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LMNTERVISTA. A lezione dal regista su come trasportare il teatro nel piccolo schermo 

Ronconi e la tivu 
«Gli spettatori? 
Uno e centomila» 
Luca Ronconi e salito sulla cattedra universitaria per parlare 
di rapporto tra tv e teatro. Lui, unico regista teatrale ad aver 
travolto I'audience con il celebre Orlando Furioso, non cre-
de che tra piccolo schermo e palcoscenico possa nascere 
una grande relazione: «Sono mezzi che richiedono una frui-
zione troppo diversa. Quando si porta il teatro in tv bisogna 
pensare al mezzo che si sta usando. Le semplici riprese tea-
trali non funzionano». E lui la tv non la guarda mai. 

————————— 

• ROMA. La piccola sala di «Teo-
ria e tecnlca delle cornunicazioni 
di massa» 6 plena come un uovo. 
Oggi, alia terza univereita di Roma, 
fra Cipriani e Cappelletti, i docenti 
«veri» die hanno organlzzato I'in-
contro, c'e un altro professore che 
gli studenti son venuti ad ascoltare. 
Si chiama Luca Ronconi e parlera 
di televisione. Meglio, di rapporto 
tra tv e teatro, due mezzi da sem
pre in lotta, indecisi se tornare al-
I'attrazione fatale dei sempre piu 
gloriosi e lontani anni Sessanta dei 
«Venerdl della prosan o coniugarsi 
in un tardivo matrimonio che met-
ta d'accordo la voglia di cultura 
(costi quel che cosli) di La Porta & 
Co. e la lame di audience degli at-
tori da palcoscenico, digiuni da 
onni di piccoli numeri. Qualche 
Immagine della Bettina, la comrne-
dia che Ronconi giro negll anni 
Settanta da La pulta onorata e La 
Interna mogiie di Goldoni e poi si 
parte. Domande, riflessionl, curio-
sita, interesse per il regista di teatro 
per eccellenza che sulla scena ha 
slldflto le leggi del tempo e della 
spazio, della rappresentativita e 
del racconto, ma che sul piccolo 
schermo ha portato un'opera ardi-
ta e rivoluzionaria come Orlando 
furioso, correva I'anno 1975 (fece 
nove milioni di telespettatori) e 
ancora tutti se la ricordano. «Ma 
non sono un vera esperto» esordi-
sce Ronconi. «ll mio rapporto con 
la lelevisione si limita a quattro la-
vori. Orlando, appunto, la Bettina, 
nel 1990 Git ultimigiorni dell'uma-
nlta di Kraus, tutti e tre rielabora-
zioni di spettacoli fatti a teatro, e 
pol John GabrielBorkmandi Isben, 
i'unico spettacolo creato apposita-
mente per la televisione». 

II pubbllco del teatro • quello 
Ml* televisione: due modi an-
ohe motto dlvarsl dl (rulra uno 
•ptttacolo. Com* II ha risottl? 

II teatro 6 latto di un gruppo nu-
meroso di persone, una piccola 
folio riunita davanti a un evento. 
La televisione e un singolo molti-
plicato per migliaia, due occhi ri-
spetto a una moltitudine Ho cer-

cato di restringere il campo VISIVO 
a quello di un unico spettatore. 

Ma II pubbllco del teatro e an-
che al bulo, In sllenzlo, asaorto, 
mentis quello a casa si alza, 
manglucchia, risponde al telefo-
no... 

Sono contrarissimo all'idea che 
uno spettacolo debba impadro-
nirsi totalmente dell'attenzione 
dello spettatore. Rivendico un di-
ritto alia distrazione, aH'alzarsi in 
piedi, uscire, tornare: e sempre 
stato cost, a teatro. Soltanto in 
questo secolo in cui paghiamo un 
biglietto molto caro ci sentiamo 
costretti ad abbuffarci di quello 
che vediamo fino all'ultimo minu-
to. Personalmente, ho cercato di 
dare una struttura alia licenza di 
distrazione dello spettatore se-
guendo un mio ideale di allesti-
mento che h quello che permette 
la fuga, II non obbligo di essere 
percepito e digerito Soltanto cosi, 
ogni momento in cui si restituisce 
attenzione alio spettacolo, questo 
ti da qualcosa di importante, di 
vera. 

In quetto modo II teatro assoml-
glla molto alio zapping. 

Mi ricordo che Ghezzi, quando 
venne a Torino a vedere Gli ultimi 
giorni dell'umanita, suggerl una 
messa in onda contemporanea 
sui tre canali Rai, cosl da poter 
giocarc col telecomando a piace-
re, La ripresa televisiva fu in realta 
II risultato del montaggio delle ot-
te telecamere fisse che nei vari 
giorni di pragrammazione dello 
spettacolo nprendevano le varie 
azioni simultanee. Una specie di 
insaccato del girato. 

Teatro e tv portati oltre I conflnl 
dell'attenzione: tre, quattro, ot
to ore. Perchi? 

Per far uscire gli elementi che non 
servono c'e bisogno di un antina-
turalismo totale. Mi sembra assur-
do ridurre gli spettacoli a due ore 
canoniche per non superare la so-
glia dell'attenzione Assurdo an-
che dal punto dl vista dell'autore, 
del suo primo dovere, che e quel
lo di realizzare un lavoro il piu 
possibile compiuto e profondo. 

Indipendentemente dalla sua du-
rata. 

Fatto salvo II dlritto alia distra
zione dello spettatore dl teatro, 
che rapporto e quail responsabl-
llta ha la tv rlspetto alia progres
siva dlsattenzlone del pubbllco? 

L'eccesso di distrazione non e 
causato dalla televisione, ma dal 
decadimento del senso sociale 
del teatro, che non 6 piu un luogo 
di incontro e di conoscenza, ma 
un luogo di consumo Un posto 
dove si consuma un prodonvi che 
a questo punto deve essere il mi-
gliore sulla piazza. In questo sen
so, la tv e il luogo del consumo ob-
bligatono, si consuma anche la 
pubblicita. 

Come ha adattato I suol spetta
coli In allesthnentl televIsM? 

A parte Ariosto e Kraus, due opere 
molto particolari sia a teatro che 
sul piccolo schermo, ho pensato 
ingenuamente che il modo piu 
appropriato per una rappresenta-
zione teatrale fosse queila di tor
nare al libra, un oggetto destinato, 
come dicevamo prima, agli occhi 
di una sola persona, sia essa il let-
tore o li telespettatore. Quindi ho 
costruito le immagini in una sorta 
di soggettiva infinita, con un mon
taggio in macchina, disponendo 
gli attori come fossero le battute 
del loro pcrsonaggio sulla pagina 
dl un libra letto da qualcuno Cosl 
il tealro passando per la televisio
ne & tomato letteratura. 

Quail dlfferanze tostanzlall nella 
direzlone degll attori rispetto al
le due espertenze? 

Gli attori dicevano la battuta, pas-
savano sotto la telecamera e ri-
spuntavano pochi secondi dopo 
per dire la prossima. Lavorando in 
questo modo, la recitazione che 
hochiesto in televisione era molto 
teatrale: in tempo reale dovevano 
ritrovare I'espressione, la concen-
trazione, 1'ascolto. Esattamente al 
contrario del cinema. 

Che ne dice del teatro in tv che 
moltireclamano? 

Non ci credo come contentino al 
teatro, non serve. E poi bisogna 
vedere come lo si fa: e provato 
che riprendere uno spettacolo e 
mandarlo in onda non funziona, 
bisogna pensarlo in termini di lin-
guaggio televisivo. Ma non e una 
necessita del teatro, non parlerei 
di interazione vera e propria per-
chc 6 la tv che e- onnivora. 

Linguagglo teatrale e linguag-
glo televisivo sono allora Incon-
clllablll? 

Diciamo che non dialogano facil-
mente, perrj e giusto cosi. II teatro 
e un fatto mmoritario, attenzione 
non d'e-litc, ma un'arte che ha il 

II regista Luca Ronconi. In basso Isabella Huppert in •Orlando* 

suo valore nell'intensita dell'espe-
rienza che offre e non nella quan
tity. La televisione ha valon ampi 
ma il suo carattere specifico non e 
il rapporto qualitativamente pro
fondo. E poi in teatro abbiamo a 
che fare con un corpo che si altera 
e invecchia, che e chimerico pen
sare di ritrovare inalterato nel tem
po. 

Dice che fare tv non e mai stata 
Ana sua scelta, gllelo hanno 
sempre proposto, anche il famo-
so -Orlando-. Che proporrebbe 
oggl? 

Non saprei proprio. 
Che ne pensa del recento dlbat-
tito sulla tv spazzatura? 

Nonl'hoseguito. 
Scusl Ronconi, ma lei la guarda, 
latv? 

Mai. Non ho mai passato una se-
rata davanti alia tv in vita mia. Non 
e snobberia, ma preferisco legge-
re, vedere gli amici, fare altre cose, 

E a Livorno e nato un centra di formazione per giomalisti televisivi 

D cronista elettronico e una troupe 
PAOLO VlttZ) 

• i C'e da colmare un vuoto, teori-
co e pratico, Come hanno ben ar-
gomentato Popper e Condiy in 
Callioa maestro televisione, chi 
opera nell'ambito della comunica-
zlonc televisiva si trova oggi alle 
prese con uno strumento di straor-
dlnaria potenza, e andrebbe dota-
to dl una sorta dl <patente», 

C'e un gravissimo ritardo nella 
definizione di un codlce deontolo-
glco degli operatori dell'informa-
zione e dell'intrattenimento, nell'e-
laliorazlone di un piu profondo 
bagagllo di consapevolezza. Un ri
tardo senz'altro dovuto ad un erro-
re di valutnzione da parte della co-
munla culturale e del mondo acca-
clemico, che di fronte alio insidie di 
una crescente sottocultura diffusa 
dal toleschorml ha saputo contrap-
porre, talvolta con rlgore Iconocla-
sta, soltanto 1'lndlscutibile valore 
della comunlcazione scrltta, del li
bra, del sapere accademlco. 

La cultura alia contra queila 

bassa: un'antica questione che si 
ripropone adesso in termini dram-
matici, sotto la pressione di una n-
voluzione tecnologica nella comu-
nkv 'ione, nella trasrnissione del 
sapere, nella partecipazione all'a-
gora contemporanea, c c il nschio 
che si determini un divano incol-
mabile tra I'una c i'altra. 

Unocchioalmercato 
Di qui I'esigenza di far nascere 

una scuola dalla fisionomia il piu 
possibile pubblica, owero rivolta 
agli interessi generali della comu-
nita dei cittadini, che hanno diritto 
all'lgiene dell'infonnazione, alia 
quallta II piu clevata possibile del-
I'intrattenimento e che non devo-
no partecipare a questo processo 
solo in quanta numeri di "audien
ce* per stabllire le tariffe pubblici-
tarie nellc diverse fasce orarie 

Una scuola di natura pubblica 
ma orientata al reale morcato tele
visivo, pubblico e privato, collegata 

gia dalla sua concezione nel siste-
ma di emittenza locale e naziona-
le 

Una scuola che colmi anche un 
vuoto pratico: la formazione delle 
professionals. Le nuove esigenze 
del mercato televisivo sono tutte n-
volte all'innalzamento della quallta 
dcll'offerta e all'ottimizzazione dei 
processi produttivi. L'emitteza tele
visiva, se vorra coniugare qualita 
del servizio e capacita di stare sul 
mercato, se vorra dawero affran-
carsi dal ruolo scomodo di luogo 
di contrattazione del potere politi
co e di controllo del consenso, do-
vra poter contare su solide e quali-
ficate strutture di formazione che 
preparino il personale appropriato 
e sperimentino tutte le nuove tec-
nologle a dlsposizione. 

A questo proposito, ci sia per-
messo un esempio che viene dagfli 
Stati Uniti. 1 grandl network, per far 
gmngere immagini e nolizie dal-
I'lntero sterminato temtorio amen-
cano, stanno creando figure pro
fessional! finora inedite: troupe 

giomalistiche composte da una so
la persona. 

La cronaca In tempo reale 
Giornalisti-operatori di news che 

con una dotazione leggenssima 
(camera Video-8 hingh-band o 
Super-VHS, centralina di edizione 
portatile) sono in grado di offrire 
un servizio di cronaca pressoche in 
tempo reale, e persino di sostenere 
collegamenti in diretta che imme-
diatamente il network centrale dif-
fonde su scala nazionale e presto, 
con il sistema satellitare, senza li-
miti di diffusione sull'intero piane-
ta. 

Non e difficile immaginare le 
conseguenze di questa novita sul 
mercato televisivo: I'abbattimento 
del costi, le nuove opportunity di 
lavoro in un settore in movimento. 
Questa figura di cronista elettroni
co", che unisce la professionalita 
del giornalista a queila del video-
maker, in veste di freelance, owero 
offrendo autonomamente il pro
prio servizio, sarebbe gia in grado 

di collegarsi aU'emittenza legiona-
le e nazionale, e nel caso di eventi 
di interesse intemazionale, ai net
work di altri continenti atraverso il 
satellite 

Dunque una scuola che sappia 
creare professionalita nuove orien
tate nell'attuale mercato, ma an
che concepila per promuovere stu-
di, covegni, riflessioni tra chi gia 
opera nella televisione, come gioi-
nalista, come protjiammista, come 
creatore di palmsesti. L'Ammini-
strazione provinciate di Livorno, 

con questo progetto, e tra i primi 
enti pubblici a farsi carico di un'e-
sigenza cosl importante 

Nuove tecnologle 
E ciofe la progettazione di un 

centra di fonnazione in grado di 
offrire al mercato della televisione 
figure competitive, aggiornate tec-
nologicamentc e inoltre dotate del
la consapevolezza deontologica 
propna di chi svolge un compito 
delicato e vitale per la vita civile del 
paose 

L A TV DI VAIME 

Gli Strauss 
e Heidi 

I L PRIMO GIORNO dell'anno 
catodico, vissuto dagli utenti 
in una specie di torpore la cui 

origine e assai chiara, e dominato 
da sempre, per una serie di circo-
stanze piu che per piemeditazio-
ne, dalla musica. Queila seria e 
colta, quasi mai proposta nel resto 
dell'anno, ma estratta il primo gen-
naio come a sanare passate disat-
tenzioni, a ripianare un bilancio 
passivo e carente a questa voce. 

A mezzogiomo e un quarto 
Raiuno ha diffuso l'ormai classico 
concerto di Vienna, diretto da Lo-
rin Maazel e costituito da musiche 
degli Strauss (Johann e Josef), 
fruito da oltre un miliardo di perso
ne nel mondo che si saranno perse 
ad evocare un «bel tempo andato» 
che storicamente, culturalmente e 
geograficamente non compete alia 
maggioranza di loro: e pero fatale 
che questo awenga. La dolce 
Vienna, i fasti imperiali, il ricordo 
malinteso di queila scimunita della 
principessa Sissi, la romantica tra-
gedia di Mayerling, 11 valzer, I'ele-
ganza delle dlvise asburgiche: ci 
sono troppi motivi per lasciarsi se-
durre da imprecisioni storiche, leg-
gende, nostalgic altrui delle quail 
ci si appropria volentieri. La sala 
dei concerti del teatro di Vienna 
era piena di giapponesi, grandi 
consumatori di tutto. E stato, come 
tradizione, un bet concerto al qua
le 6 fac^perdpriare ^laprevedibjli-
ta de)le parti coreografate e quel-
I'arietta di divertita degnazlone con 
la quale ogni celebre direttore del 
mitico concerto si concede alle 
arte da Kursaal come il tradiziona-
le pezzo di chiusura, la marcia di 
Radetzskij (un fior di reazionario 
con passioni mllitaresche che per-
corse negativamente lo scorcio fi
nale del nostra Risorgimento, una 
sorta di Previti venuto meglio: ma 
vuoi mettere? Altra classel). 

E D E QUASI subito sera: alle 
20 e 40 Canale 5 titorna sul 
genere con mano diversa, 

unta di prosciutto ma pilotata da 
intenzioni oneste quale queila di 
valorizzare i talent! musicali dei 
giovanissimi. II Premio Mozart na-
sce da un'idea nobile che avrebbe 
dovuto essere accolta dalla tv pub
blica invece dl lasciarla gestire dai 
geni delle televendite. Sotto l'alto 
patrocinio di Fatma Ruffini (con la 
collaborazione dell'Unicef e l'Une-
sco), dal castello di Schonbrunn, 
Mike Bongiomo ha proposto dei 
piccoli concertisti con rimpeto col 
quale promuove tutti i suoi prodot-
ti, dai salumi alle pellicce. Ha volu-
to accanto, come neH'immarcesci-
bile Ruota della fortuna, Antonella 
Elia che non sappiamo se definire 
un caso umano o un'abile clona-
zione della pnma Sandra Milo 
(senza smagliature fisiche, ma di
verse cultural!): sbaglia i patronl-
mici, si intorcma nei discorsi con 
piu di quattro parole. Se solo le 
dessero II permesso di parlare coi 
verbi all'infinito e di citare le perso
ne chiamandole tutte con lo stesso 
nome (Coso, per esempio) forse 
si soffrirebbe meno. Negli intervalli 
postpubblicitari nonno Mike se la 
trascinava in giro per Vienna e din-
torni spiegandole alia sua maniera 
certi fatti storici e architettonici 
(«La reggia di SchOnbninn e, pen-
sate, un'imitazione di queila di 
Versailles. Perche- i re erano uno 
piu geloso dell'altra». »Questo e II 
teatro dove I'imperatore faceva i 
suoi spettacoli»). L'Antonella nde-
va felice come Heidi alia quale 
aveva peraltra scippato il guarda-
roba. Anche nell'appendice serale 
si sono comunque potuti ammlra-
re giovani talent! musicali di stupe-
facente livello (laviolinistagiappo-
nese Sovaka di dieci anni, che ha 
vinto, il piccolo pianista polacco 
che ha cseguito / tie Scozzest dl 
Chopin, il ragazzino ilaliano cue 
ha suonato un difficilissimo Mus-
sowskij annunciato dalla Elia In 
sartscrito: molto meglio per lei la 
polka di Strauss che ha deflnito un 
•pezzo molto simpatico»). Tutto 
poi s'e fatalmente risolto In gara 
con una votazione per fortuna di-
screta. [ Enrico Valnw] 


