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L'ultima sera al f ronfe sud della Guinea-Bissau 
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Intervista-contraddittorio con Ugo Tognazzi 

• Perche sono mostri le donne dei suoi ultimi 
film ? • Che cosa pensa dell'indipendenza fern-
minile? • E' conservatore o no in fatto di costu
me ? • Quali sono oggi i pericoli per i sentimenti ? 

L' indeciso tra le immorali 
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Una patluglia 
di partigiani 
si avvia al 
c o m b a t -
I i m e n t o 

II mondo che vive 
f uori della f oresta 

II saluto al campo della milizia popolare - II suono del tam-tam ci segue per chilome-
tri - Verso Conakry - II profondo legame che ci unisce nella lotfa anti imperialista 

Dal nostro inviato 
CONAKRY. DI RITORNO 
DALLA GUINEA - BISSAU, 
aprile. 

Si sente tin roinbo, e Carmen, 
la « doutora ». senza neanche 
alzare Io sguardo dice che 6 
l 'aerco di hnea Dakar Conakry. 
Dopo, un altro rombo: un aereo 
cabra, riprende quota, insiste. 
La doutora non guarda nean-
che questa volta, ma preoccu-
pata mormora: e un jet, chis-
sa dove buttera le sue bombe 
questa volta. Siamo aH'ospe-
dale, anch'esso come il Quar-
tier generale inaccessible e 
invisibile. e Carmen racconta 
delle volte che per pulire una 
ferita debbono bollire l'acqua 
dei liumi e per fasciarla strap-
pare le zanzariere. «Si . ab
biamo bisogno di molte cose. 
Alcool e bende soprattutto. La 
guerra si estende, dobbiamo 
assistere ogni giorno centinaia 
di civili. le esigenze diventano 
sempre piu grandi >. A poco 
a poco vengono i nomi anche 
delle al tre medicine. Si capi-
sce che le pensa via via che 
percorriamo le corsie ordinate 
e lei vede la donna bruciata 
dal napalm, un bambino con-
sumato dalla malaria, un uomo 
distrutto dall 'ameba. Vitamine 
B c C . penicillina. tetracyclina. 
dorochina, sieri, vaccini... 
«dillo ai lettori del tuo gior-
nale. agli amici italiani. Quel 
che facciamo qui ha molto hi-
sogno anche del loro aiuto >. 
Sono le ultime ore del sog-
giorno al fronte. per le ultime 
impressioni c domande. 

// saluto agli 
« am id stranier'm 

La sera preccdente al campo 
della milizia popolare ci hanno 
salutatn ufficialmonte. una sor-
prcsa per gli tamici stranicri» 
proscnti al fronte: i cineasti 
italiani. Nabv- un operatore dei 
la Rcpubblira di Guinea, il 
direttore di Horoifa od io. Al 
1'ingrcsso pavesato di bandie-
rine di carta del PAIGC. due 
ragazze ci prcsentano le ar-
mi. Arr.iindo. comandante del 
campo. e Gaetano resnonsa-
bile interreglonale della mili
zia. ci vennono incontro e pre 
sentano la forza agli n=piti 
d'onore Sono cento e otto ra
gazze e ragazzi. armati e in 
blue jeans, con una camicia 
celeste e un berrettino da com 
battenti Cantano l'inno nazio 
nale. il primo della loro terra-
«Avanti contro lo straniero. 
costruiamo una patria immor-
tale. la pace e il procresso. 
siamo rami dello stesso tronco. 
occhi della stessa luce, questa 
e la forza della nostra unita •» 
E infine la festa Se si esce 
dal scntiern sj vede lontano la 
luminosit.i diffusa di una for-
tezzn portocbese. e a tratti si 
sente il mir ta io Ma stasera si 
balla e i enmhattenti ridivonta 
no quri racazzi che sono II 
ballo e di tan'o in tanto inter 
rotto da ranzoni oartieiane e 
nessurto n«n*av3 di sontirli can 
tare tradotta in rreoln la can 
zone dei pirti<r;.ini francesi 
Noi itnliini ••'ohhi'>rrn .-»«'h'rci 
in una stonata « Bella r iao». 
accolta da frasnrosi annlausi 
Poi <»jl "ardi ri sa'ntiamo 

Le Tile si ricomnonffono e 7e. 
fl commissario politico parla a 

ragazzi della vicina. < so-

rella e arnica », Repubblica di 
Guinea e della lontana Italia. 
da cui sono venuti amici c a 
conoscere e raccontare la lot-
ta del popolo ». Forse la parola 
Italia, di una Italia al loro fian-
co, risuona per la prima volta 
nel fondo di questa foresta. E' 
una ragazza. Marian, che ha 
perduto il marito in combatti-
mento e ha un bambino di due 
anni, a parlarci per tutti gli 
allievi. Ci dice <salute amici* 
e tutti ripetono in coro c salute 
amici >. Ci spiega il loro la-
voro, lo studio, l 'addestramento 
militare. perche la milizia deve 
curare nei villaggi molte cose. 
deve saper fare molte cose. 

7/ significato 
dell'Africa '67 
E" tardi e durante la notte la 

foresta ha una umidita pesan-
te che, a s tare fermi. ti entra 
nelle ossa. Ma siamo come 
ipnotizzati da quelle parole 
semplici che ora ci dicono del
la violenza coloniale, del par-
tito, del mondo che vive fuori 
della foresta. E ' un momento 
di commozione intensa e nessu-
no lo nasconde. perche sentia-
mo. al di la delle frontierc. un 
legame che ci unisce tutti nella 
Iotta contro 1'imperialismo. Poi 
le file si rompono. stringiamo 
cento mani. una a una. ci se-
guono sul senticro: c Viva gli 
amici italiani. viva Scku Ture. 
a Bissau, a Bissau, viva la 
milizia popolare ». 

Ora siamo sulla via del ri-
torno. Tocchiamo il Quartier 
generale deserto: Ignazio. 
Umaru. Ciucio. tutti sono spar-
si Iungo il fronte. No pintcha, 
quante volte avro sentito que-
sto incitamento a marciare in 
avanti. a < spingere ». che as
sume un significato piu gene-
le in tutta la Intta? Viaggiamo 
di notte perche il caldo c di 
\cnta to eccozionale. e con Ago 
stinho alia testa della scorta e 
una buona luna. non abbiamo 
bisogno di luci. II pacsaggio e 
divcr^o. rispetto all 'andata. con 
villaggi immersi nel sonno o 
con ragazzi che danzano fino a 
notte tarda, al suono di un 
tarn tarn che ci segue per chi-
lometri Non sono diverse in-
vece la savana e le risaie. bni-
licanti di pattushe che si se 
cnalano da lontano la loro pre 
senza Nel villaeeio dove ritro 
\ i amo le jeep. Acostinho ci sa-
luta E" un abbraccio lungo. 
forse. silenzioso: c A presto 
Ritornate *. 

A Conakry tento un primo 
hilancio di cio che ho viMo. del 
suo significato in quest'Africa 
19tT7 Mi chicdo: non avrd ce 
dnto alia naturale emozione del 
.—:«nento? E* lo stesso Cabral. 
del resto a farmici pensare. 
Vado a trovarlo nel suo ufficio 
che divide con altri due mili 
tanti Mi chiede le impressioni. 
mi ascolta e mi interrompe. 
un po" ironico. per dire- « Ma 
allora laggirt le avranno na 
scosto le nostre deficienze ». E 
in piu e'e una storia recente 
deTAfrica, fatta di entusiasmi. 
di illusioni e di delusioni. 

Ma anche lontano dal fron 
te. dalle sugcestioni immedia 
te. il bilancio appare netta 
mente positivo. nuovo rispetto 
alia storia del continente. E 
la stessa internizione di Ca_ 
bral ne e una conferma. Chi 
infatti non rimane colpito, 

viaggiando per l'Africa nera in 
generale. dalla continua alte-
razione della realta attraverso 
la parola? 

Se do\essi ccrcare, con una 
prima approssimazione. le ra-
gioni della novita di questa e-
sperienza, mi fermerei su t re 
elementi, oggettivi e soggettivi. 
II momento storico in cui es-
sa avviene. E non penso soltan-
to a una lotta che si sviluppa 
nel momento in cui l'Africa ne
ra e un dilagare di colpi di 
stato militari, ed 6 vittima, in 
generale, della ondata neocolo-
niale. Quanto c soprattutto al 
fatto che il movimento di libe-
razione nazionale della Guinea-
Bissau, e cresciuto e maturato 
intorno al 1960 — l'anno del 
« risveglio > dell'Africa — con 
una riflessione profonda sui !i-
miti che accompagnarono quel 
risveglio. sugli errori commes-
si dopo. le loro cause, natura 
ed effetti. e quindi sulle possi-
bilita offerte al neocoloniali-
smo. «II 1960 e piu precisa-
mente il caso del Congo — ha 
detto una volta Cabral — ha 
reso all'africano le due dimen-
sioni umane ». 

E cosi si consolidano due con
clusion! fondamentali che ca-
ratterizzano e rendono origina-
le nell'Africa nera respcrien-
za del PAIGC. La costruzione 
di un partito d'avanguardia. nel 
vi\o di una reale mobilitazione 
unitaria e popolare per l'indi-
pendenza. e la elaborazionc. su 
basi reali e scientifiche. dei 
contenuti che debbono orienta-
re !a lotta per Tindipendenza. 
attraverso una ricognizione del
la societa nazionale. delle for-
ze che vi agiscono. delle con-
tradizioni presenti. delle diver
se fasi che si susseguono nella 
lotta. Calando continuamente 
questa ricerca nella esperienza. 
nella dinamica che la stessa 
lotta mette in movimento. Da 
questo 1'azione contro ogni fe-
nomeno tribalistico. la costni-
zione della nazionc e i genni 
dello Stato gia nel corso della 
hberazionc. I'attenzione alia 
formazione dell'uomo e della 
sua coscienza. il pre\enirc sin 
d'ora la nascita di nun\i grup 
pi privileeiati. il ricore con 
tro ogni forma sia pure laten-
te di corruzione. 

Lotta armata 
di massa 

II sccondo clemer.to e qucllo 
di una lotta armata di massa 
che innestata e fusa in una 
lotta politica di grande re-piro. 
chiama tutti ad esserr prota 
gonisti nttixi della loro libera 
z'one. sradicanrio il fenomem 
di una passu ita e di una as 
senza delle masse che e pro 
prio. in questi anni. a colpire 
gran parte dell'Africa nera. 

II terzo e quello di un gruppo 
dirigente. dotato di una grande 
capacita di studiare e compren 
dere la propria realta nazio 
nale e quella intemazionale. di 
sviluppare una mole rilevante 
di lavoro pratico e organizza 
tivo. e, infine. di una integri-
ta morale e politica che si ri 
flette immediatamente in tutto 
il partito e in tutta la lotta. 

Nessuno pud dire quale sara 
I 'awenire della Guinea Bissau 
Ora si devono cacciare i por-
toghesi e questa e la lotta. 
E domani anche questo paese 
dovra misuTarsi con tutti i pro-
blemi propri del sottosviluppo e 
deH'arretratezza. Ma quello 

che si puo dire e che il gior
no in cui arrivera all'indipen-
denza. sara «on un movimento 
di alto livello. maturo, con una 
partecipazione appassionata di 
popolo: una condizione di fondo 
perche Pindipendenza non sia 
semplicemente una bandiera e 
un inno nazionale. 

Quando vi arr ivera? Nessuno 
qui commette l'imprudenza di 
fissare una data. Un lungo cam-
mino e stato percorso, ricco di 
successi. di sacrifici. Altri non 
ne mancheranno. E molto di-
pendera anche dalla solidarie-
ta dell'Africa e del mondo in-
tero con la lotta eroica del po
polo guineano. 

Romano Ledda Tognazzi mentre gira c II fischio al naso» 

45 SCIEN1IA TI FRA 
INUOVILAUREATI 

Costruttori di accelerator! nucleari o di macchine per la raccolta del the - Onorata la memoria del poeta 
Svetiov, premiati il pittore Pimanov, il regista Simonov, il coreografo Moiesseiev, il compositore Karaiev 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

/ fisici, i matematict e i co
struttori di nuove macchine au 
lorraVche hanno fatto man bassi 
quest'anno dei premi Lenin, at-
tnbuili oaai nel 97' annwersarw 
della nascita del fondatore del'.o 
Stato sortetico. L'elenco dei pre-
miatt formscc cost una precu<3 
tndtcazione delle p'li importanti 
diretlnci della Ticcrca scientific! 
soricfico di ogai e offre un qua 
dro di success. spf«o streptto^ 
Ben 4.i sono infatti ah sccnziati 
e i tecmci prem-ati. Relatira-
mente meno tr.dwatin (fatta "C-
cezione per it piem.o at'nhuito 
a Moisseier, r.otfsimo anche in 
Italia, e al compositore Kara 
Karaiev) i premi attribuiii mccce 
per Varte e la letteratura. 

Scartando le opere uscite ne-
pit ultimi tempi, si d coluto in
fatti quest'anno coahere Vozca 
$ oie del prem'O per renter? 
onore al nome del poeta M kKad 
Sretlov (morto nel 19C4) e vre 
miarc iJ pittore dd * r.uovi quar-
t en » di Mosca. Juri Pimanov e 
il reaista Fuben Simonov, dire: 
tore e rca\*ta principale del Tea 
tro Vakhtanpov Come «» r cor 
dcra. l'anno scorto tl prem-o per 
la letteratura non venne mppu-
re attnhvito e contemporare-i 
mente venne deciso di asseanare 
nel future i premi soitanto offni 
due anni. La scelta dcali teen 
zrati e dunque — rtspel.'o alia 
lelferafura e aU'arte ~ in primo 
P'ano. In testa ai prem'at: vi i 
il gruppo dt ncercaton di \ovo 
Sihirsk. diretlo da S. Budker — 
49 anni — fl oiorane e aid nolo 
« capo > dei c fisici del nuclro i 
della scuola siberiana. al quale 
st dere la costruzione di accele 
ralon nucleari di nuovo tipo, ba 
sati sul fatto che in essi pro 
toni e antiprotoni renoono i tir-
farsi violentemente sprig onato 
altissime energie. 

L'elenco continua con Ilia Gif-
scinz per i svoi studi sulla spet-
troelettronico dei metalli, con un 
Oruppo di fisici di Dubna - di-
retto da Georghi Flerov. — nofo 
per avert ottenuto per la prima 

volta la sintesi dcali elementi 
102 c 104.. e infine cgn i mate-
matici Mamn. appena trentennc. 
autore di un'opcra nuovi^'ira 
sulla qeometria algchrtca e con 
Scrghci \nnkov. appena ven 
tinovenne. qucst'ultimo e il p ii 

j oiorane membra ai una fanvaua 
straordmnria: il padre e tnjaili 
uno dei fnndatnn della moi'-rva 
matemntica. la mndrc — Liudm I 
la Kclrtisc — snreV.a del prc<i 

! dente deU'Accadcmia delle *cicn 
ze. 6 m*canante di matemitfa 
all'l'mrer* 1d di Mnsca I diu 
frate'h — l.cniid di 31 ann> e ! 
Andrei di '/) ar.-ii — sono ir.'-l-.e I 

cssi noti studiosi. 
Altri premi sono stati as^e-

gnati al matematico Orlov. dece-
duto lo scorso anno, e infine ai 
numerosi autori di un'opcra in 
Ji volumi sulla palcontologa. Un 
altro gruppo di premi nquarda. 
come abbiamo detto. tecmci e 
cnstrutlori. Merita di e^sere IJ 
analata. Ira le molte incenzwni 
prcmiate. la micchma darv-o 
<iraoTdinar a del pcoraiano Kc-
reresclidzc: si tratta dt un im 
p onto per la raccolta delle fnrfie 
del 1c che pud sostituire il lirrt-
rn di 200 .W» unm'm e con I'ope 
ra di un solo piloia. La mccchi-

Mosca 

Celebrato il 97° della 

nascita di Lenin 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 22 
II no\antaiette^imo anrmersa-

no dolla na«ata di Lenm e stato 
ricord.ito occi al Cremlmo con 
una manife.-tazione uffiaale. nel 
cor*o della quale il compacno Ki-
nienlvO « deH'UfTicio politico del 
PCUS ha prontmciato \m discor^o 
dedicato ad lllustrare — a cm 
quant'anni dalla Ri\oluziooe d'Ot-
tobre — la validita e l'attuahta 
dc.ali insegnamenti di Lenin 

Parlando della situazione intcr-
nazionale. Kirilenko ha poi nba-
dito che ocgi il problema deci 
sivo che sta di fronte a ti.tti 1 
comunisti e rapprcsentato dalla 
necessita di operare per rafTor 
zare l'unita e la coesione di tutte 
le forze antimperialistiche. 

L'aiuto al popolo victnamita 
sarehbe certo ancora piu efficace 
— ha detto Kirilenko ripren-
dendo . quanto aveva detto nd 

j;:orni «cor?i a Borlino Brezr.f \ — 
*e alia bace di e ^ o vi (ns--e 
l'unita d'azior.e fra tutti i Pae-i 
soeiali-ti. ivi compresa la Cina 

Kirilenko ha poi atTermato che 
n".cntrc continuano e anzi allar-
gano la guerra nel Vietnam, gli 
amencani lanciano di tanto in 
tanto dichiarazioni su una loro 
prrte«a \olont£ di rnieliorare i 
rapporti con I'L'nione So\ietica 
I.L'RSS e pronta — qL«esta c la 
n*posta swietica — a collabo-
rare in nome della pace con tutti 
i Paesi capitahMici sulla ba*e 
dei pnncipi della coe«istenza pa-
cifica. ma non puo essere indifTe-
renle di fronte al fatto che fill 
amencani continuano ad interve 
nire contro un pae«e fratello 
L'Unione Sovictica sara sempre 
dalla parte dei ponoli in lotta 
per l'indipendenza nazionale. 

a. g. 

na e basala su un sistcma di 
€ mani meccantclic *. capece di 
selpzwnarc e di assorbire I? fr> 
plic adatte per exsere lavomte. 
II tccmco pcorpiano ha rt<o'<o 
con i sum collaborator! 'in pro 
blema quadri incred'hle. se M 
pensa che opni pianta di te com 
prendc in media 4 Wft fo'i'ie e 
che si tratta per ogni pimifn di 
rnilicre hen 2W kn. d' te <ri>p(t 
turatc senza scupare le air" 
In un'ora la maechina puo r\c 
coahere hen '0(1 ka. di te (ri-p<: 
tn at 15 20 ka. che puo ra'-co 
al'crc un uomo n ur.a n.nrnutr.; 
V.' da notare che quello del ror 
co'tn del te e uno dei larnri p u 
uffciri e p u fattens at quah sono \ 
addctti i larnratori nnricoh. -o 
prattutta ncVa Gcorma e n?'ta 
AzerlM'p an. Altre inienz:or,i pre 
m'atc r.vjnrdino nuove lecnicn* 
p^r le lor.dcrie. per i'lndu^r-a 
della oomrr.a e per la raceVto 
del co'one. 

Per quel che rirruartn i prrrn 
per la letteratura e I'ar'e. co'-i 
abbiamo aid detto. mcnta ii *»« 
~erc ncordato. interne il no-.e 
d< Afo'xtr ev — prcm<ato p*npr o 
js'r lo tpettacolo che tanto <uc 
ccs*i hi r,*co<,so anche m It.?, a 
lo *cor*o anno — quel'.o d^l o > 
rar.e compositore azcrha-q ar.o 
Kara Karaiev. Non mn'to alto. 
>l vtso seq^a'o e duro a.'.'a 
Brecht. i capelii r.eri fca**i?>i*nt. 
Kara Kara-er. can iJ quale ai 
h-amo parlnto stamane dura-id* 
una eonferenza stampa. ha o'.le 
nuto un prande succe~*o con ui 
balletto tratto dal romanzo tie] 

sudafr-cano Peter Abrahmor s\l 
la trap'ca storia d'amore dt un 
O'orar.e insegnante negro e m 
una deVcata rapazza hianca 11 
b-alletto e anche il utultaio d' 
un paziente lavoro di stud.o e 
di ricerca sulla mus ca nnrr. 
(* Son cercaro pero Yesoli^mo 
per I'esotismo — ha detto F.a 
ratcv — ma la via per amhien 
tare esattamente la *tona») 71 
aiorane mu.siasta sta ora lavo 
rando a un concerto per violino 
che sara interpretato presto da 
Kogan. 

Adriano Guerra 

L'ho vi.sto morire due volte 
nel giro di una settimana. di 
una morte JXT troppo ninorc 
(o finto ainure?) quando inter-
preta 1'immnrale e di una mor
te per troppo odio (o gelida in 
differenza?) nel lilm « II iischio 
al naso » di cui 6 tutto. primo 
attore. regista e produttore. E' 
avvolto in una nube di malin-
conia, sepolto in un mare di 
pessimismo, tra\olto da neii 
incubi che hanno volti di don
ne, di bambini, di mcdici. p<i 
dri, infermiere. pieti, musicisti 
che lo costringono. proprio lo 
costnngono. a imboccare la via 
d'uscita piu facile: venga pure 
la morte e non se ne parli piu. 
di questo inferno che e la vita. 
E imece dobbiamo parlarnc. 
Tognaz/.i. non le pare? 

Intanto. le donne: mai visti 
tanti «mostri » intorno a un 
uomo. Sono loro le Immorali: 
tre nel lilm di Germi (soitanto 
la piu giovane, forse solo per
che anagralicamente immatura 
ha qualche lampo di umanita) 
e due. madre e figlia, nel « Fi 
schio al naso» protese verso 
un unico obiettivo. il denaro. 

« Ma no. ma no, questo e un 

giudi/io ca t tno — dice l"atto-
le —. Io, immorale (o santo), 
chi mi t ro \o di fronte? l.a mo-
glie ideale che qualsiasi uomo 
\orrebbe a \e re . dedita alia 
casa e ai ligli. che ragiona di 
me cosi: vada pure do\e vuole. 
tanto la sera torna a casa. E 
poi e'e l 'altra. che ha un ri
spetto totale e assoluto per 
I'uomo e che sa anche di po-
tei lo godere di piu della moglie, 
come sempre accade J)er " la 
arnica ". Inline I 'awentura, 
d ine per la ter/a \olta \ iene 
p n n a t a l<i tesi di Germi: 
i'uomo JKM- natura e jHiligamo. 
mentre la donna e monogama, 
non soitanto per un fatto dl 
conquista, m.i anche di dispo-
nibilita ». 

La moglie ideale che qual
siasi uomo vorrebbe a \ere? 
Ma non le sembra di fare rife-
rimento a un mondo vecchio, 
al classico « triangolo » della 
buona borghesia che salvava le 
apparen/e. ma non la sostanz*. 
gia un secolo fa? Con una mo
rale piu pulita. oggi potremmo 
chiamare queste donne « raan-
tenute *. legali o illegali. ma 
pur sempre tutte mantenute. 

Cera una volta una donna... 
c L'uomo italiano ha ancora 

l'idea della moglie casalinga. 
che gli mette le pantofole, che 
lo accudisce. d i e gli fa comodo. 
E la donna italiana \ede ancora 
neH'uomo la propria sistema-
zione. Germi ha \oluto fare la 
polemica sul matrimonio come 
esiste ora, senza neppure an-
dare contro il concetto di indis 
solubilita. A che cosa servireb-
be infatti il divorzio in questo 
caso? ». 

Almeno a risparmiarle un 
infarto, Tognazzi. 

« Forse e vero», ride lui e 
aggiunge: «Quell'inrarto e la 
soluzione meccanica a un pro-
blema per il quale il regista 
non immagina una soluzione ». 
Si ferma, poi si lascia andare 
a una battuta: « Sa che cosa le 
dico? Che e un infarto prema-
turo. Sarebbe stato piu giustiti-
cato dopo la quarta donna. Fino 
a t re un uomo italiano ha la 
presunzione di far fronte alia 
situazione fehce e contento... ». 

II dramma e che qui « felice 
e contento > non e nessuno. II 
vero c filo > che collcga i due 
film — tutti e due ambientati. 
non a caso. nella borghesia — 
e la solitudinc di ognuno. l'in-
capacita totale di realizzare un 
rapporto che non sia di denaro. 
l'impossibilita che un uomo e 
una donna si incontrino. si ami
no e anche. si lascino da pari 
a pari . Antonioni e lontano 
come stile, ma vicino nello 
spirito... 

< La disperazione viene dai 
tempi, dalla puhblicita che in-
calza. dalla totale trasforma-
zione della societii. dalla stessa 
cmancipazione femminile che 
ha portato una crisi. La donna 
che guadagna soldi, amministra 
anche i propri sentimenti. 
Guardiamo le giovanissime: 
non si pongono neppure il pro-
blema dei rapporti con I'uomo. 
sono figlie di mamme giovani. 
gia loro da self-service, sono 
macchinette e le macchineite. 
si sa. vanno ciascuna per conto 
proprio ». 

E invece. e'era una volta... 
« Si. e'era la donna che stava 
a casa. con una missione satel
lite. ma stava accanto all'uomo. 
Mentre ogci la crisi e in atto. 
e da r isohere . Piano piano le 
donne hanno voluto cambiare e 

certamente hanno raggiunto dei 
risultati: nientc doverc di par-
tonrc . mente dovere di s tare a 
casa ecc. Chissa, domani puo 
essere la donna a controllare 
I'lntelligen/a... v. 

Siamo dunquc ar r i \a t i a ri-
troso a constatare che vi sono 
situazioni nuove neppure sfio-
rate <Ia tanti film italiani: se 
le piacciono o no e la prima 
domanda. 

« Per me. la \olonta di indi-
pendenza della donna e una 
battaglia contro natura. E' in-
dipendente, ma poi viene fuori 
monogama: indipendente. ma 
uguale nella matcrnita alia don
na di tanti secoli fa; indipen
dente. ma terrorizzata nel mo
mento in cui la giovinezza sflo-
risce. Gli aspetti moderni della 
sua personality sono senza dub-
bio \alidi . ma non mi interes-
sano: prefcrisco quelli antichi 
di sempre ». 

Tognazzi insomnia, contrap-
pone a tutti i costi la liberta 
della donna moderna alia 
< femmirulita > c nega, fermis-
simamente nega che possano 
fondersi insieme. Nega anche, 
con molto garbo, che « II fischio 
al naso > sia in qualche modo 
avvicinabile a < L'immorale >. 

c Nel mio film — spiega l'at-
tore regista-produttore — ho 
guardato le cose con una certa 
paura. Ecco la famiglia a casa. 
il marito ha i soldi ma nessuna 
unione sentimentale con la mo
glie. lei e disturbata dal primo 
sintomo di una malattia di lui 
(appunto il " fischio al naso ") 
e lo incita a entrare nella cli-
nica do \e . salendo di piano in 
piano, arrivera sui tetti. a mo
rire. II concetto del capo fami
glia che determina un modo di 
vivere non e'e piii. la figlia ha 
un rapporto con la madre da 
" arnica " . ma nel senso che 
possono avere una reciproca 
complicity in fatto di amanti ; 
io stesso. cioe 1'industriale pro-
tagonista del film, ho un'altra 
donna, sistemata in un appar-
tamento e poi in clinica addirit-
tura. Sono tutti mostri. con un 
congelamento dei sentimenti 
che vedo proiettato nel futuro 
e che mi terrorizza. I sentimen
ti oggi si stanno rarofacendo, 
non e'e dubbio: bisognera cer-
carli fuori della tradizione >. 

// passato come rifugio 
Come, fuori della tradizione? 

Atttnto. Tognazzi. si sta con 
traddicendo. « E che cosa mi 
importa? — risponde senza im 
barazzo — Stiamo chiacchie-
rando. no? E di sentimenti. non 
di oggctti. 

t I sentimenti oggi corrono 
dei rischi: la costnzione non 
serve a farli v i \ere . far sparire 
le occasiom non serve, il con 
trollo medievale non serve. Lo 
amore ha valore se e impostato 
sulla liberta reciproca. su un 
rapporto reciproco. su una soli 
dane ta reciproca: in questo 
caso. puo perfino esserci una 
infedelta e non contare ». 

Scusi ancora se la interrom 
po. ma lei a questo punto in 
pratica teorizza quel rapporto 
da pari a pari che prima esclu 
deva. e la presenza di quella 
donna moderna che prima 
abornva II suo non 6 allora. 
per fortuna. un atteggiamento 
del tutto conservatore. ma piut-
tosto un nfugiarsi nel passato 
per respingere cio che non le 
va del presente. In materia di 
costume lei non ha (e non ccr 
ca) soluzioni moderoe. 

« Perche. la gente che cosa 
fa, secondo lei. se non rifugiar-
si nel passato come Iotta indi-
stinta alia terribile funzionalita 
del presente? E* chiaro che 

conserva ci6 che ha conquista-
to, ma va in campagna a respi-
rare . compra il mobile vecchio, 
cerca di difendersi (ma non e 
ad armi pari) contro la societa 
dei consumi >. 

Da qui la malinconia del suo 
film? 

c Certo. In una societa cori 
la medicina industria, con la 
moltip!icazione dei rimedi per 
la salute, dov'e piu la missio
ne? La vita dell'uomo e deter-
minata da interessi. Lo spettro 
terrorizzante di una societa 
al l 'amencana incombe su di 
noi: le maledette macchinette. 
che distribuiscono tutto, il wur-
stel e I'assicurazione sulla vita 
con 25 cent. II contatto dell'uo
mo e con la macchinetta: solo 
se un giorno avra finito gli spic-
cioli. egli sentira il bisogno di 
parla re con un altro uomo. E 
le umiliazioni. le subisce tutte 
intere: io stesso le incasso e 
non m'importa proprio nientc 
se poi posso dare ordini. E' 
vero. i giovani d'oggi si ribel-
lano. ma le soluzioni le trove-
ranno piu avanti: ora dicono a 
noi " trovatele " . Gia. come? 
Beviamo qualcosa. una Coca 
Cola? ». 

Luisa Melograni 
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