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L'INTERVISTA. Mario Monicelli e tomato sui luoghi del film; «Un po' farsa, un po' tragedia per svelare la verita di quel conflitto» 

DALLA PRIMA PAQINA 

Se la memoria 
Tulto benissimo ma poleva an 
che sembrare che si celebrasse la 
vera Grande Guerra tamo appari 
va «nuova. una ceita cunosita dei 
presenfi in sala giovani e vecchi 
poteva anche sembrare che que-
gli amici non avesscio piu rappor 
ti mnemonic! con quanta e slon 
camente accadulo in quella dol 
cissima e tanto martonata provin 
cia durante il secolo che muoie 
dal conditio 15 IS alia seconds 
guerra all occupaztone nazisla 
alia minaccia coslituita dalta tesi 
stenza slovena lino al tenemoto 
Ma la non-condizionante memo-
na in questo caso va Intesa come 
unalta saggiascellacheconsen 
te cti and are avanti con civile lulu 
cia Quando questo scopo man 
chi e si sostituisca il grande ricor 
do con la memonetta mondana 
(t i ncotdi quando Funan eia alia 
RitC) diciamo lavenla essentia 
mo awiliti di nol slessi II minuto 
uccide 1 ora il giomo e I anno e 
quindi appena lo len diventa epo 
ca oscura da rammentare come 
slona anlica Chi hi il piesidenle 
del Consiglio puma di Berlusconi' 
Quanti anm la e morto Fellini ' 
Ugo Tognazzi lu un giuieconsul 
l o ' Craxi si cfiiamava Carlo7 Mar 
lelh e uno stilista passato d i moda' 

Non e vero che gli anm scappa 
no da noi siamo noi che scappia 
mo e poi dio ne guardi mane hi la 
celebrazione telegiomalistica ci 
troviamo allibih a bocca aperta 
di Ironle ad awenlmenn che ab-
biamogiavissutolf l l lequali ape 
ncol igiaiorsi senza capire d l che 
sltratla Noneveiocherionlegge 
ro il libro di Claudia Cardinale lo 
leggero con la simpatia che I autn 
ce merila ( tome sapeva stare in 
disparte benche diva di quante 
belle slone e stata piotagonista 
con quanta dlscreziorte ha con 

Suislato coscienza della seneta 
?l 5uo mestiere quanto ci piace 

la sua voce afona) ma solo come 
storia d oggi (Forse leggero an 
che il-Come fummo" memoria di 
500 pagme che cosetta II come si 
chiama Ambra dara alle stamps 
da un momento i l l altro) 

[FurieScarpelirj 

m UDINE Due mesi per senvere la 
sceneggiatura un mese e mezzo 
peiglrarlo La grande guena hi un 
capolavoro lampo Realizzato nel 
Id primavera del 59 lu presentalo 
alia Moslra di Venezia dello slesso 
anno dove vmse il Leone d o m e * 
aequo con II generate Della Rovere 
di Roberto Rosselum Due him si 
disse che cambiarono per sempre 
II corso della sloria del noslro cine 
ma Eppuie La grande guena non 
ebbe vita facile ne durante la lavo-
razione ne alia sua uscila Quesio 
come telegralita premessa Laltro 
glorno aUdine a nuedere Lagran-
de guena che veniva eccezmnal-
menle proreltata in versione inle-
grale su grande schemlo c era il 
regista Mario Monicelli megliofar 
si raccontare lutto da lui 

-Ugrandegvefr»t»nta*«lan-
nldow, MonkaM. CM«ffstto la 
W 0 to ha rtvfett troppa wlto 
per ragMtan qatkhe aorara-
aa? 

Macche I avr& nvisto si e no un 
paiodi voile Non livedo mai nulla 
di quello che laccio cosi come 
non nesco a mantenere niente 
nella memoria che ne so t miei 
rappomconlepersone con lec i l 
la con la vita stessa Dimentico 
subih) e tost facendo mi perdo 
molti ricordi ma riesco anche a 
non avere nmpianti o noslalgie 
Insomma rivedere La granite 
guerra mi ha iatlo uno strano eflel 
lo Mi ha soqjreso ho cercalo di 
capire dove Irovassl a quell epo-
ca la vogl iadi tareunaaisa lanlo 
latico^a Mi sono sorpreso di co 
me giravo della lanlasia di certe 
soluziora registiche Ora e dn'erso 
sono pio p'gro giro scene magari 
piu complesse ma nsolvendole 
piu con i l mestiere che con I in 
ven?ione Vero anche che oggi 
con I mezzi lecnlcicheci sono h 
nisce che uno si adagia 

Na fa una nwettlotw dl laenkaf 

Ne laccio una quesftone di osta 
coll che sono sempre stimolanh 
Ai tempi della Grande guerra non 
c era la pellicola ad alia sensjbih 
la non c t ra lo zoom non c era il 
moniior Oggi c <? meno guslo 
tanto t he sento il bisogno di in 
vcntarmi spesso 1c dillicolla per 
Lonlonno ChLt icso mjd lcoche 
quc-stji s t em devo nvolverla tarn 
biando angolazione ma senza 
muovcfe mai la m.K:chrna da pre 
sa oppun il tonlrano muovcrla 
semprt iippure Lhe non devo 
batlerc |>»l di due i lak 

Tornlamo alia -QiarKie Eaaira<. 

RomntoVali;vmMtoGaitrnmSlbanaMaiiganeaMkrtoS»M 

Cos! ho vinto la guerra 

Da Kubrick a Sordi 
attraverso Remarque 
a Quando si parla di grande guerra* al cinema c i sono 
almeno tre norm intprescindibili Stanley Kubrick, Erich 
Maria Ramaique e Mberta SOMH NO non siamo impaz 
ziti Remarque per motm ow l il suo romanzo AlfOuesI 
niente di nuovo pii) volte portatoal cinema hbro-manile-
sto del pacitismo del 900 Kubnck peiche quando si parla 
di guerra e di nolenza al cinema lui e la massima autonla 
e peiche li suo Onzzonfi di glono e uno dei capolavon del 
geneie Alberto Sordi gia Alberto Sordi peiche ha Iatlo la 
guerra almeno due volte Unarolta naturalmente netmil i-
co Lagrandeguenadicm parliamoinquesla pagina Un al-
tra volia nell ineffable Addio alle armi che Davtd 0 . Sail-
nteh mega produttore hollywoodiano fiii »autore» di Via 
cotvento voile realizzaie nel 1957 Selznick inrealta lace 
va i film solo per dare ruoli "S(avillant!« alia sua mogfiedi al 
lora la diva Jamffar Jonas Addio alle arm* era gia stato 
portato sutlo scheimo e assai bene da Rank 6 o n a | > net 
1932 con uno splendido Oaty Cooper La nuova veisione 
- nella quale Cooper era sostituito da Rook Hudaon - eb 
be unesitoscontoilante ecomvobeneldisastroduefuon 
clause del cinema italiano Sordi appunto (assolulamente 
luonruolo nella parledelcappellano) eVtttotloOaSloa 

Solodueannidopo SordiebbeuninnegabilecoraggH) 
nell'accetlare una parte per lui insolila quella del sokjato 
romano desiinato ad essere fucilato dagh austnaci asseme 
al milanese interpretato - ncorderete tutti - da Vlttorio 
Qaaaman-Laventaeche ilnostropnncipecieicomicipte-
se il via dalla Grande guerra per imziaie una tnlogia totmi 
dabile che I avrebbe ponato a interpietare i) tenente ben 
pocolascisladl Tumocos i l igeO) e addirtltura il mililan 
te comunisto di Una into diffiale Mainquelcaso losfbndo 
stoncoera prima 18 seltembre poi la Resistenzae i ldopo 
guena equestse comesuoldirsi unaltrasiona 

Al di la dei film Italian! e dei kolossal hollvwoodiani il 
vero film sulla pnma guerra mondiale - quindi sulla guerra 
intnncea esullefoll i logichedistermimocheladominava 
no - nmane e nmarra per sempre Omzonlt di gloria £ an 
ch esso di quel period^ del 1957 F si srolge non pill sul 
fronteitalo-ausmaco neimaeslosistenandelle Alpi masu 
quello franco tedesco nelle pianuie che videro i massacn 
di Verdun K M Douglas vi mterpreta un ufftciale cosnetto 
daisupenonamandarealmassacroisuoiuomini peicon 
quistare un obiettiro mililannente del lulto insensato Enlia 
inscena la logica dello sterminio perpetialo con una IUCL-
dilfl e una freddezza tipiche del Kubnck miglioie que lb 
che scnjta nei meccanismi del poiereelel irestituiscecon 

gLlida ferocia Ma la scena finale 
del film quando una ragazza v>e 
ne costretla a cantare per i soldati 
e li zithsce con la forza del suo 
canto e delle sue laenme e la piQ 
commovente che Kubnck abbia 
maigirato 

I problem] con la produzione, con I eserciio, con la 
stanipa Mario Monicelli ncorda La grande guerrae le 
difficolta che accompagnarono la sua realizzazione 
-lo, Vincenzoni Age e Scarpelli sentivamo il bisogno di 
dissacrare una guerra fino ad allora intoccabiie" Ecco 
cosa ci ha raccontato il grande regista cut tra I altro 
I associazione stampa esiera in Italia ha voluto rendere 
omaggio assegnandogli il Globo d oro alia camera 

DALLA HDSTPfl MVJATA ,^_^_^ 

n e s « r r * C H i n 
film un ribollire di disgraziad £ 
da questo ribollire ogni tanto * co
me sevenisse alia superfnie qual 
cuno che poi ntoma giO Ecco so 
no tutte novate che ora mi stupi 
scono 

Cos'altro lit partkoJare I'ha col-
pltarhwdendato? 

Per esemprt) tutti I «fondi» che poi 
curava Mano Maflei Se uno ci fa 
caso in ogni inquadratura della 
Grandeguena c e sempre quako 

alia prima balNMlnM scena, 
quando Mtto I tttoH dl te*ta H 
vedono man) dl toMati che cu 
ctonOi atrvaH ml fango.. 

Era una sequenza di rleitagli che 
mi piaceva mollo realizzare Sono 
tutti paiticolan che jvevamo de 
sunto da foto d epoca che poi 
avevamo naturalmente maigantilo 
e messo «in movimenlo> Mi pia 
ceva perche era lutlo il culllrario 
di quello che sarebbe slalo poi il 

s rtltro che accsde "dietro- la see 
na principale Sono «fondi> nei 
quail succede un iradiddio genie 
checan^mina soklari che sfilano 
giovani che passano la visita 
Erano lulti manowati da Mallei 
Posso dire che c era una vera e 
propria regia solo per i fondi 

Fa parte dil suo etjto curare I 
particolMl, I pereonaggl »acon-
darL 

Non lo so So per6 che anche la 
scena della fucilazione di Sordi e 
Gassman (come del reslo I esecu 
zione che si vede all iniiio del 
him) volevo che nmanesse in se-
condo piano e infalli e npiesa da 
bntano dalla hnestra del casale 
occupaio dagli austnaci Sentivo 
che se I avessi girata in un altro 
modo sarei caduto nella retonca 
e una mia pmdene quella di ta 
gliar torto di non calcare la ma 
no Prendiamo per esempio una 
icena d amore fai vedere un ba 
c io ' Basta bisogna fermarsi 11 
Tutto quello che e »u\ pid» diventa 

Quei soldati, eroi nazionalpopolari 
• Lag'andeguetrak m l tessutonanativoche 
lacompone un opera |x.rfetla Noncounfo io-
gramma che nsulti supLifluo e the di per se 
non racconL in qualunque momenlo della vi 
cenda qualcosa di nuovo £ un film corale in 
coi ogni elememoe fondamenlale ea icu i au 
Ion enuscila un im|iresachee solo del grande 
realismo quella di scomparirc denlro it mondo 
che raccontano parldie la lingua dei personag 
gi ntaglia"? la realla a loro misura e insenre 
denlro una sequen?dtu 110 cio che da lorowtae 
dimension!. Eun f i lmpcno f^minquddratuia 
e ncca dioggelti dl scarr"jni 01 bcrrelti scorci 
dl paesaggi gambt |ud t l k cull g<ivetle e IULI 
hchegiaoa soli diinriol immaginc dl un epoca 
e dl una situazione Iragica Se mtt rrompessimo 
i l f i lm inun inquadratura qualsiasi disicuroan 
d i e qiiell immagine feimd che abtiiamopesca 
lo quella foiografla gia di per se racconierebBe 
qualcosd I personaggi come t tipico della 
grande lezionc realistic] vnuno in pieno nella 
vita di trmcea come se fossero nail li e nello 
slesso Tempo in quLila<ondi7ionccosl partico-
1ateetragLcacs|>nmoiio|Hcudmcri(e la broesi 
stenza Abbiamo limpixssione che quando 
MonK.tlh II rat-coglie li ilia visita d i leva per at 
compaiiiiarli poi fino in prima lined provengd 
no gia da altre v i und i lutli intense epiche 
seppurt di (iiioll opu i U B I umilc quasi serena 
ndlessero t l i immi i i t i t i n c quella italiana 
l. impn-Sii I U I 11 c doto di a^sislcie i h t sappia 
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mo esseie la loro ultima impiesa e forse solo la 
piuesemplaie Malorse sob forse perche per 
sonaggi come quelli impeisonati da Sordi da 
Gassman e da Romolo valli sono tipi capaci 
di tante altre imprese tutte alio stesso modo un 
po picarestheepoetiche paietiche e croiche 

Ma cio awiene perche t h ha scnllo questo 
film possffrfedO prenamenle I personaggi li co-
nosceva nel loro essere prolondo Forse sta in 
questo un jspetlo della grandezza dell<i nostra 
tradizione cinematcgrafica che la letleratura 
solo raramenle e nuscila a eguagliarc I grandi 
sceneggialon ilalwni (Age e Scarpelli ttn I pri 
mi) avevano lacapacilo didare tutlo il mondo 
delle loro figure subno alle prtme batruie Basia 
una parola un mtonazione nellii voci un lie 
facciale e giS b «petlatore ha chiaro il mondo 
stoncoe culturale che ha davanli Ca alia pn 
ma inquadratura di lagnmdequerra infalli II in 
quella lunga fila di soldaii in mutande t canoi 
tiera davanli alia porta del medico miliiare I 
personaggi si presenlano con i aril len prccisi e 
unici C e I indolentc dnltena di Sordi < c e I a 
gitala furtnziadi Gassman the sono am he Irani 
anlropologicamcnle lipic dellamma il ilian<i e 
pammonio della noslra Iradi^ume letlenna e 
leatrale 

In talecomcslo pcrsino le mvciwioni dau 

lore appaiono cosi omogenee al mondo lin 
guistico che viene rappresentalo da sembrare 
nate al suo ntemo raccolte dirertamente dat 
I in^enlivadei parlanti Lagrande ^utm> ^ Irrrse 
[ film che ha lascialo al patnmomo dl motti di 

spintodel parlare comune il raimero di batluie 
maggioie Penso per esempio alia fulminame 
e paradossale espressione di nverenza indinz 
z.ilii da Oassman all ulliciale che d fendeva la 
boiita del rancio lomilo alia truppa »Mi scusi 
vero se la mia ignoranza non 6 pan alia sua • 
0 all cstlamdzione lanciata da Sordi contro la 
senlinella she gl intima 1 all dopo una raflica 
onirata immedialamen'e con la pienezza della 
sua cspres'iivita romartesca nel patnmonio del 
le twllule popotan II caratlere nazional popo 
laicdi quest opera ha insrauraio subito un rap 
porlo d iiilima comspondenza col pubbko I 
caraitin lorti delle \ite che n cssa s muovono 
lono in lulto e per lulto ilahani L eroisrno che vi 
e rappiesenlato ha caraiten indrvidualisii di un 
(xipoki anart h co che non poteva ancora avere 
•rtilupfi ito un senso painoltico t^assman muo 
reperligna Fquanlo a Sordi la grandma del 
^uo ixrsonaggio si esprime in quella che nten 
go una delle scene piu strazianti e vtre del no-
srru t incma (on quel lamenlo che suona come 
unapreghcra (4oc hopaura^> unaconfessio 
nclaitaal corpodelccimpagno gia fucilato sle-
sol id. ivmtialui in terra 

affettazione sfrutlamento tenoci 
mo Dicono in Toscana i l meglio 
enem ico del bene 

Tamando a la hclattaia dl S « . 
d l a S a u m M FuunaManaial-
tartaT 

lo avrei voluto che quella fosse 
stata 1 ultima volta in cui si vedono 
i due protagonlsti Secondo me il 
film doveva chiudersi subno do 
po per cosi dire «m mmoie- con 
la trase che dice il sergente "Ecco 
cheanchesravollaqueiduel han 
no scampara » Per me il film era 
fimtoJi Invececifuronodiscussio 
m a non finire e 10 dovetti girare 
quello che poi sarebbe drvenlato 
il finale con la marcetta e con -i 
nostrn che amvano a passo di ca 
rica passaixlo accanto ai due ca 
daven 

M M fn I'ualca dttcwakna cka 
acconipacjn6 la raaHzzazlone 
del Mm. 

Le drscus5tom cominciarono subi 
to con la scelta del tema La guer 
ra del 15-18 eia tabu c era da 
andare in galera a dissacrare le 

Domanl 
con "l'Unita» 
lacassetta 
Quetta canatta aan« a ricordanl 
nel caw >a k> alata tcoidatl, cna 
domani aaatome a JiJnMi-
t ronrM* In adteola la cats«trji 
dellB "Grande euerra-, H Mm ejrato 
nel 19SSd* Mario Monkelle 
InteipMtato da due 0g/Ml eerne 
Alberto Sonl (U (antelacwaeit 
Oieste) a Vntorio ttaaaman ( I 
fanleBuuecaQlovamil) Redndll 
prime dal Wonfl deH -Americano a 
Roma- e dl dedae <* cenmedU 
degR ami'S0.U aecondodalla 
conMcraiiona condca del -Sold 
lgnoU>, *Mcro entrambl H 
coraftlo dl affronttre II Brm die 
partiva come I I N conMnedae 
flnlra n treCeila, ottenendo un 
dopploelwtbi drtsacranls 
memoria patriottlca della -giande 
guena-e vNara In chine 
drammatlca lacommedra 
antaHana- N film era scritto da 
Age. Furio Scarp*!*. Ludano 
Vncemonl eMarioMonleell.M 
fotegiBSa IbeMulma) era A 
Giuseppe Rotuno, Roberto 
Gerwdla UonMa BarbonL Net 
cu t , orlre al din .mos(rt>, da 
rlcmdare StVana Mangano, Folco 
LuHl, Romolo Vatll, Bernard SUM. 
Vlttorio Santpol, Nteota Ariglano 

glone palrie leseicito italiano 
Anche Oe Laurentiis, all imzio fe-
cedilficolta Quando vide le prime 
scene guate ci raggiunse subito 
sul set «Che razza di film stiamo 
facendo?° drsse e ro -Caro mio 
vogliamo far vedere la grande 
guena com e stata dawero con i 
suoi disgraziati mandati a morire 
stiaccioni ignoianfi" Non ero d i 
sposto a cambiare nulla Lui non 
si convinse del rutio ma non fece 
griisse difficolia Anche lesercito 
ci si mise di mezzo C era un ulfi 
ciale che venne distaccalo perche 
ci contiollasse metteva bocca 
non gli andavano bene i boltom 
dei soldaii le divise Gli dissi 
senla vada a lare una passeggia 
la Lolrattaimale 

Anche la stampa non era daHa 
vo*M parte 

Assolulamente Quando fu an 
nunciato che Monicelli Age-Scai 
pelli avrebbero fatto un film sulla 
guerra del 15 18 si stalenaiono 
tu'ti iTimonelli iBaldacci llgior 
no il Comere della sera la Slam 
pa Per loro era un affronto che 
qui*sh tre capaci solo di cose co-
mnhe affrontassero un lema del 
geriere in mamera farsesca Inve 
ce la chiave era tutta It unire la 
favsa al dramma il comico a! Ira 
gico una soluzioneche noi senti 
va mo profunda menre che era gia 
slata alia base dei Solm ignoli E 
poi la farsa e la piu grande scuola 
Chaplin o ancora meglio Keiiion 
o Semon ti insegnano a essere 
secco sbngativo essenziale a ti 
rare dnito per la narrazione senza 
una psrcologia senza sent! men la 
lismi 

Perche eendste II Msogno di 
parlare della prima gaeria moo. 
ntale? L'hnpieuione e che par 
certe genefaHori II aao Mm ab
bia rimandato Invece alia bags-
dla, aNe senaarionl deUa guana 
nia recente. delta seconda man 
dlale. 

Per noi era unurgenza quella dl 
parlare del 15-18 La seconda 
guerra aveva gia avulo nella Resi 
stenza la sua dissacraiiune la pn 
ma ancora vwva sono li No I alo 
ne del roboanie d i l lalso del re 
lonco che le eia staio coslruilo in 
tomo per natondere il grande 
scandalo th f era stara Bisognava 
spazzare na turro quesio e il film 
lo fret Da albra in poi non «i £ 
piu parlaio della grande guena in 
quei lermim tos l come quak-he 
anno dopo L Armata tSmntateotii 
aviebbc spazzato\i.i tulti i luoghi 
tomuni sul MediocAv k donzelle 
navalien ltomei 

\ 


