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INCONTRI. L'omaggio di Depardieu all'8 marzo. E quello di Scorsese al cinema italiano 

La passione seeondo 
: « 

dadoratt^ 
• MILANO Nel lempio della moda, alcospellodi Giorgio Armani, a Mar
tin Scorsese riesce limpossibile: sbagliare, in un colpo solo, J'accosta-
mento tra giacca, camicia, cravatta e pantaloni. Un vero Guinness della 
sorie: "la nuance questa sconosciuta«. Ma non e venuto per sfilare, Martin 
Scorsese. E nemmeno Armani e qui per parlare di haute couture. Nel tem-
pio della moda, questa volta si parla di cinema. E non del solito cinema 
•Quando ero ragazzo, alia tivi'i vedevo cinema italiano. E li, guardando 
Paisa, Ladri di biaclelle, Roma cilia aperla, che mi sono accorto di essere 
italiano, Parola di Martin Scorsese 

L'uomochedisse (currcva I'anno 1975)' «lo amo i film.sonolamia 
vita cd e tutto», questa volta ha de-
ciso di mettere in gioco anche i 
•sentimcnti" e Ic radici. E complice 
Giorgio Armani, che ha finanziato 
il progetto, si e messo a lavorare a 
quello che all apparenza poteva 
sembrare un sogno: recuperate 
un'identita che si nasconde dentro 
un'cmozione <Martin mi ha paila-
to della sua idea quando sono an-
dato a trovarlo a Us Vegas sul set 
di Casino*, racconta Armani. "Ho 
deciso che dovevo entrare nel pio-
getto: il cinema italiano e pieno di 
talcnti straordinari Ma i giovani 
non conosco questo patrimonio 
straordinario... 

Fulminato sulla via del «Cesar 
Palace> Armani, Martin Scorsese n-
fulmina la platea sulla passerclla 
delle sfilate. Eh si, perche il suo e 
veramcnle un progtito folgorante: 
rldarc vita ad un cinema scompar-
so Gia, perche chiuse le cinete-
che, spaiile in alcum casi Ic pelli-
eole, messi alia porta clalla pro-
grummazione televisiva (perfino 
da quella nottuma), dei film italiani del passato chi si ricorda? E chi li ha 
piu visti? 

«C.i sono film italiani jmportantissimi, E non solo del penodo neoreali-
sta», proscguc Scordesu, iPonso.a. quolli degli anni.ScssanUi, Penso ad au~ 
tori come Coltafavi, Bava, Pastrone, Uttuada Blasctti, Monicelli». Con 
amore e con molta fatica (chissa sc riusciia a tiovare do che vuole?), 
Scorsese raccoglieia quei film in un documentary di 2 ore, seguendo 
una traccia scritta da Suso Cecchi d'Amico (_«Sta lavorando da qualche 
mese alio script") ma soprattutto seguendo la sua passione 

«Non sara un documcnto storico» assicura. «Ci saranno i tilpli che 
hanno significato qualcosa nella mia vita, il filo conduttore e la mia pas-
smne>.. Un no' come era accaduto, per il cinema amcricano in Martin 
.Vrmsese's Personal Journey through American Monies. «La traccia e quel
la. Usero la mia voce fuori campo. E ogni film, in totale saranno 112 titoli, 
avra la sua clip*. Come per i film americani, anche il suo personate viag-
gio tra i film italiani si concludera agli anni Settanta. -Da quando mi sono 
messo dietro la macchinada presa, i film livedo in mododiverso». 

Una serieta encomiabile (quanti ne sono capaci?), che Scorsese non 
tradisce neppure quando, con fare somione, qualcuno gli chiede se IIpo-
slino ha buone possibility di vincere I'Oscar. «Mi scuso ma non ho avuto 
tempo pcrvederlo». Due a zero e palls al centra. 1 gol diventanotre quan
do qualcuno gll chiede se nel documentario sara presente, come nei suoi 
film, la vlolenza. «La rappresentazione stessa £ yiolenza. Nel documenta
rio ci sara di tutto. Fbrsc anche la violenza come esempio di stile. Magari 
cilando Gli ultimigiomidiPompeio i gladiatori». 

Di domanda in domanda, visto che siamo nel tempio della moda, 
Scorsese rischia di fare cappotto. Ma da vera gentleman interrompe certe 
cuiiosita prima che sia troppo tardi, elencando i suoi autori preferiti: Vi-
sconti, De Sica, De Santis, Bertolucci, Amelio, Bellocchio, Tornatore. E la 
sua passione per la Sicilia. «Avra un posto particolare nel mio documen-
tarlo«. Che sara pronto nel 1997 e die dovrebbe trovare nelle tivu il suo 
canale dl distribuzione preferenziale, «Per riprendere un interscambio 
culturale tra Europa e America che si e interrotto». E perche no, per solle-
ticare la curiosita di alcuni suoi colleghi, anche da questa parte dell'ocea-
no. «L'impressione c che i registi dl oggi non studino molto i film italiani 
del passato*. 

LA TV DI VAIME 
• • • • • • • • • • • 

Gerard Depardieu e a sinistra Martin Scorsese Insleme a Giorgio Armani 

Donne, vino e 
In omaggio all'8 marzo, Depardieu legge una lettera di 
George Sand e regala idealmente a tutte le donne «pro-
scitiftp, vjno e un paio di scarpe». Star in Franciacon il 
carnpione 'jii incassi 'Lies anges gardens: In societa con 
Stallone e Schwarzenegger apre un bar a Disney in Pa
ris. La sua passione per Nanni Moretti, il culatello e i 
bolliti misti. II lancio di uno chateau. Depardieu: «Gioi-
te, mangiando. L'amore? E una nobile sofferenzan. 

oiANLUc* LO V I T R O 

• MILANO. «Un prosciutto, un 
bicchiere di vino e un paio di 
scarpen, sono j regali che Gerard 
Depardieu pffre idealmente alia 
donna nel giomc*della sua festa. 
Monsieur, ma sono simboli fallici? 
•Mois oui», risponde divertito'l'at-
tore. Del resto, sebbene in gran 
forma, dimagritissimo derttro un 
gessato da banchiere, il binomio 
cibo/sesso resta centrale nella vi
ta di queH'animale da spettacolo 
che e Depardieu. Sbarcato a Mila-
no per intervenire alia sfilata di 
Maska, ieri I'attore per la festa del
la donna ha lettb sulla passerella 
della casa di moda una lettera di 
George Sand alia femminista ante 
litteram Demusset che fumava il 
sigaro e vestiva da uomo. Prima 
dello spettacolare omaggio all'u-
niverso con desinenza in «a», De
pardieu, anche a parole, ha stig-
matizzato la sua passione viscera
te per il gentil sesso. Cos), oltre 

quella sua panciona, abbiamo in-
contrato il cuore grande di Ge-\ 
rard. 

Dopo questo omaggio alio don
ne quando e come la rltrovere-
mo? 

Sono in uscita una serie di film: 
Bogus di Norman Jewison; 
Unhook Stars di Nick Cassavetes; 
Secret Agent di Christopher Ham-

Eton; Attention Ecoie di Gerard 
auzier. Irioltre, dopo Cirano sa

rd Amletb per Kenneth Branagh. 
Ma non parliamo di cinema. Se 
proprio dobbiamo discuteie di 
lavoro, preferisco raceontarvi 
che sono entrato in societa con 
Stallone, Schwarzenegger e Bru
ce Willis. Insieme.aprirerno il bar 
Planet Hollywood al Disney in 
Paris. Nel locale si berra il mio vi
no: uno chateau de Tigne che ha 
incontrato il gusto di molte per-
sone. 

Lei probabllmente adora il clbo. 

Cosa rapptesenta al dl la della 
necessita fislologica della nutrl-
done? 

Un piacere gioioso e generoso. 
Divento pazzo per (a cucina ita-
liana. Specialmehte quella del 
Nord da Parma a Bologna con i 
suoi bolliti misti, i! culatello e gli 
affettati. 

Nella meno Indiscrete delle ipo-
tesl, potremmo semplicemente 
dedurre che lei soffre o gloisce 
di una infantile ghlottonerla... 

Ma io mi sento molto bambino. 
Sono I'enfant dello spettacolo 
come Marcello Mastroianni. 

Per questo place tanto alia gen-
te? 

Pifl che altra penso di essere 
amato perche il pubblico si iden-
tifica in me: un uomo provenien-
te dal basso della scala sociale 
che e riuscito ad avere successo. 
Ma attenzione: non bisqgna cre
dere alia fortuna. E soprattutto ai 
complimenti. Quando si ricevo-
no troppe congratulazioni, e op-
portuno non cullarsi e prendere 
le distapze dal successo. Altri-
menti, ti freghi con la tua stessa 
sensibilita aile lusinghe. 

A proposlto dl debolezze umane, 
molti si Innamorano delle Ion 
colleghe durante le lavorazioni 
del film. Le e mal capitate? 

Sono troppo rispettoso delle 
donne e del mio mestiere di atto-
re per vivere una love story sul 
set. In quella situazione l'attrice, 
o meglio la donna, e sempre in 

difficolta. Strumentalizzarla, non 
sarebbe corretto nei confronti 
dell'essere umano e dell'etica 
del mid mestiere. i' • '•";. 
' AHoraclsomaltrimotMpercul 

ricorda le attrlcl con cul ha lavo-
tato? 

Ho amato tutte nel senso che so
no stato loro vicino aiutandole e 
facendole ridere. 

Dl Omella MuU ne •L'ultlma don
na-cosa ricorda? 

Era molto giovane allora. Stava-
mo sempre nudi di fronte ad un 
bambino. Non era facile comuni-
care. Quindi non abbiamo pota
to conoscerci bene. 

In fatto dl nudi let e uno degll at-
tori che si e spogllato magglor-
mente sul grande schermo... 

lo? Si, forse in passato. Adesso 
quelle cose li le fa mio figlio. So
no troppo vecchio per espormi in 
questa maniera. 

Quale cinema italiano pradili-
ge? 

II nuovo realismo di Tornatore. 
Ma soprattutto Nanni Moretti. ' ' 

Depardieu, oggl e la festa della 
donna quindi e quasi d'obbllgo 
parlare d'amore. 

Come Monicelli che I'anno scor-
so proprio qui da Maska offri il 
suo tributo al gentil sesso, mi pia-
cerebbe amare fino a 82 anni. 
Anche se l'amore fa male perche 
e quasi sempre una sofferenza: 
una nobile sofferenza. Ma oggi 
non e un giorno di festa? E allora 
non parliamo di sofferenze. 

Napoli ricorda Neiwiller, artista apolide e necessario 
• :NAP0L1, La scomparsa di Anto
nio Neiwiller $ stata un trauma per 
II teafto di ticerca italiano. E appar-
so subito chiaro che si spegneva la 
voce di un maestro, ascoltatotrop-
po spesso distrattamente e da ben 
pochi spstenuto fino in fondo nel, 
suo rigorosissimo impegno. Passa 
il tempo e la sua opera dtventa pe-
ro semptB piu preziosa. Quanti ar
tist! sanno esprimere gesti, parole e 
vlsioni a cui aggrapparci in questi 
tempi di desolazione morale? L'o-
pera di Neiwiller Cnato e vissuto a 
Napoli) appartiene di dlritto a un 
territorio artlstico europeo. La sua 
cosclenza inquieta glielo faceva 
istintivamente attraversare da no-
made, anche se la spietata indiffe-
renza del sistema culturale lo ha 
spesso costretto alia condizione di 
apolide, 

.llcastellodelmutamenti" 
II trauma della scomparsa non 

faclllta II confronto con la sua ere-
dita spiriluale, ma tali considera-
zioni lo rendono necessario. Que-

E stato presentato ieri a Napoli il progetto 
acura.di Mario Martone e Loredana Puti-
gnarii «Antonio Neiwiller. La resistenza 
silenziosa degli uomini necessario, dedi
cate) aU'artista napoletano raorto due an
ni fa. AH'incontro stampa era presente, 
oltre ai curatori e all'assessore allacultu-
ra Nicolini, anche Francesco De Sanctis, 

direttore dell'istituto Sant'Orsola Benin-
casa che da domani a martedi ospitera 
I'iniziativa. Performance, spettacoli, un 
convegno e un libro (di cui anticipiamo 
la prefazione dello stesso Martone) per 
ricordare il grande patrimonio di idee, la-
sciatoci da Neiwiller e la sua resistenza a 
diventare prodotto, merce. 

Antonio 

sto confronto ha preso molte for
me diverse, a Napoli e in altre citta, 
tra persone che lo conoscevano 
bene e tra giovani che ne hanno 
solo sentito parlare, net segreto dei 
cuori e in luoghi aperti e collettivi. 

Uno di questi percorsi nasce dal 
lavoro e clalla dedizione di una 
persona che e stata molto vicina 
ad Antonio, sua compagna nella 
vita e nel lavoro, Loredana Punti-
gnani. Loredana si e fatta promotri-
ce insieme a Giorgio Zorcu della 
prima iniziativa pubblica di rifles-

M A M O MARTONE 

sione sull'opera di Neiwiller, ad Ar-
cidosso, nell'agosto del '94: // ca-
stello dei mulamenti. Un'altra tap-
pa di questo percorso si e poi svol-
ta a Bologna nel marzo dell'anno 
successivo, promossa da Leo de 
Berardinis (che con quell'iniziativa 
apriva il Teatro San Leonardo) e 
con la collaborazione del Dams. 
Adesso, grazie al sostegno dell'isti
tuto Suor Orsola Benincasa e al-
1'impegno generoso di alcuni ami-
ci e compagni dl Antonio, si arriva 
a Napoli. C'e un prlncipio alia base 

di questo percorso: lavorare sulla 
documentazione e sulla trasmis-
sione dell'opera di Antonio Neiwil
ler attraverso degli atti creativi. 
Queste iniziative non sono mostre 
ne rassegne, sono esperienze vive. 
Ognuna rappresenta una parte del 
lungo viaggio possibile nel suo uni-
verso poetlco. 

Seguendo le sue tracce 
Universo che non deve essere fa-

cilmente sintetizzato; troppo com-
plesso il suo lavoro, troppo ricca di 

relazioni umane la sua vita, Deve 
ancora valere, piu di ogni altra co
sa, I'incontro personate con lui at
traverso le tracce che di lui sono ri-
maste. 

Abbiamo voluto cosj, in occa-
sione di queste giomate napoleta-
ne dal titolo «La resistenza silenzio
sa degli uomini necessari», produr-
re dei materiali che contribuiscano 
concretamente al lavoro di docu
mentazione e di studio dell'opera 
di Neiwiller: un video di Rossella 
Ragazzi sul suo ultimo laboratorio 

// teatro come invenzione, la stam
pa degli archivi dei fotografi Cesare 
Accetta e Antonio Biasiucci relativi 
ai suoi spettacoli e ai suoi laborato-
ri, la trasposizione in pellicola del 
monologc de L'altro sguardo, e 
questo volume dedicato alio spet
tacolo che Neiwiller ha preparato, 
provato e condotto fino alia prova 
generate: Canaglie, seconda parte 
della Trilogia della vita inquieta. 

L'opera mal andata In scena 
Pochissime persone erano pre-

senti a quella prova, nessuno ha vi
sto lo spettacolo. 11 manifestarsi 
della malattia di Antonio ne ha im-
pedito I'andata in scena. 

Come nell'opera di Neiwiller tut-
ti questi lavori non vogliono essere 
approdi, ma transit! Lo stesso vale 
oggi per le installazioni e le azioni 
destinate agli spazi del Suor Orso
la, o per le riflessioni della giornata 
di studi. Altri transiti verranno. Le 
radici del teatro di Antonio sono 
profonde, e la memoria, in casi co
me questi, invita al viaggio. 

• • • • • • • • • • • 

La fiction 
del dolore 

C OS) COME IERI abbiamo 
parlato del forse involonta-
no squallore di certi perso-

naggi raccontati in tv nei talk show, 
oggi, per una specie di contrappe-
so (un anomala par condicio), ci 
sembra doveroso occuparci di 
quell altra parte deH'umanita cato-
dica, quella sorpresa o comunque 
coinvolta dagli obiettivi della tv ve-
nta (come gia vecchia questa 
classificazione1). Cioe delle figure 
espresse, anzi esaltate, dalle tele-
camere di Chi I'ha oisto?, per 
esempio, i rappresentanti del pae-
se che «partecipa», nel bene e nel 
male, senza esibirsi, senza recitare 
o fingere, spinto da una molla, co
me dire, in qualche modo anche 
sociale, solidale. Dobbiamo osser-
vare i due universi che convivono, 
per esprimere una diagnosi piu 
completa. Anche le figure del Chi 
I'ha visto? sono contemporanee a 
quelle che agiscono sul telescher-
mo riprese in studio o in teatro: 
cambiano lo sfondo e le intenzioni 
del protagonisti pero. Prendiamo 
I'ultima puntata del programma 
della Milella, popolato da perso-
naggi cosi caratterizzati da sem
brare finti, ma finti non sono. Quel 
yincenzo sospettato dell'assassi-
nio della donna ritrovata morta e 
sezionata nelle campagne di Fer-
mo, che piangeva squittendo con 
la voce di Lino Banfi: nessun regi-
sta avrebbe chiesto a un attore una 
interpretazione del dolpre come 
qtiCTa^'1' -i ' ! '" ' ' 
'' NSs'suno avrebbe cdncessoj in 
una qualsiasi fiction, a quella sce
na un minimo di credibilita: nella 
«realta>, quelia sequenza racconta-
va senza mediazioni uno stato d'a-
nirnci autentico eppure per noi stu-
pefacente, irripetibite e improponi-
bile in una trasposizione virtuale. E 
cosl il nomade pentito (diventato 
cioe stanziale) che dichiara alia te-
lecamera di essere un ladro «pero 
a livello normafo (ruba sui freni: 
«solo sui treni»): quale sceneggia-
tore avrebbe potuto mai imtnagi-
nare una battuta cosl stralunata e 
nello stesso tempo efficace? E an
cora, ecco la pensionata di Cinisel-
lo Balsamo die cerca la madre e le 
sorelle perse cinquanta anni fa, col 
solo supporto visivo d'una foto de
gli anni '30: una struggente ricetca 
di ,qualcosa di sognato piu Che di 
vissuto, una storia che scuote la 
platea che, pur di aiutare un pros-
simo sconosciuto, telefona sba-
giiando, confondendo la ricercatri-
ce coi ricercati: una donna dice di 
aver visto in Liguria quella sorella 
persa. «No, quella ero io», replica 
doiente la pensionata signora Ma
ria Laura, «ero io che abitavo in Li-
guria». 

S EMPRE IN QUESTO paese 
sconosciuto che poi e il 
nostra, scopriamo la pre-

senza di Salvatore Ragusa che per 
vent'anni ha vissuto senza docu-
menti e.senza identita, in una rou-
lotte abbandonata, schivo, discre
te, lavoratore misterioso ma capa-
ce che accantonava i guadagni per 
costruire una macchina per il moto 
perpetuo di sua invenzione. Identi-
ficato per una coincidenza, veniva 
raggiunto dal fratello che lo crede-
va morto da un quarto di secolo. E 
la storia finisce li, con un abbraccio 
imbarazzato fra parenti che non 
hanno in fondo niente da dlrsi. Sal
vatore toma alia sua esistenza lire-
quieta fatta di sogni irraggiungibili, 
di g'randi aspirazioni inespresse: a 
Natale era andato in Vespa a Firen-
ze per osservare al museo i reperti 
di Leonardo da Vinci, un collega 
piu fortunate A flash, nel corso del 
programma, tornavano le immagi-
ni di un sordo-muto daU'espressio-
ne inquieta, tranquillo ma indeci-
frabite. Non si sapeva da dove ve-
nisse. E il paese sommerso telefo-
nava tentando di riconoscerlo: ad 
ogni squillo, l'uomo cambiava no-
me e provenienza («E Cltarella 
Pantalone di PaganK «E mio co-
gnato Italiano Avella»). Lo scono
sciuto osservava con espresstone 
distaccata queH'agitarsi di suoi si-
mili. A noi veniva in mente che Pi
randello non aveva inventato, ma 
trascritto, una societa die cono-
sciamo e capiamo sempre meno. 

[ Enrico Vilmt] 


