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IL GRANDE MAESTRO NEI 

RICORDI Dl GIORGIO VIGOLO 

Toscanini col cappello 
anche dinanzi all'imperatore 

La fila per i biglietti dinanzi al Comunale Anfitealro Corea di Roma cominciava all'alba - Nel camerino del di-

rettore - Toscanini come Beethoven - Una eredila inflessibile: la musica come coslruzione di dignita umana 

A C0LL0QUI0 CON GILLO P0NTEC0RV0 

LA «NERA»> 
NEL 

TELEGIORNALE 

Da qunlrlie tciupu il I'c- = 
legiurwile si e aicorlo die = 
esiBle la cronnra « iicr.t ». I',' E 
un pnsso avaiili!* Giinliciiii.lo H 
ila (jliaiilo aliltiainn \islo li- = 
nora, iliri'imiio die i tin = 
mezzo |iasn) avanli. Clio si p 
sia uvwrlit.i, sia pure run = 
tnritn rilurdo, la ricws-il;'i ili = 
regislrarc sul viilcn i falli = 
<li cui la genie ili'-inle (lav- = 
vero, accuiilo ai vari coim-- Hi 
gui c rcrimoiiie ili ntssun = 
interesse (11 anche, a vol If, j | 
•I poslo ili qucsli ullimi), = 
e Bcnza tluliliio almcno un = 
segno ili sensiliilila piorii;ili- = 
lira e, in una crrla misura, = 
di autonomia rispelto alio = 
repute dei gnliiiiiiti ininistc- 5 
riali. = 

I'inora, pern, la a nera » n 
e slala concepila dal Tele- §§ 
giurntile snprallutio ronio = 
cronnra delle a/inni della = 
poli/ia: c, anzi, su questo = 
lerreno, ci si e moMrati per- = 
lino Iroppo sollcrili. <i Ope- = 
razionc» di orilinaria inn- 1= 
tninistrazionc sono sl.ite re- = 
gistrute cmnc ^uorrijilie vil- = 
toriuse: il « neiuiro >• baiiti- = 
to e i n \ inriiori » (ipieslnri = 
o virei|uestori) lanriali in = 
dicliiaruzioni Irionfali. Du- = 
ranle la famnsa a raccia 0 a = 
Leonardo (liniino, nolle scor- = 
ae sellimane, ii Telegiormile S 
e ricorso perfino ai rollopa- = 
menli diretli — per non dir- = 
ri, poi, quasi nulla. s 

D'altra parte, non o slalo = 
quello il solo raso nei qua- = 
le la TV lia dimnstralo di = 
avcre molle possibility (e, j= 
del rc.Mo, lo s.iprvamn he- = 
nissiuio), ma le lia sfmitnle = 
in modo da sfiorarc quasi il = 
ridirolo: in oi-ra<ionc del = 
« caso n Svellana Slalin, ad j | 
esrnipio, aliliiamo prrfino = 
asMMitn a corri«ponden/e j= 
della S\izzrra nolle quali = 
Arturo Chiodi ri narrava, S 
atlraverao punlale perva.se di = 
suspense e intervisie a ten- = 
•azione, come mm fos«e riu- 5 
•cito a Irovar trarria della = 
c misleriosa signnra n. = 

Menlre, pent, d.i sover- S 
chia altenzione a falli di = 
queslo penerc, il TY/rgior- = 
nalc ronlinua a ignnrarc re- j | 
pnlarmptitr quegli epividi =§ 
clip rappn\«ciilano quasi = 
trinpre lY«ploMone dramma- ^ 
l ira ili una travnpliain virrn- = 
da indix iduale n la ror.rlu- = 
pione \io|enla di Mtu.i7ii>ni 2 
familiari rnnlorlc e infrliri S 
Fppurc. e prnprio queMa. = 
inverc. la « nera » sulla qua- = 
le la TV dovrelilse indapare = 
con ttitti i me/zi a sua di- = 
•pnsizione. K* in quesli rasi. = 
infalli, gopratlutlo, rlir il = 
fallo di cronara di>iene ana = 
•peenla della rondizinne = 
umana nella quale lanli sn- 3 
no ro*trrlii. manife^lazinnr = 
rivrlalrire di sinriure pro- = 
fondc del coslumr r della = 
•oriela. = 

Ma h forse appunlo per = 
qnesln rlir di que«la « nr- = 
ra i». rhr punlrtpia nzni = 
ftiomn Ir pa^ine dei quo- = 
lidiani. il piornale lrlr\i«i- = 
• o non vunle render ronio. = 
Anrcra una volla. su qtirflo ^ 
trrrrno si prrferi«rp il «i- = 
lenzio. come se ignorare la = 
realla rqnivales<e ad annul- H 
•ana. s 

Giovanni Cesareo i 

Continuano ancora 
gli «anni difficili» 
del cinema italiano 

La crisi non 6 finita con gli anni '50 - In difficolta soprattutto i giovani 
registi • L'autore della « Battaglia di Algeri» sta lavorando con Franco 
Solinas ad un soggetto sulla societa italiana • Un film sul Vietnam 

Ha appena finito di conccdere un'interv 
e si scusa per il ritardo. Si accomoda al sole, 
un po' i contatti: c tomato dall'America a 
chio di proposte. Tutti vogliono un film fatto da lui, il 
taglia di Algeri. Gillo Pontccorvo. Di cosa dobbiamo p 
televisivo sul cinema italiano: « gli anni difficili del cin 

ista alia corrispondente del New York Times, 
nel bar di via Veneto, e spiega che ha perso 

ppena due giorni fa; gli hanno fatto un muc-
vincitorc della Mostra di Venezia, l'autore della Bat-

arlare? Gli passo la nota che annuncia il nuovo ciclo 
ema italiano »>, da Frima comunione. a La Uinya strada 

Da ollre irent'anm (Jwryiu 
Viyolo abita nella casa dove 
ieri siamo andati a < stanarlo > 
o, meylio a tirarlo fuori del 
guscio. E' la terza casa della 
sua vita operosa (la «scoper-
ta » del Belli, le poesie. le pro
se. le traduzioni. la critica mu-
swale) trascorsa quasi sempre 
a Roma, a in questa piu che 
nelle altre Viqolo ha castruito 
il suo (juscio. 

La faccemla del fiuscio viene 
propria da una parola tedesca, 
inventata da Vigolo. STU-

DIERSTUBESCHALTIER. e ap-
piccicata su un cartancino al
ia porta della sua stanza. 

Libri e scaffali si affaccla-
no dappertutto, ma la tana e li, 
ollre quella porta. Studierstube 
in tedesco significa proprio lo 
studio, la stanza per lo studio 
ma I'aggiunta, Schaltier, che 
richiama i testacei (gli esseri 
viventi che si avvolgono in una 
low conchiglia), da alia paro
la incollata sulla porta questo 
senso di tana, di guscio. nel 
quale anclie un uomo pud av-
volgersi e rannicchiarsi. a stu-
diare. Dietro un battente del
la porta e'e uno scaffale che 
non permette aperture piu di 
tanto. e dietro Valtro c'd una 
di quelle molle, dolci ma ine-
sorabili, che sostituiscono la 
mano nell'incoraggiare la por
ta a chiudersi. Non i poi cost 
semplice entrare e uscire at-
traverso lo spiraglio di questo 
guscio. 

Volevamo sentire. nella * ta
na » di Vigolo, la presenza ul
tima e vera di Arturo Tosca
nini. Vigolo si buttava all'as-
salto per conquistarsi il posto 
all'Augusteo quando arrivava 
Toscanini (a Roma incomincin 
a dirigere dal 1905). ed e sem
pre un personagqio da fai-ola 
anche il Toscanini che Vigolo 
senti per I'ultima volta a Ve
nezia, nel 1949. L'illustre ve-
gliardo sembrava il piii giova-
ne di tutti (82 anni, essendo 
nato esattamente cento anni fa, 
il 25 marzo 1SKI) ed era di tutti 
il piu in gamba. Quando anda-
rono a salutarlo nel camerino. 
dopo il concerto (e e'era su Ve
nezia in quel settembre uno sci-
rocco da ridurre tutto in sudo-
re), lo sorpresero che si to-
aliera la camicia dopo il frak. 
ed appariva fresco, non suda 
to. asciutto in una sua sottile 
canntlicra di seta. Toscanint 
non sudava. Snno pochi — dice 
Vigolo — i direttori che non 
sudano. e Toscanini mai, nep-
pure una goccia di sudore, nep-
pure quando gli aliri inform 
erano sqvagVtati nelVumido del-
lo sciroco. 

Dal balconcino di Vigolo si re
de a sinistra Monte Mario (ora 

via Teulada 
c O R I G I N A L E * DI ERIPRANDO VISCONTI - Eriprando 

Visconti, nolo per aver debuttalo anni fa nella regia cinemato-
graficc con c Una storia milanese >, sta tentando anche la via 
delle televlsione. Negli studi milanesi, infatti, ha gia inizialo 
le riprese di un originate televisivo di Gladys Egeiy: < A ognu-
ito il suo », Interpretato da Carlo (^Angelo, Didi Perego e Mar-
fherrta Gurzinati. 

RAGAZZI, ATTENZIONE! - Pericolo In vista per I ragazxi 
(quelii, almeno, che guardano la TV pomeridiana). La TV ita
liana, infatti, non paga di aver organizzato il settimanle 
e Giocagii a sta per lanciame un altro, che andra In onda ogni 
martedi per ben otto settimane. I I titolo e gia un programma: 
c La bottega di Mastro Bum! >. Protagonists: < una specie di 
mastro Geppetto millantatore che raccontera awenture iperbo-
liche e spesso incredibili >. Incredibile. dawero! 

COLPEVOLE 0 INNOCENTE? - Nelle prossime settimane, 
avremo di che discutere. Si e gia conclusa, infatti, la lavora-
zione di un programma in quattro puntate, dedicato a Mata 
Mari (int»rnr»t*» Cawttta Greco, regiita Maria Landi). Si afferma 
che la chiave ambientale e lontana sia da quella del celebre film 
con Greta Garbo, sia da quello (piu recente) con Jeanne Moreau. 
I I vecchio dubbio, tuttavia, non sara sciolto: la sceneggiatura, 
Infatti, non risolve H grave problema se Mata Harl fesse colpe-
vole e Innocente. I I gludiiio — dlcono gli autorl — • stato lasciato 
•Ma apettator*. 

il monle e sovrastato dalla 
fredda geometria di un alber-
go); a destra si vedevano il 
Pincio e Trinita dei Monti. 
Adesso si vede il vetro e il \er-
ro di un moderno edificio. Chi 
non ha visto di li quella par
te di Roma (Pincio e Trinita) 
non sapra mai che cosa I'oc-
chio ha perduto. dovendo ora 
sbattere sidle architetture in 
cemento. 

La routine musicale, il con-
formismo. le « necessita »'del 
la vita moderna si sono frap-
posti come un'impenetrabile 
coslruzione tra noi e Toscani
ni. Sono un mistero quel Pincio 
e quella Trinita dei Monti na-
scosti alio sguardo; e un 
mistero la presenza di Toscani
ni — per chi non Vha sentito 
e visto da vicino — nei died 
anni dalla morte (5 gennaio 
1957), nei cento anni dalla na-
scita. Tanto piu fondo e queslo 
mistero, in quanta il fascismo, 
con gli schiaffi dati a Toscani
ni perche non voleva dirigere 
gli inni ufficiali prima di un 
concerto a Bologna (e non di-
resse nemmeno tl concerto, 
costretto ad abbandonare la 
cittd). gia dal maggio 1931 
aveva innalzato un edificio di 
violenze tra gli italiani ed uno 
dei piu grandi interpreti mu-
sicali che abbia mai avuto il 
mondo. 11 fascismo — ricorda 
Vigolo — sapeva ben colpire 
I'ltalia nelle sue cose piu no-
bili: la faccia di Toscanini e, 
piu tardi. a colpi di piccone, 
lo stesso tempio della musica. 
caro all'Italia e al mondo, lo 
Augusteo. Pietosamente un 
vetlurino a uno straniero che 
tornava in Italia dopo la guer 
ra e dopo molti anni. e che vo 
leva essere portato all'Augu 
steo. disse che lo splendidn 
auditorio era stato distrutto 
dalla guerra. E aveva ragio 
ne: con gli schiaffi a Toscani 
ni. con le imptese africane. 
con la demolizione dell'Augu 
steo e tutto il resto. fl fasci
smo fu proprio esso stesso la 
guerra devastatrice portata 
nel cuore degli Italiani. 

Era giovanotto Vigolo (ma-
grolino, baffetti, capelli bene 
allisciati) quando si arviava 
a fare la fila e la veglia d'ar-
mi J (come dice lui. pensando 
alle veglie di Don Chisciotte). 
per un biglietto (25 centesi 
mi) d'ingresso al Comunale 
Anfiteatro Corea (poi divento 
Augusteo). Veglia d'armi. per-
chi incominciava all'fllba e 
comportava lotte contro gli 
armeggioni del bagarinaggio. 
Quando Toscanini attaccava 
I'Eroica, era straordirtario co
me egli realizzasse proprio una 
sua identila con il carattere 
beethoveniano. L'idealita e il 
carattere costituiscono per Vi
golo gli elementi fondamentali 
della figura e del genin musi
cale di Toscanivi. Orso. scor
butica. uomo difficile. Tzsca 
nini riprendera il qesio di Bee 
thoren quando si calcava in 
testa il cappello, passasse an
che Vimperatore. E non per un 
capriccio. ni per una bizzarria 
— come chi e disposto al com-
promesso sarebbe portato ad 
insinuare — ma al contrario, 
proprio pcrchi nell'interno 
della coscienza, Toscanini e 
Beethoven, anch'essi in una 
loro € tana » (ecco che il gu
scio della conchiglia, ecco che 
lo Studierstubeschaltier diven-
tano coscienza e forza morale). 
inaccemibile alia violenza c 
alia blandizie. affermarano 
non altro che la grandczza 
dell'uomo nella sua nohilta di 
aztone. Toscanini e il simbolo 
di questa idea dell'azione no-
bile che forse trascende lo 
stesso fatto musicale. 

Vigolo parla « quasi canta 
(Canti i U titolo del suo yro$~ 

simo. yrosso libra dt poesie) 
e pare proprio di vedere pal-
pabilmente le sacre ombre di 
Toscanini e di Beethoven. Ne 
sembra avventato Vaccosta-
mento Vigolo fu il primo ad 
accostare — e a ragione — il 
name di Belli a quello di Dan
te, e poteva sembrare uno 
sproposito. Toscanini e Bee
thoven, dunque. come ricchez-
za di vita morale nella quale 
si svela I'essenza stessa della 
musica. Questo e il lascito spi
ritual di Toscanini: la musica 
come coslruzione. anzitutto, 
di dignita umana. 

La notte, intanto. non si e 
fatta turchina, come in certi 
bellissimi versi di Vigolo, ma 
e una notte nera. immersa 

Toscanini dirl-
ge a Sun Val
ley, durante le 
vacanze, una 
banda dl con-
ducentl d'aulo 

nel sudore acre della benzt 
na. C'e un rosso, pero, in que 
sta notte, acceso dalle parole 
di Vigolo: « . . . la nostra vita 
va di cont'muo incontro a fran 
genti... nei quali si vorrebbe 
che ognuno sapesse comportar 
si come Toscanini si compor 
to: di conlinuo siamo richiesti 
di intonare inni che questa o 
quello fazione, momentanea-
le in auge. pretenderebbe da 
noi: inni, vogliamo dire, anche 
al traslato. encomi immerilati. 
smaccate apologie. E allora la 
memoria di Toscanini ci soc-
corre; ci insegna ancora a 
sapere dire di no, per molto 
che quel " no" ci possa co-
stare >. ' 

Erasmo Valente Emmanuelle Riva e Susan Strasberg in una scena del film Knpd 

azzurra e Kapb. Non ne 
sapeva niente, natural-
mente: e si agita a disagio 
sulla pnl troncina: « A n c h e La 
lunna strada azzurra? t>. dice. 
t Quasi quasi vado a dirgli die 
turn lo lacctann* Ci prns;i su: 
« Si 6 meglio che facciano sol-
tanto K«ipo: Valtro film non mi 
l)tacc piu ». K finalmente attac. 
chi.imo con le domaiule. 

— Sei d'accordo sulla defini-
/.ione di « anni difficili » per 
questo programma di film de
gli anni '50? 

— No. assolutamente. 1 veri 
anni difficili sono qucsti, da 
una parte perche si sono impo-
sti con virulenza sugli schermi 
i falsi uestern. gli 007; ed han
no mangiata il terreno ai film 
migliori, che un tempo erano 
piii frequenti. Poi perche quesli 
sono anni di una crisi piii diffi
cile. che e lo sviluppo di quella 
precedentc. Gli anni '50 non so
no un perioda di transizione. 
chiuso; anche se economica-
viente le cose vanno un po' me-
qlio. la crisi e sempre quella 
die si ("• aperta dopo la stagionc 
realista 

— Se dovessi presentarlo tu, 
agli spettatori televisivi. quel 
periodo del cinema italiano. che 
cosa diresti? 

— Che gli anni difficili con
tinuano. Nun e" un discorso sem
plice: bisognerebbe spiegare 
che una nuova stagione del ci
nema italiano non e ancora co-

Perche in Italia i cantanti non sanno fare spettacolo 

SHOWMAN A COMANDO 
La nuova trasmissione per giovanissimi ripropone le vecchie negative esperienze — L'esempio della 

fradizione francese — Devono recitare un copione nel timore di scivolare su argomenti proibiti 

Da sinistra- Calerina Caselli, Giorgio Gaber, Lola Falana e Mina 

Catenna Casell:. Giorgio Gaber. 
Mina, la statumtense Lola Fa
lana: ecco i quattro nomi desti. 
nati a dominare I'attenzione della 
platea televisiva per t prossimi 
mes' I pnmi due con Dtamoci del 
f« che dovTebbe — secondo una 
preoccupa/jone che commcia ad 
essere sentita in TV — cootmua-
re il discorso nvoito ai giovani e 
commciato con E sottohneo ye: le 
altre due con Studio uno che. pur 
axuiunciandosi ancora piu coiossa-
2e. e de^Unato come al soltto a 
colmare !e esigenze degli spettato
ri di tutte le eta. 

Quella di affidare un program
ma ad uno o due cantanti di pre-
stigio. sulla cresta ^rU'w-da. e 
una abtudine ch:. ormai, in 'P7 o 
alia radio, s* va dillondendo. 1*. 
rad.o. tuttavia. sembra onentata 
verso i utiliz/azjone di una mag-

I ".wtre vaneta dj personaam. \l 
mauino. ad esempio. a pre*entare 
i pro£?rammi. i cantanti s. a'.tema 
no agii scr.tton. ai registi. ai com. 
mediografi. a2ii attor,. \je rubn 
che cLscografiCbe hanno ormai 
sostituito gli 5penJter con le voci 
vive dei disc-jockey, i quali non 
cercano tanto di es5ere degli spe
cialists. quanto dei personaggi che 
parlano di musica partendo dalle 
loro esperienze personali. dai loro 
gusti. E potremmo continuare a 
lungo con gli esempi. La TV, che 
e nata dopo e che non sembra 
voter far nulla per brucsare pri
ma le tappe delle propne espe-
nenze. va moito p:u lentamente 
sfnrt,->odo con una certa msisten-
M moli g a spen.nontati. 

Prendumo Drtmnci del tu. rta:o 
•̂IU onda <1e. gradirDeir.o ncevu;o 

da K. .%offo.'ineo ye, trasms^s.o 
ne oedxata ai g-ovani^simi. D te 
i pre.*«itatori. una esponente del 
lo ye-ye (la Caselli). un c modera-
fo > (Gaber). Naturalmente, i due 
non presenteramo soltanto: bal-
leranno e canteramo e ftngeran-
no di improwisare. di far nasoc-
re at traamiasione aail'incootzt> 

con un pubblico dt giovanissimi 
che sara presente in studio. In 
realta. Uitto e gia stato scritto. 
pro\*ato. corretto. modilicato. La 
Caselli e Gaber non devono fare 
che lo sforzo di fingersi spig.ia-
u. di improwisare. Ogni effetto. 
perd. e gia scontato e non e dif-
ficile prevedere che gh stimoli piu 
.nteressanti verrarmo presto a ca-
dere e Dtamoci del tu sara sol
tanto una trasmissione vivace. 
fatta per piacere ai giovani se
condo formule ben coilaudate e 
non susoettibili di dare al pub-
biiro erwwe somoese. 

Perdie? Perche la TV two ha 
mai U coraggio di rinunciare ad 
un cop.one nel quale nulla sia 
lasciato al caso? Per due motivi. 
principalmente. Perche, ad esem-
vM. da uno spettacolo fatto di 
improwisazioni potrebbero sal-
tar fuori temi e argomenti 

«tabu ». come la pace e la guer
ra (e le sue responsabilita). 
1'amore (e la piL'ola). E poi per
che. per tenere .n mano un ve
ro e proprio happening, sarebbe 
neccssario po*er contare S-J per
sonaggi i quali. oltre a can'are e 
a baUare. sapessero anche quello 
che dicono e non fossero. vn\e-
ce. dei prodotti creati dall'indu-
stria. delle immagmi da coperti-
na o da curios-.ta del tipo: che 
gusti ha. che mo'.o gukla. quante 
ore dorme. dove e andata a scuo-
la. ecc 

LTtalia non ha. salvo rare ec-
cezjorn. personaggi di questo tipo. 
Xon ha. per intenderci. il Becaud 
o l'Aaiavour. per non dire il 
Trenet o la Juliette Greco, tutti 
cantanti. attori. macch'ettisti di 
una generaizone che e arrivata 
al palcoscenico e a'.la canzone at-
traverso esperienze dure e for

mative come il music-hall, la ra
dio. U cinema: o come quelle, ben 
piu difficili da ricreare. di am
bient! letteran cne facev^no ca
po ad esempio a Sartre, a Vian. 
alia Monro:. L'ltalia ha p:'j»tovo 
tin tipo di show-man alia amenca 
na. Kicordate le rLsate fas\d,ot?e 
e ;ncornprt«5ib:li dei van Ed Sul 
/iron show, dei Dma Shore S'IOH". 
dei Perry Comn show? E' ei :d tn 
to — ed anche i francesi. :n 
q'jesto momento. non hamo molto 
da ndere — che piu i prodotti 
icioe i cantanti) nascono a tavo-
LTK> e necli studi. p*u sono aset-
tici. incapaci di comunicare. pri-
vi d; qjel-a esperienza e di quella 
comunxativa che fanno un vero 
showman. Prendiamo i can'^n'i 
I'aliani. la cui navita avrane. 
per il 90 per ccn'o. « m vi'ro ». 
ifanno ti*va a;cressivi'a. qjando 
can'aoo (con p3'o'e scntte da 

tnondovisione 
RACCONTI SLAVI PER LA FRANCIA — La 

societa cinematograflca c Coty a girera a Pra-
ga tredici medtometraggl, riuniti sotto il titolo 
< Racconti slavi a, ricavati da adatfamenti di 
scrittori classic! slavi. Regista sara il francese 
Bouchet, gli attori cecoslovacchi. Sempre nel 
quadro degli scambi culturali tra le TV dei 
due paesi. sono intanto initiate le riprese del 
telefilm in coproduiione r Wilhelm Stortz i 
tratto da Jules Verne. Si gira negli studi Bar 
randov di Praga. 

L'ARTIDE IN BAVIERA — A Monaco di 
Baviera sono inixiate le riprese di un film-
documentario che ha per tema la spedizione del 
generate Umberlo Mobile neU'Ariide. II ruolo 
del general* e Interpretato da Gunther Mack. 
Titolo: t Sei aertitnan* M l ghlacclea. 

SETTE FANTASCIENTIFICI - La televlsio
ne francese e andata a girare in Baviera 
(coproduzione franco-tedesca) sette telefilm di 
fantascienza, tutti ambientati nel 3000, a bordo 
di un'astronave che viaggia alia velocita della 
luce. II protagonista, Dietmar Schonher, e desti-
nato a diventare — dicono gli esperti — il 
rappresentante della bellezza maschile del 
futuro. La serie e costata un mucchio di soldi 
e mesi e mesi di lavoro: soltanto per cottruire 
I'astronave, operai e tecnici specializzati han
no impiegato un anno. 

TELEFESTIVAL BERLINESE - II festival 
di Berlino (giunto quesfanno alia quarta edi-
zione) diventa biennale. Si svolgera dal 29 
agosto al 3 settembre (in accoppiafa col festi
val cinematografico) e, per questa edition*, 
H tema prescelto 4 e VJ* vera* II fufur* a. 

aJtn). tutta gcstiiaie. tutta 
estenore. 

Fmito il di~eo, eccoli li a stra-
l'jnare gh oeciii. a ndacchiare. a 
guardare con a ppren •*.«•*•« o.tre la 
telecamera p*-" cogl.tre Timbec 
cata del re?;Ca o del-'av».vei'.te 
di stud.o. Qja C'jno .;i =,ilva. qjal 
cuno avrebb-? anch;- q ja.covi da 
d.re, ma le s « idee n>jn r.esco 
no a tro-.are la s'?a<ia della 
COT. x-.:c.Tr.a. X-n a caM> accan 
to alia Casel.i <la q-iale. prima 
pretendeva di non essere giudi-
cata e q^xidi di non giud;care. 
adesso. d'?'' «rhermi. nroclajna 
che c h&i non pro'esta. !ei ama ») 
e stato mesjo Gaber che e tra i 
pochi ad avere delle idee, del re
sto gia abba^anza sfnr"ta'e nei 
v> ;̂ p-eced-fiti A>»"acoi (Le no-
sire aerate, ad e^mp.o). 

Qja^i oes&ano d: qje-tj csrx^n-
•i rc.^c a de-*̂ "Tn na-c rr-yncr.ti 
d; i'i-e-esj=e a-j'«v. co di "t.T'̂ -orie. 
al <r. fjon della canzone. Siccr.e 
: rezi^ti sono costretti a fare sj.o-
cn: fo-Tiali da aceafie-rra p-r ar\i-
Tki'e tra^-n s-;<ni al*rin>"nt, p.at-
*e e sci3ibe. La \ecch:a gaard:a 
del.a rad.o e de.la TV — dai 
C«ra a Lirtazzi. p r̂ citare d'je 
esempi — hanno dimoearato pur 
nei loro netti limiti. che s; pjo 
fare spettacolo. si puo es.=ere per
sonaggi anche al di la della can
zone. La n'lova genera z:one. che 
pure esprime idee «provocatn-
ci ». tro-.a i suoi esponenti (a li 
re\\o della canzooetJa) cos'njiti 
an.ncialmente. imposti. spes=o 
s*.nxyati persxio del lo-o p-ccolo 
ba?ielo d; idee nvnovra'i p*i 
ma d.i?i aj'o-i di cart7one"e ?n: 
diz'.i a'i'o-i d^2l: ^r^'tacoli "e!e 
vi<ivi Soro nvs"orxfe i cui fi 
!i ven/i"no «Ida men"e tor. ri T 
mano da altri. Qaando SJ spe?Te 
il video, restano li. svuotat:. s-̂ n 
za idee, pronti a muoversi la sera 
successiva. quando i fili li solle-
citeranno a ricominciare. 

Leoncirlo Settimelli 

rriinctnfn; il problema attuale e 
ancora quello degli anni scorsi. 

— Fl dei turn film, che di
resti? 

— Per Ka|K) a terra a dire 
che se dovessi rijarln cambie-
rei soltanto gli ultnni vcnti mi 
uuti. Ami li toglierei del tut
to: I'inserimento di quella sfo 
ria d'amnre individuate con 
traddice lo sforzo di realismo 
oggettivo di tutto il resto del 
film, ne attenua il *cnso cora 
le. Elimimnidola resterei me 
glio fedele alio sforzo di unita 
die caratterizza i tre quarti del 
film; anzi i quattro quinti. Per 
La lunga s trada a / zurra non 
so. Non lo ricordo nemmeno 
piu. adesso. Comunque arera 
tutti i difetti di un primo film. 
ed e certo die or/f/i non lo rifa 
rei piu 

— Ma o g g i . i i iMimma. si puo 
f a r e il f i lm c h e si vuule? 

— Certo Almeno i dieei regi 
sti piu affermati possono fare 
quello die vogliono: lo ripetn' 
nego die i registi piii imporUm 
tt siano o()()i costretti a fare 
film die non * sentnno *; odd'"' 
saho qualchc piccolo sacrifioo 
Per i giovani. si. e piii difficdr 
Ma la vera difficolta na^ee dal 
la mancanza di chiarezzn E' la 
chiarczza interna che e dimi 
nuita in tutti noi. 

— Va bene. Affrontarc i pro 
blemi della societa italiana e 
sempre piu difficile. Ma tu. su 
tre film, ne hai fatti due (gli 
ultimi due) che non sono am 
bientati in Italia. Parlo di Kano 
e della Battaglia di Algeri Co 
me mai? 

— Credo che sia stato soltan 
to un caso. K* possibile. no'' 
Non credo sin stata una cosa 
deliberata; mi ci sono trovato. 
ecco tutto. Tanto e vero che 
rei prossimo film succedera il 
contrario. 

— Perche? Cosa stai prepa 
rando? 

— Sto lavorando ad una sto 
ria con Franco Solinas: ma non 
vorrei parlarne adesso Sara un 
film realizzato dalla Vides. 
sulla societa italiana: ma Video 
ci si sta trasformando ancora 
tra le mani. mentre lavoriamo. 

i e preferisco mantenere il ne 
\ greto. 
• — Va bene. Manteniamo pu 
j re questo segreto. Ma facciamo 

una ipotesi: la guerra nel Vict 
nam e un tema che interest 
prnfondamente gli italiani. In 
Italia M notrebbe rrali/7.ire nn 
film su ri'u sto argomento? Tu. 
lo farr^ti7 

— Certo. il Vietnam f* un 
grande tema. Ma ci sono mnVe 
difficolta per un italiano. nel 
fare un film su una guerra che 
non cono.sce direttamente; e 
credo che se fossi un produt 
tore preferirei affidare un son 
qetto del genere ad un regi'tn 
americano. Srnza parlare dri 
costi. che sarebbero alti E hi 
difficolta di ambientarsi: to 
per esempio. ho fatto qrandr 
fatica per ambienlarmi nuan 
dn Jio dorutn quare la Rntti 
glia di Algeri 

— Comunque ci cri riu^cito 
Fid an7i quel film ti sta fawn 
do arri\are proposte da ogni 
parte. 

— Si. torr.o ora dall'Ameri 
ca. pieno di offerte. Ma le ho 
rifiutate tutte. O for.se ci pen 
serd ancora per un film da gi
rare in Europn. sul primo anno 
della guerra in Polonia. 

L'intervi«ta sarebbe finita 
Ma Pontecnr\o acciunge anco 
ra una ro^a- r f)i anche que 
sto. n prop^ifo del rinerra 
americano Che ho troratn tra 
i aiorani (a'lori e registi) vn 
incredibile ;emer,to. Ce n'r 
ur.a schiera. che vogliono fa 
re un film all'europea. '/jmi 
dell'atmosfera soffocante degh 
s tudios hoh*yuv>odi"nm. anche a 
costo di rinunciare a quel be 
nessere che la societa ameri 
cana e dispnsta ad offrirgli. E' 
un mnvimento. quello dei qiora 
ni cineasti americani. interes 
santis.simo e rirco di prospet 
tire v 

C o m e in Ita l ia? Pontec->r\» 
r s i ta un a t t i m o . noi v.cfia «con 
^oljlo * .Von rr,i pare Dnvrc 
ro. non mi pare In Itnha n^.r 
c'e nulla di simile » Poi ac 
ciunge » Forsp perche nrlli 
gioventii italiana manca quella 
situazinne di fermento che c'e 
in quella americana » 

Gli anni difficili. dunque. 
continuano. 

Dario Natoli 
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