-
rattere un peCo particelare ed
(‘3 quelle di rivolgersi non a1—
l’individue formate, con 1e pro-
prie strutture mentali, con una
abilité intellettiva ermai seg—



‘gettiva e matura, ma 3 dei
bam’bini della scuola elemen-
tare, ancora in formazione e
tuttavia non per questo estra-
nei al fenomeno cinematografie
co, anzi da esso piu particolar—
mente colpiti e suggestionati.
Nessuno infatti ignora che 1a
psiche di un individuo in for-
mazione e piu facilmente vul-
nerabile di- quella, piu salda,
dell’adulto e che, di conseguen—
za, in modo particolare i bam—
bini dovrebbero essere prepa—
rati ed istruiti nei confronti di
un fenomeno tanto suggestive.

Per questo ho voluto tentare
un corso di linguaggio filmico
nella scuola elementare; per—
ché se (‘3 vero che un linguag-
gio cinematografico es'iste ed
é quello il mezzo di cui 11 re-
gista si serve per comunicarci
i1 tema del suo film, nulla é
pensabile di piu consono alla
comprensione dell’opera filmica
che 10 studio della “grammatica
in cui il suo linguaggio si strut—
tura. Nello svolgere questo e-
sperimento non mi sono- pro~
posta di of‘frire ai bambini una
specializzazione tecnica in ma-
teria filmica; mio intento pri-
me e stato, al contrario, quello
di- . sviluppare l’intelligenza, 1a
sensibilita, la liberta dei bam—
bini cui mi rivolgevo.

Come tutte 1e altre discipli—
ne che si rivolgono ai ragazzi,
il linguaggio filmico nella scuo—
la ele-mentare non poteva esse—
re presentato secondo uno sche-
ma tecnico e diflicile ma si
doveva trovare per esso un
metodo di spiegazione sempli—
ce, attivo e lineare.

Innanzi tutto, data la man-
canza quasi assoluta di nozio-
ni in questo campo da parte
dei piccoli ascoltatori, anon sa—
rebbe stato possibile impostare
un corso di linguaggio inizian—
do subito a parlare dei diversi
suoi elementi. Di qui la neces—
sita di premettere alcune le-
zioni per chiarire almeno i con-
cetti fondamentali necessari al-
l’impostazione di un semplice
discorso. Queste lezioni i cui
temi sono stati: i diversi mez-
zi di espressione, 1a nascita

della fotografia, 1a nascita del
cinema, come si realizza un
film, .personaggi‘ che prendono
parte alla sua realizzazione,
hanno avuto soprattutto 1a
funzione di aiutare i bambini
nell’accostamento del feno-me—
no che -pr-ima-.;vedevano come
qualcosa di staccato e comple-
tamente estraneo a1 loro mon-
do e che hanno invece, a poco
a poco, imparato a fare pro-
prio, ed amare-, a vedere come
un giocattolo che p‘oteva' benis-
simo essere incluso coi tanti
altri nel loro mondo e costi~
tuire, insieme agli altri, un
interesse nuovo, inesplorato,
con la possibilita di una sem-
pre diversa, progressiva, pia~
cevo-le sceperta.

Le maggiori diflficolta da me
rinvenute nell’attuazione pra—
tica di questo mio proposito
sono state; 1a rice‘rca di’ una
scuola favor-evole ad accettare
un simile esperimento nell’am-
bito delle proprie iniziative e
il rinvenimento e la personale
attuazione dei sussidi didat—
tici usati nel corso di~ svolgi-
mento delle‘ singole lezioni.

A molti infatti é noto come
l’atteggiamento della scuola nei

confronti di una simile espe-
rienza non sia precisamente fa—
vorevole e come quindi l’inse—
rimento in una Scuola possa
divenire in certo senso proble-
matico. A questo si e ovviato
rivolgendoci ad un Istituto di
Suore 1e quali, gia sensibiliz—
zate ed aperte al problema, si
sono mostr-ate non solo favore~
voli, ma felici di includere fra
1e loro iniziative un corso del
genere.

Per quanto riguarda i sussi-
di didattici, mentre da un lato
é a tutti noto- come una lezione
nelle scuole elementari non
puc‘) essere svolta senza l’aiu—
to di materiale 'concreto cui
riferirsi nell’esposizione dei
singoli concetti, si capisce co-
me, d’altra parte, fosse pressoc—
ché impossibile rintracciare,
fra i comuni sussidi didattici,
qualcosa di atto alla spiegazio—
ne degli argomenti propostimi.
Plertanto i sussidi che ho usati
nelle singole lezioni sono stati
tutti costruiti da me cercando
di scoprire o-gni settimana qual-
cosa di nuovo da proporre al-
l’a-t'tenzione dei piccoli scolari,
che non desse loro -l’impres-
sione di assistere ad una con-

ferenza, ma di essere essi stessi
gli attori, di costruire qualco-sa
con 1e loro mani che lasciasse
in loro l’impressione 'di una
conquista di carattere perso—
nale.'

Faccio brevemente seguire lo
schema di struttura' del Co-rso
il quale é venuto sviluppandosi
settimanalmente in o-tto lezioni
di circa due ore ciascuna, é
stato svolto in una classe quar-
ta elementare mista i cui bam-
bini (20) avevano circa 9—10
anni

13' LEZIONE - I diversi mézzi di
espressione - Come
si presenta un film.

2a LEZIONE — Come nasce un film
- Personaggi che
prendono parte a1—
13 sua realizzazio—
ne. ‘

3a LEZIONE - La Grammatiéa Ci~
nematografica —
Classificazione dei
campi e dei piani.

4a LEZIONE - La Grammatica Ci-
nematografica - Le
angolazioni - Cam-
po e Controcampo.
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5a LEZIONE - La Grammatica Ci—
nematografica -- I
Movimenti di ‘mac-
china.

6& Lame: —Analisi alle Mono?
1e del film: « BIM,»
di Albert 'Lamoris-
se.

7% LEZIONE — La Grammatica Ci-
ne-matografica - Il
Montaggio.

8a LEZIONE — La Grammatica Ci—
nematografica — Il
Sonoro.

Ogni‘ lezione é stata svolta
in modo particolare, con una
propria fisionomia che 1a fa-
ceva rassomigliare ad un gio—
co. Co-si la prima servendosi
delfifilm «Bim», del «Film
Lumiere », di cartelloni e spec—
chietti, 1a seconda affiancando
a ciascun personaggio che
prende parte alla realizzazio—
ne di un film un animale colo-
rato a tempera in cartoncino
da inserirsi su cartelloni ra-ffi—
guranti 1e varie fasi di lavora—
zione, 1a terza con fotografie
e storielle, 1a quarta con omini
in filo di ferro plasticato a co—
lori, cartelloni, fotografie, ecc.
la quinta con macchina da
presa 8 mm., paperina di pez—
za, fotografie, ecc. la settima
con cartelloni, fotografie, pez—
zi di pellicola, la ottava con
pezzi di pellicola, esempi, ecc.

Nell’introdurre ciascun con-
cetto cercavo prima di far par—
lare i bambini per provare la
loro intuizione e per sapere
quanto potevo contare sulle lo-
ro conoscenze intorno a quel-
l’argo-mento, poi, gradatamen-
te, ci avventuravamo, insieme,
sul terreno delle diverse lezio—
ni alia scoperta di qualcosa di
nuovo e di bello.

Per 1e cose piu difficili (per
es.: Concetto di sceneggiatura,
prima nozione di linguaggio,
passaggio' fra un’inquadratura
e l’altra, montaggio e vari suoi
tipi) ho cercato di far apparire
questi argomenti ancora piu
semplici degli altri riportando
esempi, facendo disegnini alla
lavagna talvolta b'uffi e ridi-
coli, richiamandomi a1 film vi—
sto nella prima lezione e facen—

do agire gliistes'si bambini mi-
mando alcune scene e fingendo
la ri-p'resa di altre.

Un appunto particolare mi
sembra utile fare per la lezio—
ne -.«1n- 'MOViola che é stata una
.di rquelle .‘che *piu mi hanno
fatto‘temere' in precedenza ma
che poi si e dimos‘trata molto
utile, simpatica e divertente. Si
trattava infatti di constatare
concretamente nel film ‘quello
che ero venuta spiegando nel
corso di molte lezioni nelle
quali avevo seguito un meto-
do personale e che pertanto
poteva mostrarsi errato o ina-
datto o quanto meno sembrare
« troppo divertente» per l’im-
postazione di un discorso se—
rio. Ho visto invece come i
bambini, all’inizio un po’ con
fatica, poi sempre piu s-pedita4
mente, 'hanno dimostrato di
aver saputo ritenere i concetti
necessari in modo logico ed
esatto. Avevo forse usato i1
metodo adatto al loro mondo.

Altra specificazione che mi
sembra utile riportare in que-
sta sede é quella della neces—
sita dei 'continui richiami e
delle continue domande di ri—
capitolazione nel corso di svol—
gimento delle lezioni che fac—

ciano si che i bambini possano
seguire la spiegazione avendo
costantemente presenti almeno
i concetti base. Anche se a1
momento sembra che i bam-
bini abbiano perfettamente ca-
pito cic‘) che si Viene, man ma~
no, esponendo loro, non ci si
puo illUdere che i concetti sia-
no stati sufficientemente assi—
milati tanto che, sovrapponen-
done altri, i primi non venga-
no dimenticati. Sempre a que-
sto riguardo ho cercato di far
costruire ai bambini stessi del-
le brevi sceneggiature di sto—
rielle che venivano poi ripor-
tate con fotografie sul loro
<< quaderno di Cinema» i1 qua-
le 1i ha accompagnati per tut-
to l’arco del corso e sul quale,
ogni settimana, facevo scrivere
una breve spiegazione ed ese-
guire 1e esercitazioni (disegni,
cartelloni in piccolo, inseri-
mento di fotografie con descri-
zione, piccoli pezzi di pellico—
la, ecc.) a titolo di esemplifica-
zione della lezio-ne del giorn'o
e di ricapitolazione delle le—
zioni precedenti.

Anche da un esame che ho
fatto seguire all’ottava lezione
perché l’esperimento non ac-
quistasse u'n carattere trOppo
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personale e per constatare se
i piccoli scolari erano riusciti
a fare una sintesi di quanto
avevo loro esposto, mi sembra
di poter definire il risultato
del corso buono ed essenzial—
mentel in sintonia con i fini
propostimi. E’ necessario tener
presente che le persone cui 'mi
sono rivolta erano dei bambi-
ni e l’aver constatato che dei
bambini di 10 anni sono giunti
a ragionare quasi come degli
adulti su cose delle quali molti
adulti ignorano non solo l’im-
po-rtanza, ma anche l’esistenza,
mi sembra un risultato vera-
mente ottimo.

_A me, che ho cercato di at—
tuare questo primo esperimen—
to nel modo migliore e‘ che ho
riversato in e—sso gran parte
delle mie energie e del mio en—
tusiasmo, non resta che augu—
rarmi che ben presto, seguen—
do il mio esempio e promuo-
vendo analog‘he iniziative, si
giunga all’inserimento organi-
co dell’educazio-ne cinemato—
grafica nella scuola per'un ap—
porto educativo concreto nel
mondo del cinema e per una
piu completa formazione del
ragazzo nel suo'tempo.

MARIO-LINA GAMBA



IL DIBATTITO AL PR'IMO CORSO DEL
Nell’ ambito delle principali

preoccupazioni del Centro Studi
Cinematografici, enu-cleate nel
suo Manifesto Programmatico oc-
cupa senza dubbio uno dei posti
pri-nci-pali, quella rivolta alla
gioventl‘i.

Nell’anno 1960—61 sono state
svolte'molte attivita, sia di inda—
gine sia di concreta educazione
della gioventi‘i a1 cinema: fra
quest’ultime importanti sono i
dibattiti svolti al C.C.S. 1".

La. necessita di inserirsi con
un’azione educativa a livello di
scuola media inferiore e non
solta'nto nel ginnasio e liceo
(C.C.S; IIO e 1110) venne avver-
tita gia dal compianto Don Gaf—
furi il quale nell’ultimo anno
della sua attivita volle inserito
nel numero dei circoli che anda-
vano mano a mano costituendo—
si, un «Club dei Ragazzi» ri-
volto agli studenti delle scuole
medie ed elementari.

In partenza esso aveva solo
scopi ricreativi e solo nel 1959-
1960 prese una vera evpropria ca-
ratteristica fisionomia .educativa,
rivolta ai 5011 ragazzi delle me—
die inferiori, con un programma
esclusivamente cinematografi-co,
deno-minandosi C.C.S. IO.

Per quanto riguarda i1 proble-
ma del dibattito, in quell’anno
si cerco di portare gli spettatori
a capire i singoli film che veni—
vano loro vpresentati seguendo
volta volta vie diverse su‘ggerite
da determinate caratteristiche
proprie di ciascuna pellicola, ri—
chiedendo ai ragazzi la esposi~
zione di impressioni cheper for-
za di vcose vri'manevano poco ela-
borate ~e disorganiche.

Prima di iniziare l’attivita di
quest’anno a me affidata volli
non tanto ulteriormente appro-
fondire da un punto di vista teo—
rico il problema, ma raccogliere
1e ves'perienze e gli studi svolti
gli sycorsi anni, elabOrando una
ipotesi di lavoro da verificare
lungo l’anno.

Studi ed esperienze fatte rite—
nevano assai consigliabile formu-
lare' un metodo criti-co del tutto
simile (pure se, naturalmente,
adattato al pubblico cui ci si
rivolge) a quello a-dottato dal
Centro Studi C‘in-ematografici per
dibattiti -e per schede, il quale
fosse il pi1‘1 definito e sistema-
tico possibile e nello stesso tem-
po sufiiciente-m-ente facile, e che
comunque fosse valido per af-
frontare qualunque film.

Venne cosi definito il metodo
di dibattito per 1’ann0 1960-61:
esso doveva tendere a far assi—
milare 1a seguente metodologia
critica:
Prime. part9: fine:

Individuazione ed enunciazio-
ne de1.tema del film,

Passaggi:
Individuazione del protagoni-

sta (analisi narrativa) inteso co—
me colui (uomo. donna, gruppo
di persone, cosa. animale, idea
e-cc.) fra i personaggi (uomi-ni,
donne, animali, gruppi di cose,
e-cc.) che riassume e risolve in
sé stesso tut-to lo sviluppo- nar-
rativo del film.

Definizione del rapporto di cia—
scuno dei personaggi del film col
protagonista, per sceprire i1 si-
gnificato dell’ inserimento di
ognuno di essi nell’economia del
film, ed il peso di ciascuuno.

Mediante l’esame drammatico
impostato essenzialmente .sul
protagonista, enucleaziOne e svol—
gimento delle linee tematiche,
considerate dapprima singolar-
mente, poi nel loro articolarsi a
formare, se c'é. l’unita tematica
del film, enunciabile mediante
una frase (tema).
Secon-da part9: fine :

Embrionale valutazione- del
film.

Passaggi:
Considerazioni estetiche ri—

guardanti l’unita, non solo tema-
tica del film e quindi 1’essenzia-

lita delle singole parti rispetto
al tut-to, mediante considerazioni
sul come 11 regista dice quello
che dice.

Considerazioni morali riguar-
danti 1a verita -e la bonta .del
tema e del modo in cui i1 tema é
svolto.

Questo metodo di analisi sin-
tattica del film doveva essere
applicato in mode graduale e
progressive, ma rigoroso nel cor-
so dei dibattiti, dOpo essere sta-
to- esposto da un punto 'di vista
teori-co nelle presentazioni che
precedevano la' proiezione di
ogni film.
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La ragione della scelta di tale
metodologia di dibattito e la con-
vinzione, da me condivisa, del-
l’analiticita della mente adole-
scente, o meglio dell’estremo in—
teresse che l’adolescente stesso
pone in ogni attivita che tenda
a svi-scerare un fenomeno od
una realta per giungere a ca-pir-
ne 1e intime strutture e gli ele-
me-nti pii‘l velati.

Cosi e mia convinzione che
sia assai pii‘i allineato alle ca-
ratteristiche dei giovani spetta—
tori offrire Lin metodo fisso, una
«chiave» sicura una attivita si—
stematica che proporre loro di
esprimere delle impressioni epi—
dermiche e ”dei pareri che non
trovano poi unita e sistemazio-
ne.

Si~ccome d’altra parte 1a diffi—
colta essenziale nell’educazione
dello spettatore adulto ‘e proprio la
sua poca disp'o-nibilita all’aunalisi
ed 31 lavoro di comprensione
mediante lo studio e l’esa‘me,
preferendo essi rapportare le
proprie impressioni al loro mon-
do culturale spirituale ed uma-
no, l’intervenire col porre delle
basi di comprensione analitica
nell’adolescenza permette di dar
loro la possibilita di rapportare
a quel loro mondo d-i "valori non
pifi delle mal definite, parziali

C. C. 8.

ed a volte erronee impressioni,
ma 1a realta autentica del film.

Ed in effetti questa priorita
cronologica dell’ esame. delle
realta espressive é osservata dai
normali processi edu-cativi alle
altre form-e di linguaggio.

ll fatto che un esame sintatti-
co del film sia fatto pre-cedere
(C.C.S. I“) ad un esame gramma-
ticale (C.C.S. 110) e giustifi-cato e
direi necess-itato dalle caratt-eri—
stiche tipiche del linguaggio ci-
nematografico nei confronti ad
esempio dei linguaggi parlati e
scritti.

Alla pura convenzione grafica
o sonora si contrappone infatti
in esso una semantica estrema-
mente legata all’esperienza sen—
soriale Iche l’uomo vive ogni
giorno.

Parte delle regole semantiche
che regolano il cinema, sono nel
bagaglio naturale dell’uomo del—
la nostra civilta il che rende 1a
conoscenza completa della gram-
matiuca cinematografica non tan-
to condizione necessaria per una
prima Icomprensione (anche suf-
ficientemente approfondita) ma
piuttosto per u-na completa pe-
netrazione dell’opera stessa, a1-
meno nella gran parte dei film
e soprattutto dei film che costi—
tuiscono un programma di edu-
cazione cinematografica dei ra-
gazzL

Quando si pensa poi che i1
C.C.S. IO (‘2 in prati-ca il primo
accostamento attivo ed organico
del fenomeno cinema, accosta-
me-nto che verra poi mano a
mano approfondito nei circoli
successivi, si capisce come un
disco-r30 di carattere grammati-
cale diventerebbe forse artificio-
so e pedante, e come appaia in-
veuce assai pit‘i consono un dibat—
tito pur rigorosamente analitico
ma p111 discorsivo e, zcosa impor—
tante, mveno difficile.

Un dibattito che si basi su ele—
menti grammaticali, richiedereb—
be poi tutta una preparazione
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teorica assolutamente inadegua-
ta all’eta led alla realta di fatto
della nostra attivita che deve
sottostare a limitazioni derivan-
ti dal cospicuo numero di par-
tecipanti dalla ' relativa brevita
del tempo disponibile, dalla ne-
cessita di conciliare un impegno.
quasi slcolas'tico con una pur giu—
sta esigenza ricreativa (insegna-
re diverte-ndo) onde non deter-
minare pericolosi frazionamenti
del 'pub-blico in un gruppetto che
segue anche in considerazioni
sottili e difficili, e nella maggio-
ranza Che invece perde contatto
ed, insieme, quell'embrionale in—
teresse che- 1’aveva spinta ad
iscriversi.

Tutte queste considerazioni
teoriche e pratiche ci han-no fat-
to apparire assai utile i1 suddet-
to schema di attivita, che ven-ne
quindi senz’altro applicato.

***

I film dis-cussi a1 C.C.S. I0 fu—
rono nell’ordine:

Kit Carson
La battaglia di Rio della Plata
La locanda della sesta felicita
Soldati a cavallo _ _ ..
La bella addormentata nel bosco
Una storia di guerra
Moby Dick
Sor-ci e soci a1 sesto round
L’incr-edibile avv-entura di Mr.

Holland
La 'morte viene dallo spazio
Lo scandalo del vestito bianco
Sangue fiammingo-

Dopo il primo di-battito che
non venne tenuto da me e che
prese in consid‘erazione la sim—
patia Iche i vari personaggi ave-
vano determinato per alcune ca—
ratteristi-che che essi levidenzia—
va-no (soprattutto Kit, fort-e, co-
raggioso, generoso, leale, ec-c.)_.
esposi ed applicai il metodo' =di
dibattito per la 'prima volta a
proposito del film «La battaglia
di Rio della Plato,» per il quale
i1 discorso si fermo all’eviden-
ziazione giustificata del protago-
nista che venne facilmente indi—
viduato (con mia piacevole sor-
presaldella nave « corazzata ta—
scabile tedesca» Graf Spee.

An'che per 11 film «La locanda
delta sesta felicitd » non era nel—-
1e mie intenzioni andare oltre
delle considerazioni di carattere
narrativo, ma Vista l’estrema fa-
cilita e sicurezza con cui venne
esaminata 1a struttura narrativa,
peraltro trasparente e ‘chiara,
volli spingere 1’indagine nell’esa-
me dei rapporti dei vari perso-
naggi con la protagonista onde
vedere il significato ed il peso
di ciascuno.

Cosi arrivarono a ca-pire che
ogni personaggio evidenzia e sot-
tolinea un aspetto positivo di
Gen Ai (il perso-naggio dei de-
tenuti il suo enorme asce-ndente
derivato da una ferma bonta, il
personaggio dei bambini nella
cam-minata finale la sua costanza
e la sua fermezza nella bonta),
aspetti che, da me guidati, sinte-
tizzarono in un’unica costante:
l’amore che costituiva 1a lin-ea
tematica 'pri-ncipale.

Ultimai poi da solo 1e osser-
vazioni col far vedere come que—
sto olramma d’amore fosse pre-
sente nel film come forza equi-
libratrice, rafforz'atrice e qualifi-
ca-trice della persona e come
questo fosse i1 t'ema del film.

Questo esame completo del
film, p'ur rompendo il piano di
graduale procedimento applica—
tivo, servi pero assai bene come
esempio chiarificatore del meto—
d0 critico stesso che per forza
di cose non poteva essere stato
sufficientemente assimilato in se—
guito all’eSposizione teorica.

Per 11 film « Soldati a ca-vallo »
l’esam-e della struttura narrati-
va fu assai piu difiicile e labo-
rioso, ma assai utile.

La mancanza di un personag-
gio chiaramente prevalente e la
spersonalizzazione perseguita dal
regista nel corso del suo film,
concentro l’attenzione del pub-
blico sui tre personaggi che in-
terpretano i ruoli principali ma
1a scelta di uno piuttosto del-
l’altro. non fu inizialmente con-
Vincente.

A questo punto allora provam-
mo 3 rapportare gli altri due e
possibilmente anche i personag-
gi minori ad uno dei tre veden—
do se era possibile volta volta,

risolvere narrativamente il film
in lui (lasciai volutamente per
ultimo quello che risulto poi l’ef—
fettivo' protagonista) giungendo
alla conclusione che. per (man-
to un po‘ slegata la struttura
narrativa si articolava in fun—
zione del colonnello nordista.

Qual-che breve osservazione
drammatica concluse il dibattito.

Non si pub apprezzare e vera—
mente gustare il 'film «La bella
wddormentata' nel bosco» senza
porre 1"accento su elementi, che
esulavano dalla nostra analisi,-di
carattere linguistico quali il Ico-
lore, i1 sonore, la figurazione, il
montaggio ed il ritmo: una con—
siderazione narrativa e tematica
svilisce il film a pura flab-a, per—
che non ne apprezza i1 modo di
raccontarla scelto da Walt Dls«
ney.

Costretto per motivi di pro-
grammazione a proiettare questo
film, volli considerarlo come un
intervallo nel quale uscire dalla
«routine quotidiana» per am-
pliare 1a nostra analisi proprio
su elementi linguistici, i pii‘i fa-
cili, naturalmente, ed 1 piu im—
mediati.

In sede di presentazione pro—
posi sia la struttura narrativa
(peraltro da tutti conosciuta nel-
1a sua trama) sia :quella dram-
matica che ridussi a1 conflitto
fra mondo e forze del bene e
mondo e forze del male: 1i pre-
gai di trovare quali elementi lin-
guistici contraddistinguevano 1
due mondi.

Fu facile cosl per loro indivi-
duare che il mondo del bene era
caratterizzato da colori caldi e
sfumati, da linee curve ed ag-
graziate. da un sonoro distesoe
dalla grazia nei lineamenti dei
personaggi mentre i1 mondo del
male era contraddistinto da co-
lori varianti fra i1 violaceo il
nero, il blugrigio ed il marrone
scuro, interrotto a tratti violen-
temente da rossi e gialli, da un
disegno spigoloso ed angoloso,
da un sonoro rumoroso e violen-
to, dalla mostruosita dei linea-
menti dei personaggi (rimasero
impressi i mostri guardiani del
castello della strega).

Alla fine del dibattito feci loro
notare come i‘due mondi fossero
contrapposti anche mediante un
diverso ritmo di montaggio e di
composizione dell‘immagine. e
sebbene con qualche difficolta
(come capii dal tradizionale col-
loquio col gruppetto dei piu im—
pegnati nell’atrio della sala) al-
meno .da partedi alcuni vennero
assimilate anche queste osserva—
zioni.

In definitiva non fu infruttife-
ro anche questo dibattito per-
che mi diede modo di prospetta—
re l’importanza a volte essenzia-
1e che viene ad assumere in de-
terminati film l’analisi visiva, e
la necessita della stessa in un
metodo critico che voglia v-era
mente essere complete. '

11 film « Una storia di guerra »
ebbe un dibattito di ordinaria
amministrazione: dopo alc'uni
interventi che cercavano di pro-
vare comae'il protagonista fosse
questo o quel personaggio uma-
no. si fu abbastanza d’accordo
nel Iconsiderare a quel ruolo la
guerra o meglio la stessa « storia
di guerra ». Venne svolto comun—
que un lungo lav'oro di esla'me
dei vari personaggi per chiarire
come ciascuno di essi si risolv-es-
se nel protagonista; ed in ma-
niera veramente soddisfacente.

Il tema (la negativita della
guerra, distruttrice di tutti i va-
lori piu sacri) é, vrenne osser-
vato. assai sterile nella sua enun-
ciazione assiomatica, poiché il
valore del film é nel suo carat-
tere di reportage, di illustra-
zione di situazioni, in una parola
nel suo storicismo.

Il dibattito sul flm «Moby
Dick» fu uno dei piu riusciti
forse perché era sufiicientemenf‘e
complesso anche se non difficile
in ogni parte dell’analisi.

Dopo alcune perplessita nei ri-
guardi del protagonista che ven-
ne poi riconosciuto nel perso-
naggio di Acab’(anche s’e alcuni
interventi troppo ricercati ave-
vano proposto la « candidatura »
della nave, di Ismaele, di Moby
Dick 0 addirittura della profe-
zia di Elia) feci ap‘profondire 1e
carattveristiche di lui mediante



i1 rapporto Con gli altri perso-
naggi

Vennero cosi evidenziati l’in-
sensibilita, l’orgoglio, la cattive-
ria, l’odio, e d’altra parte 11 co—
raggio, l’indomita fierezza, l’e-
norme ascendente del protago-
nista.

Vennero successivamente esa-
minati singolarmente i vari per-
sonaggi e di ciascuno venne chia-
rita la funzione che in questa
sede penso inutile riferire.

Spinsi poi la ricer-ca su un pia-
no drammatico fissando l’atten—
zionue sulla lotta, che e il dramma
di Acab, con Moby Dick e sia
pur con qualche difficolta riu—
scimmo a vedere come Moby
Dick significhi per A—cab una
forza che esce dai suoi schemi
razionali, imperscrutabil'e, che
grida 1a limitatezza del coman-
dante,

Ed 11 t-ema fu visto nell’em-
pieta punita di colui che non
vuole ammettere i propri limiti
nei confronti della natura e che-
si ribella e che odia quanto rat—
testa in maniera inequiv-o-cabile
la sua inferiorita.

A chius‘ura del dibattito ven—
nero fatte acute osservazioni sul
simbolismo soprattutto biblico
presente nel film in abbondanza,
e vennero evidenziati alcuni in—
teressanti elementi simbolici inle-
renti a1 personaggio di Acab: il
s-egno sul volto che sottolinea il.
segno lasciato da Moby Dick
nell’intimo della sua anima, 1a
mutilazione pure simbolo di una
profonda e piu grave mutilazio—
ne interiore.

Con questo film si concluse i1
ciclo di film sui quali applicare
la prima parte del metodo cri—
tico, ed in effetti questa prima
importantissima \parte era stata
suffi-cientemente assimilate.

Secondo «intervallo» con la
presentazione della serie di car-
tOni animati «Sorci e soci al
sesto round» giorno in cui il di—
battito venne fatto ma in vista
di uno ,studio di indagine sul
cartone animato nei rapporti col
ragazzo.

«L’incredibile avventu'ra di
Mr. Holland» presenta una strut-

tura narrativa di facile studio
poiche si im-posta in modo chia-
r0 su Holland stesso. Lo stesso
dramma, quello di un rapinatore.
lo stesso tema (chi ruba, prima
o poi, va in prigione) sono im-
mediati. ma sono ben lungi dal-
l’esaurire i1 film: i1 pregio, non
solo,- ma 1a stessa vita di questo
film va infatti cer-cata nello stile
con cui i1 regista racconta e
tratta i1 dramma e la vicenda.

Sfruttando questo fatto feci fa-
re ai miei Spettatori la loro pri—
ma embrionale «valutazione e-
stetica ».

Dal discorso sull’unita del film
(che esige un approfondimento
non solo delle singole scene, ma
delle caratteristiche di stile) dal
discorso sull’atteggiamento del‘
regista di fronte alla realta che
presenta, nacquero inter-essantis-
sime notazioni stilistiche (ironia,
humor, ottimismo, satira, ecc.)
che fecero «riguadagnare» i1
film che sembrava essere sfug-
gito alla rigorosita del sistema
analiti-co-con il quale era stato
precedentemente esaminato.

11 film «La. morte viene dallo
spazio» mediocre in tutti i sensi
mi diede la possibilita di far-e la
prima embrio-nale «valutazione
morale».

Individuato a1 solito. i1 tema
si mise in discussione la conce-
zione del progresso umano di-
fesa dal film e 1’ottimismo con
cui il re-gista riguardava ai peri—
colosi esp-erimenti missilistici,

Venne‘ innanzi tutto ritenuto
«vero» i1 messaggio del regista
ed esatta la sua concezione di
progr-esso che deve proc-e-der-e
lentamente e con tutt-e 1e garan-
zie per l’umanita che e sempre
piu coinvolta negli esperim-enti,
e cosi venne giudicato- v-erosimile
e giustificato l’ottimismo del re—
gista perche in un progresso cosi
concepito e cosi attuato l’uomo
non v-erra schiacciato dalle sue
creature mec-cani-che, ma trove-
ra‘ sempre il modo di distrug—
gere cio che si rivolta contro di
lui.

Quello 'Sul film «Lo scandalo
del vestito bianco» segno 1’api—
ce dei nostri dibattiti: per esso

venne applicato il metodo ‘31
complete. Se da un punto di vi-
sta stilistico é molto simile a
«L’incredibile avventura di Mr.
Holland» da un punto di vista
contenutistico e assai pii‘i com—
plesso poiche tocca i1 problema
della conciliabilita del progres-
so scientifico e del progresso so—
ciale. la positivita della ricerca
scientifica -e la negativita di un
inadeguato sfruttamento. indu-
striale della ricerca scientifica
stessa, 10 sforzo avanguardisti—
co 'degli uomini di scienza e
l’oscurantismo tradizionalistico
degli industriali capitalisti.

A complicare 1e cose viene poi
il fatto che il regista non pren—
de una chiara posizione nei con—
fro-nti del problema che propo-
n=e ma evita l’ostacolo con la
trovata finale dell‘autodistruzio--
ne della invenzione che mette a
posto 1e cose: la scoperta non
era una V-era scoperta, sembra
dire, i problemi non sono veri e
propri problemi...

Sia i vari problemi trattati dal
regista, sia l‘ambiguita delle so-
luzioni vennero avvertite e con
il mio aiuto chiarame-nte dimen—
sionante: Videro, sia pur velata.
una chiara d-enuncia alla societa
inglese (qualche ragazzo disse,
non a to-rto capitalistica) che
non sa risolvere in se stessa i
problemi suddetti.

La valutazione estetica si svol-
se sulla falsariga del simile
«L’incredibile avventura di Mi-
ster Holland» ed il discorso fu
facile ed assai costruttivo. Mag-
giore difficolta vi furono in sede
di valutazione morale poich‘e i1
discorso sul contenuto era stato
portato da loro stessi su un pia-
no «piu grande di loro».

Qualcuno tento qualche osser-
vazione sulla v-erita della denun-
cia ma in definitiva dovetti per-
sonalmente proporre loro qual—
che idea di caratt-ere generale
poi-che simili discorsi oltre ad
essere poco. significativi per il
giovane pubbli-co, erano assai
difficoltosi per me.

Comunque da quel dibattito
che segnava quasi il termine del—
la «fatica» e presentava i1 me-
todo in tutta la sua estensione

gli spettatori furono assai bene
impressionati,

11 film «Sangue Fiammingo»
immediato nelle problematiche.
trasparente da un punto di vista
espressivo, ingenuo nella narra—
zione, determino quanto di me—
glio potevamo aspettarci: attua—
to quasi istintivamente un em—
brionale processo critico, i ra-
gazzi aderirono a1 fascino in-
fantile, fascino pero autentico
perché derivato da un‘opera pie—
namente, lo potei constatare du-
rante i1 dibattito, compr‘esa.

11 programme, steso spesso
condizionati da impegni di pro—
grammazione, si e dimostrato
assai confacente all’iter eduCa-
tivo che volevamo percorrere,
forse piu di quanto non 10 avreb-
b-e'potuto essere un programma
cervelloticamente costruito a1-
l’inizio.

Ed e stato per noi motivo di
enorme soddisfazione il v-eder-e
su un referendum fatto a fine
d’anno, scritt-e frasi come « i1
dibattito mi é servito molto.
adesso il cinema mi sembra piu
hello» 0 frasi simili: con la
grazia del Signore :av-evamo reso
un piccolo servizio all’uomo ed
a1 cinema.

Avviandomi alla conclusione
vorrei fare un esame «a poste-
riori» del metodo di dibattito e
del metodo critico nei confronti
di un equilib-rio educativo del
ragazzo.

Un’azione educativa che voglia
risultare veramente tale deve,
per quanto e possibile rif-erirsi e
toccarue 1a personalita del ra-
gazzo in tutta la sua com-p'letezza
c-ercando di tener presenti tutte
1e componenti della stessa, per
armonizzarle tutte e non violen-
tarne alcuna mai.

Appunto a questa preoccupa-
‘zione di equilibrare, nello svi-
luppo educativo a-ll’aspetto intel-
lettivo razionale quella dimen-
sione di intuizione immediate
(sentimento). Si allinea un’obbie—
zion-e di fondo a1 nostro metodo,
obbiezione che avv-ertita all’ini-
zio dell’anno si e dimostrata, an-
che se facilmente confutabile da
un punto di vista teoriCo, degna



di nota da un punte di vista
pratico.

Essa suona,‘ pin 0 mene, cosi:
il cinema con il sue potere sug-
gestive, appare allo spettatore-
ragazze come un punte di mez-
zo fra un monde di fantasia e di
irrealta e quelle ditutti i gier-
ni, quello reale; andare a1 cine-
ma é quindi spesse un -adden—'
trarsi e .lasciars-i immer'g-ere, su
un piano nettamente intuitive in
un mondo che unisce realta ed
immaginazie-ne, concretezza e
fantasia: facendo pessedere ai
nostri spettato-ri un metodocri-
tico rigorese con il quale sia
possibile sviscerare analiticamen-
te ogni opera filmica si nega
loro 1a possibilita di un’aderenza
fantastica ed immediata a11’ ope-
ra stessa.

Qu-este pericole di «atrofizza~
re» 1a fantasia dei nostri spet-
tatori e di per Se cesi grave che
fu uno d‘e‘i punti tenuti cestan-
temente presenti nel corse del—
l’anno, anche se- ripeto esso ri-
sulta incensistente da un punte
di vista teorice.

Infatti se fantasia é capacita di
creare fantasmi ciee di tradurre
1e idee in immagini interiori e
se 11 cinema é linguaggie, esso
non potra per d-efinizi-ene che
essere veicele e quindi petenzia-
tore della fantasia.

Cosi come l’apprendere una
nuova lingua cestituis-ce per la
fantasia un renorme sb-ecco e-
s-pr-essivo, cosi come l’affinare il
linguaggie pitto-ri-ce e stupendo
mezzo per esprimere il preprio
monde interiore e per mettersi
in comuni-cazione Icol monde in—
t-eriere altrui, anche l’appr-endi-
mente del linguaggie cinemato-
grafice non pue, a 11110 avviso,
che essere mezzo di petenzia—
mente fantastice.

Ora é fuori dubbie che una
comunicaziene fantastica (pre—
sente senza dubbie nel film) si
attua in mode autentice quande
e direi solo quande ci sia da en-
trambe 1e part1 1a .cp-nescenza
delle «regele del giece 1) onde
non si creino « malintesi 1)

Data tuttavia 1a sopracitata
particolare natura semantica del
linguaggie cinematografice, lin-

guaggio per s-egni immagini.
aventi di per 5%: un significate' di
riproduzione di una realta eg-
gettivamente 'presente a1 di fueri
di noi, i singeli termini del di-
scorso- prepe-ngeno una carica
fantastiuca per il fatte stesso che
ci ricellegane in un certe mo—
m-ente ad una certa realt‘a eg-
gettiva.

Questa censideraziene in effetti
ha cooperate a far precedere
l’esame sintatti-ce a quelle gram-
maticale n-el processo educative
del nostro pubblico: resta pur
sempre una considerazione mar-
ginale per quel che riguarda
l’inserimente del nostro metodo
critico in un’edu-caziene equili-
brata.

Lo sforzo di amalgamare an—
che 1e intuizieni fantastich-e in
una unita narrative tematica, ce
lo ha confermato 1’espe-rienza,
non viene a scapito della fanta-
sia dei nestri ragazzi, anzi 1i
spinge ad acuire 1e loro capacita
ricettive su qu-el piano, crean-
desi a pece a upeco- una nuova
«mentalita immaginifica. poten—
ziatrice della fantasia».

L’ integrazione fantastica at—
tuata. dal ragazze nel rimpolpa-
re 10 =sche1etre ben solito del-
l’esame critico e svilu-ppo ordi-
nate di una fantasia equilibrata.

Osservazioni sul pubblico.

Resta da fare un rapido esame
del pubblico del C.C.S. I0 0 me-
glio da riassumere alcune idee,
che nel cerso del «diarie» dei
dibattiti sepra fatte sono ma-
gari gia state annun-ciate.

Una delle maggieri difficolta
dell’anne sociale 1959-60 era sta-
ta senza dubbie la necessita di
svelgere gli' incentri nella assai
vasta sala Gonzaga nella quale
venivano a trevarsi 150—200 ra-
gazzi dispersi in pii‘i di 800' posti

Oltre a frazionare il pubblico
1a sala Genzaga rendeva neces-
sarie l’use del micrefene sia da
parte del direttere di dibattito
sia da parte degli intervenuti
con 1e difficelta che tutti possono
immaginare.

Liaver potuto svolgere l’atti-
vita di questfanne nella rinne-

vata sala San Marco (250 posti
circa) ha potuto ovviare ad en—
trambe queste gresse difficolta
dandomi 1a possi‘bilita di cello—
quiare con gli spettatori come
in un’aula scelastica.

Pur diminue-ndolo, questi van-
taggi non hanne petute estir-
pare del tutte quel naturale fat-
tore di timidezza che purtroppo
fa ast-enere melti dal parlare

Diretto effette di queste fene-
meno e il lento crearsi di una
elite di persene che intervenge-
no a velte per un motive esibi-
zionistico e che tendeno a man-
tenere 'i lore interventi ad un
livelle asselutam-ente inaccessi—
bile per :celoro i quali non han-
ne ancora rotto l’iniziale « ghia-c—
cio ».

Da quante ci risulta da] refe—
rendum finale, i1 pre-blema di
questi «timidi» e assai sentito
dagli stessi se si p-ensa che da
parte di piu d’uno e state chieste
che durante i dibattiti si inter-
pelline gli spettateri singelar-
mente esig-endone 1a risposta.

Per quante reputi assai peri-
celoso un simile compertamento
non e escluso che anche esso pos—
sa essere verificate in qualche
dibattito de-ll’anne venture.

Assai‘ piu utile e meno ris-chie-
so mi sembra pere 1a seluziene
dei cosi detti «dibattiti ristretti 1)
di cui qu’estanno e stata fatta
unes-perienza: si tratta di invi-
tare un certo gruppo di spetta-
tori impegnati ad un dibattito
che si svolga dope il dibattito
in sala, come maggier approfon—
dimento e del film e del metodo.

Curande che non siane pre-
senti m-emb-ri dell’elite so-pra-cita-
ta, si fa si che da. una parte 1
partecipanti assimiline meglio 10
schema di analisi, dall’altra rom-
pane il ghiaccie in un ambiente
mene impressionante della vasta
sala.

Molto importante ci sembra
infine il fatte che per tutta la
durata dell-e proiezieni e dei di-
battiti, nessuno spettatore e usci-
to di sala prima che i1 dibattito
fesse ultimate.

Questa partecipaziene confron—
tata con quella dei circoli adulti

e studenteschi ci pue dare una
idea dell’apertura che caratte-
rizza gli adolescenti a1 cinema
come realta e come fenomene
da aggredire, da [capire e :da
assimilare dapprima quasi come
un gioce, poi a pece a pece come
vere arricchimente di sé stessi.

***

Chiudendo queste righe, ricel-
legandomi a quante diceve in
partenza, mi sembra di peter
afiermare che, cesi, 'almene suf-
ficilentemente, verificata l’ipotesi
di lavere é sostanzialmente buo-
na ed almene in via di principio
e consigliabile a chi veglia svel-
gere attivita di educazione cine-
matografica di un pubblico di
adelescenti.

Per queste riteniamo che 11
Centre Studi Cinematografici
battera, 1’anno venture una stra-
da del tutte simile, cercando- di
appe-rtare quei miglieramenti
che sono necessari, ma non pit‘1
cercando vie nuove e riveluzio-
narie.

Certo i1 fatte di aver trevato
una formula abbastanza buena
non deve fa-rci pensar-e di aver
riselto l’intri-cato preblema del-
1’educaziene dei ragazzi a1 cine-
ma, non dovremo stancarci, ed
e quante gia stiame facendo non
solo di esservare aspetti nega—
tivi di una formula, ma di cer-
care ipotesi nuove e parzialmen-
te nuove e p111 valide dell’at-
tuale.

Il nostro sforze deve cestante-
mente tendere cioé a fare del
dibattito del C.C.S. I0 uno stru—
m-ente di educazione veramente
positive.

Peiché se (‘2 positive e ce-strut-
tivo il loro prime aecostamente
attivo é riflesse a1 cine-ma i1
preblema del giuste inserimente
di queste cosi importante fene-
mvene nell’equiiibrie della per-
sonalita dei nestri ragazzi puo
considerarsi riselto per buona
parte: con i vantaggi che é fa-
cile intuire per i singoli e per la
societa futura che anche con
questi picceli dibattiti coe-peria—
mo ad educare e miglierare.

ANTONIO GAMBA



SUSSIDI PER DIBATTITI

Un ciclo che utilmente pub entrare nel
programma dei circoli culturali cinematogra-
fici che fanno capo a1 Centro Studi Cinema-
tografici. é quello dedicat'o (11 film d'oltre
cortinc: che pub cosi comporsi:

GIULIETTA ROMEO E LE TENEBRE
IL SIGNOR PRINCIPIO SUPERIORE
CENERE E DIAMANTI
Di questi tre film diamo una breve irac~

cia per il dibattito.

Dopo pin di dieci otnni di esperienzct
nel cortometraggio, Iiri Weiss esordisce
nel film or soqg'etto del dopoguerrq. Gic‘I
nellct suo: primot produzione eg1i rivelcx
i1 suo interesse e lot 8110: partecipcztzione
oti 'problemi dellcr Resistenza: questo
motivo riaffiorcr infatti in vari film: << LCI
frontierot rubcrtct » (1947), « L'ultimo col-
p0 >> (1950), << LCt vita é in iCO » (1956).

G18: quest'ultimo, come pure nello:
produzione successiva, Weiss manife-
sto: una spiccata tendenzc: allo studio
psicologico e all'indcxgine ombientale.

Del 1958 e « Lot tancr del lupo », cri-
tica di una societét piccolo—borghese ini-
zio di secolo, Che ebbe- il premio FIP'RE-
SCI allo: mostra di Venezicx di quell’cm-
no.
ROMEO, GIULIETTA E LE TENE'BRE

trotto do un romonzo di Ion O’tcenorsek

(1959), fu presentato o1 Festival di S.
Sebastiano nel 1960.I

Ambientotto nellc: P'rcxgcx del dopo-
guerra e nel climcr di te-rrore- determi-
ncrto dal'le persecuzioni antisemitiche,
esso presenter 1Ct storicr d'amore eI due
giovcxni: unor rotqorzza ebrea e um ra—
nzo cecoslovacco.

Lot Vic-endcx si svolge prevalentemen—
te in uncr soffitto dove il giovcme ho
accolto e ngscosto 10: profugcx (i1 fatto
ha indotto molti c: vedere un paralleli—
Smo con 1e vicende del « Diario di An—
HCI Frank »), ed e inseritcr nello stesso
CllmCI e nello stesso momento storico
— 1'attentc1to a1 Reichprotektor —— in cui
era ambientato i1 film « 11 Signor Prin-
Cipio Superiore » di 1. Krejcik.

11 film presentCt i sequenti elementi
narrativi e ambientodi:

—— unCI storia d’amore;
—- l'incubo dell'oppressione nazista;
—- l'ormbiente del casqiato.

Spunti del dibctttito:
1) Lot storiCI d'crmore e'elemento pre-

ponderante nel film oppure Vi sono
nell'opercr altri elementi che abbicr—
no un reale peso drammcxtico?

2)‘ Do: coso: nosce e come '51 sviluppa
1'o:more tn: 1 due qiovctni?

Possictmo riscontrcxre per entram—
bi uncr verct evoluzione? -,

Su quale- piano di valori Sl collo-
CCI i1 loro rapporto?

3) Quale funzione assolve i1 mondo
rappresentato dagli abitotnti del ca-
seggiotto e in particolcxre che valore
ha 161 figure: del nonno?

4) PenSCIte che in questo film si posse 15

—________



parlare di un'unita e, se 81, come
vedete: realizzata la fusione degli
elementi proposti?

ll cinema ceco e rimasto per lungo
tempo legato alle caratteristiche- tipiche
di certa produzione d'oltre-cortina: pre—
occupazioni didascaliche, verismo di
immagine-, propaganda. L'orientarsi
della cinematografia ceca su film di
carattere storico e una riprova che la
problematica legata alla vita e _ alla
realta contemporanea non riesce nor-
malmente a trovare la Via per eSpri—
mersi in termini di attualita.

Tuttavia, in questi ultimi anni, so—
prattutto per merito di I. Weiss e di
I. Kreicik, sono stati prodotti film Che
escono da un clima da convenzionalita
e si pongono su una linea di interesse
pii‘i generale.

IL SIGNOR PRINC'IPIO SUPERIORE
di I. Kreicik

E' tratto da uno dei racconti del libro
« Barricata muta » di I. Drda (1945), Che
e stato fonte di ispirazione per un altro
film.

E" la storia della resistenza offerta
da un nucleo di persone, Che ruotano
intorno all'ambiente di una scuola, alla
repressione- nazista seguita all'attentato
contro il Reichprotektor di Praga nel
1945. ‘

L'esame del film porta alla indivi—
duazione di diversi mondi:
—- il mondo dei tedeschi;
—-— il mondo dei genitori;

il mondo dei professori;
—- il mondo degli stude-nti;
— il Signor Principio Superiore.

Gli elementi Che sostituiscono la di-
namica dell'opera sono:
_ il Clima Che la presenza dei tede—

schi crea nelle ci-tta;
— i conirasti tra gli atteggiamenti as—

sunti dalla popolazione nei confron—
ti della oppressione;
una aspirazione colletiiva comune,

conseguente all'uccisione dei tre
studenti.

Idee per il dibattito:
l) Stabilire, con riferimento alle linee

di cui sepra, se i personaggi sono
indagati in se stessi oppure hanno
valore- strumentale.

2) L'assorto finale del Signor Principio
Superiore deve essere inteso come
aperto invito alla violenza, o e uni-
camente una protesta di liberta, di
difesa del giusto . contro l'ingiusto?

3) ll Signor Principio Superiore subi—
sce una, evoluzione nel corso del
film?

'4) La liberta, Che 11 film difen-de contro
ogni tentativo di sopruso, e intesa
come 'Valore individuale 0 non dob-
biamo piuttosto attribuire- ad essa
un significato prettamente sociale?

5) Pensate Che si possa parlare di in-
tenti propagandistici nel film?

LE CENERI E IL DIAMANTE
di Andrzey Wajda

Il film polacco del primo dopoguerra
si innesta, pur con una sua fisionomia
particolare, nel quadro della produzio—
ne- di oltre—cortina.

La rievocazione storica della guerra
e le- sue brutture e l'esaltazione dei mo—
Vimenti di resistenza al nazismo sono i
temi piii frequentemente ricorrenti.

L'interesse e centrato sempre pifi sul-
la massa Che sugli individui.

In seguito a1 processo di revisione
allo stalinismo, anche il cinema polac-
CO 51 arricchisce di nuovi elementi qua—
li le componenti ambientali, la riconsi—
derazione dell'individuo e della perso—
nalita singola (vedi parallelamente il
fenomeno Pasternak nella letteratura
russa).

La Vicenda del film e situata storica—
mente nel periodo successivo alla Libe—
razione della Polonia dall'occupazione
nazista, avvenuta ad opera di forze
filorusse. In precedenza varie organiz—

zazioni armate polacche avevano pre
so parte», facendo fronte unico, alla lot—
ta antinazista:
— a sinistra la guardia popolare, par-

tito Operaio polacco, di ispirazione
comunista;

— a destra la forza armata popolare;
— l'Armia Krajova, organo dipenden—

te dal Governo polaoco esiliato a
Londra, e Che Si dichiarava apoli-
tico.

L'intervento dell'Unione Sovietica, se
da un lato pose termine all'oppressio—
ne tedesca segno dall'altra parte l'ini—
zio di un tormentato periodo di lotte
'Civili; elementi della AK. si unirono
alla F'orza Armata Nazionale e- Si ribel—
larono al nuovo regime‘in una lotta
senza speranza.

La Stampa polacca definisce la sto-
ria di Maciek, personaggio centrale del
film e membro dell'A. K., come la sto-
ria di tutta quella gioventii polacca (cui
anche il regista Wajda appartenne)
« Che fu .ingannata dalla falsa profes—
sione di apoliticita di un organizzazio-
ne Che la Spingeva a combattere in no-
me di ideali sterili e abusivi ».

Spunti per la discussione:
1) Con quale spirito e con quale con—

sapevolezza Maciek partecipa alla
lotta partigiana?

2) Cosa rappresenta nella Vita di Ma—
ciek l'avventura amorosa con Kry—
styna, e Che peso ha l'episodio nel
film?

3) Che .significato rivesie la morte di
Maciek nell'espressione filmica?

4) Come si inseriscono nel film le sce—
ne:
—«— del banchetto?
.— della danza finale?

5) Che significato assumono i perso—
naggi di:
— Zuka?
— suo figlio Marek?
—- Andrej, l'amico di Maciek?
—— il portiere dell'albergo?
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L’UOMO CHE CAMBIO IL
CORSO DELLA STORIA
APRENDO LE PORTE
AL CRISTIANESIMO

IL FILM CHE OGNI
SALA PARROCCHIALE
DEVE PROIETTARE.



L’AC EC E |

(continuazione da nag. 5)

la stessa funzione istituziona-
1e dell’ACEC come ci desu-
me dai documenti del Magi-
stero Ecclesiastico che la ri-
guardano

riafiermano

i1 dovere da parte dell’eserci-
zio cinematografico cattolico
di facilitate in ogni modo lo
sviluppo e la diffusione della
cinematografia per ragazzi

Formulano 1e seguenti

PROBLEM!

conclusioni

a) realizzare nelle sale cine-
matografiehe c-attoliche lo spet-
tacolo settimanale riser’ir‘ato ai
ragazzi con film adatti per lo-
ro, possibilmente seguito da
opportune considerazioni;

b) favorire la frequenza a1
cinema del gruppo fami-liare in
occasione della programmazio-
ne di film adatti ai ragazzi che
possano a1 tempo stesso susci—
tare l’interesse degli adulti;

c) promuovere iniziative at-
te a stimolare i1 senso di re—

DEL CINEMA PER RAGAZZI

sponsabilita dei genitori nella
scelta dello spettacolo per i
prepri figli e ad educare i1 ra—
gazzo alla comprensione del
film;

d) impegnarsi in prOprio, se—
condo le formule che saranno
adottate dall’ACEC su un pia—
no nazionale — o su un piano
regionale per esperimento —,
all’acquisto ed alla circolazio-
ne di alcuni film giudicati par-
ticolarmente validi per ragazzi
su un piano artistico e forma—
tivo;

e) svolgere un’opportuna e
organica azione in sede poli-
tica, governativa e parlamen-
tare perche, essendo preciso
dovere dello Stato « protegge-
re l’infanzia e la gioventil»,
sia predisposta una legislazio-
ne- effettivamente eflicace di
tutela dei ragazzi favorendo
in modo concreto, insierne al—
1e indispensabili limitazioni
alla frequenza ai pubblici spet-
tacoli, 1a produzione e la cir—
colazione- dei film per ragazzi
anche con il diretto intervento
dello Stato.

PER CHI VUOLE DECISAMENTE IL MEGLIO IN FATTO DI

APPARECCHIATURE CINEMATOGRAFICHE

PROIETTORI

LANTERNE

AMPLIFICATORI

35 — 70 mm.

TEL. 431.997

PREVOST

VIA DESENZANO 2

MILANO

MOVIOLE

TEL. 487.003

16—35 mm.

STAMPATRICI

RIDUTTRICI



[.11 ll-El'Al] COLUMBIA
present“ '1“ importante grunpo di film alle SALE 9113110831113“;

LA NAUE PIU’ SCASSATA... DELL’ESERCITO
CINE-MASCOPE — TECHNICOLOR con JACK LEMMON - RICKY NELSON

ESTASI
CINEMASCOPE - T'ECHNICOL-OR con DIRK BOGARDE - CAPUCINE

I UIAGGI DI GULLIUER
CINEMASCOPE - TECHNICOLOR con KERWIN MATHEWS - JO MORROW

GLI ARCIERI DI SHERWOOD
CINE-MASCOPE - T‘ECHNICOLOR con RICHARD GREENE - PETER CUSHING

INFERNO NELLA STRATOSFERA
CINEMASCOPE - TECHNICOLOR con RYO IKEBE — KYOKO ANZAI

LA PELLE DEGLI EROI
CINEMASCOPE con ALAN LADD - SIDNEY POITIER

TEMPESTA SULLA GINA
CINEMASCOPE con JAMES STEWART - LISA LU

FBONTE DEL PURTO
RIEDIZIONE IN CINEMASCOPE con MARLON BRANDO - EVA MARIE SAINT



I PIU MODERNI
APPARECCHI SONORI

CHE TRIONFANO IN TUTTO
IL MONDO -'

LANTERNE
. CON ARCO A CARBONI ;'

. CON AMPOLLA XENON

CINEMECCANICA
Negozio di Milano

VIALE BRIANZA. 32 -' Tel. 24.07.49



Dal Gatalogo 196! della

SAMPAOLO

CHICAGO BOLGIA INFERNALE
'con: Scott Brady, Dorothy -Ha_rt.
Prod. Universal Int.

ALL’INFERNO "E RITORNO
(Technicolor)
con: Audie Murphy, Marshal]. Thompson.
Prod. R. K. O.

AMANTI- DEL DESERTO
(Technicolor Scope)
con: Riccardo Montalban, Carmen Sevilla.
Prod. Parc Film.

APPUNTAMENTO IN PARADISO
con: G. M. Bessone, R. Gilardetti.
Prod. Rol Film.

BAGLIORI AD ORIENTE
con: Alan Ladd, Deborah Kerr.
Prod . Paramount.

CAPITAN FUOCO
(Technicolor)
con: Lex Baker, Rossana Rory.
Prod . Transfilm.

I PREPOTENTI
(Scope) _
con: Aldo Fabrizi, Nino Taranto.
Prod. Sud - Film.

FILM

DUE CAPITANI---:,__.(er..1micolor> I
Econ: CharltOn Heston, Fred Mac Murray.

_-‘ “Prod. Paramount.

DUE ORFAN ELLE
(Technicolor) _ .
con: 'Myriam-Bru, Milly Vitale.
Prod. Rizzolifi

GERUSALEMME LIBERATA
(Technicolor)
con: Francisco Rahal, Silva Koscina.
Prod. Max Prod. It.

LA9 DOVE SCENDE IL FIUME
con: James Stewart, Arthur, Kennedy.
Prod. Universal.

' PERDONAMI SE MI AMI
_.con: Loretta Young, Jeff Chandler.

Prod. Universal.

QUANDO VOLANO LE CICOGNE
Prod. Mosfilm. ._
con: Tatiana samoilova, A. BalatOv.

SAFARI
(Technicolor)
con: Victor Mature, Janet Leight.



LUX FILM
AGENZIA DI MILANO

Via Soperga, 36 —— Tel. 280.650 / 680

AGI MURAI), IL DIAVOL0 BIANCO

OAR’I‘AGINE IN FlA-l'IME

DAl JONNY, DAl

IL GRANDE CIRCO

PlS’I‘lDLE CALDE A TUCSON

PAGARE ’0 MORIRE

IL MOSTRO CHE UCCIDE

Dyaliscope - Eastmancolor.
Interpreti: Steve Reeves - Giorgia Moll.

Technirama - Tecnicolor.
Interpreti: José Suarez — Anne Heywood - Daniel

Gelin.
Regia di carmineGallone.

Interpreti: Adriano Celentano — Alan Freed -
Jimmi Clanton — Sandy Stewart — Chuck
Berry.

Cinemascope — Technicolor. _
Interpreti: Victor Mature — Red Buttons - Rhonda

Fleming.

Cinemascope — Colore de Luxe.
Interpreti: Mark Stevens — Forest Tucker.

Interpreti: Ernest Borgnine — Zohra Lampert.

Interpreti: Vincent Price - Agnes Moorehead.



I CIRCOLI CHE. A CUlIA DEI. CENTRO STUD! CINEMATOGRAFICI DI MILANO, SVOLGONO [A LORO A'I’I'IVI'I'A PRESSO [A SALA GONZAGA IN
VIA SETTEMBRINI I9 MILANO:

C. C. S. circolo cinematografico studenlesco
prlmo corso - per ragazzi delle scuole medie
secondo corso - per studenli dei primi due anni delle scuole media superiori
Ierzo corso - - per studenli delle ullime Ire classi delle scuole medie superior!

I. C. U. M. inconrri cinematografici universilari di milano
per student! universitarl

I. C. E. M. incontri cine’marografici educatori di milano
per professori, maeslri, genitori

l. C. A. inconrri cinematografici aziendali

circolo delle mamme

amb'rosianeum
per un pubblico dagli interessi culturali pit: vari

LA GRAFICA RAMPOLDI - Milano - Via ASH, I4 - Telef. 46.35 43



onna 100 IMPIANTI FEDI XENON SONO GIA IN FUNZIONE:

LA LANTERNA FEDI XENON E UN PRODOTTO
GIA AFFERMATO, 'REALIZZATO su SCALA INDU-
STRIALE E CHE HA SUPERATO TUTTI I COLLAUDI.

FEDI XENON LX. 2000

Si accende isianianeamenie premendo un pulsanie.

Non richiede sorveglianza: proierra da sola.

Non ha spese di manutenzione.

E sicura ed economica in esercizio.

Produce luce bianchissima, perfetramenre siabile ed
uniforme.

Ing. ANGIOLO FEDI S.A. MILANO VIA S. GREGORIO 6

Dimosirazioni, informazioni, assisténza iecnica presso i ns. ceniri commerciali:

FILIALE FEDI DI MILANO: Via Soperga, 22 - Ielefono 22.16.30

BRESCIA (e Provincia) : Dino Lusardi - Via Galilei, 65 - Ielefono 53.23.‘l


