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L'INTERVISTA. Suggestioni pittoriche e occhio del regista. Due arti con molto in comune. Parla Mazzacurati 

• In una pausa di lavorazione 
del suo nuovo film «Vesna va velo-
ce», Carlo Mazzacurati si soffetma 
a parlare del cinema - il suo, ma 
non solo - in rapporto ad una sua 
antica passione, quella per la pittu-
ra, La pittura veneta, in particolare, 
ossia quella one il giovane regista 
padovano ha potuto vedere pifl da 
vicino. E inoltre suo parente, seb-
bene non strettissimo, quel Renato 
Marino Mazzacurati che e stato 
utio dei protagonist! della pittura 
romana degli anni Trenta, Un altro 
suo famlliare, meno frrtunato del 
prlmo, e inoltre l'autore di quell'u-
nico quadro • un intenso ed inquie-
tante autoritratto ad olio, su carta 
di glornala • che il regista tlene ap-
peso nella sua casa romana, 

•Nonostante questi precedenti -
dice Mazzacurati - 6 stato grazie a 
mio padre, un igegnere, che, sin da 
piccolo, ho cominciato a visitare 
Chiese e musei. Fu lui a portarmi 
ad Arezzo per vedere gli affreschi 
di Piero della Francesca, o a Firen-
ze, per la pitture di Masaccio. Allo-
ra non capivo nulla dei contenuti 
d) quelle opere, Ma ho assorbito 
qualche cosa di misterioso: davanti 
a un quadro nasce una vibrazione 
alia quale vorresti dare un norne, 
vorresti razionalizzarla, ma non ci 
riesci. 6 qualcosa che somiglia 
molto alcinema». 

Che peso hanno nel tuo lavoro le 
Immaflnldlplnie? 

•Nessun riflesso Immediato, non 
ho mal inserito citazloni daquadri 
o sculture. Ma c'S qualcosa di piu 
sottlle. Da quando, per caso o no, 
ho preso a {are il regista, ho sem-
pre cercato di prolungare nel mio 
lavoro quello stato di benessere 
che e il tempo sospeso, irreale, 
che ti da un racconto con il suo in-
cantamento, E tutto d o e molto le
gato alia mla infanzia. In qualche 
modo, pero, ho riflettuto su alcuni 
probleml spaziall della composi-
zlone plttorlca. Quando nell'87 gi-
ral "Notte Italiana" ero al mio pri-
mo film. Avevo pochi soldi, e il ter-
rore di non essere in grado di ge-
stlre un paesaggio urbano fatto di 
case e di caos. Per sentirml pifl 
forte ho scelto una strada, che era 
quella del vuoto, Un paesaggio 
come quello del delta del Po: sin-
tetico, essenziale, qualcosa di si
mile ad un foglio bianco. In 
"Un'altra vita", che £ ambientato a 
Roma, ho fatto invece l'opposto. E 
lo spazio contaminate e diventato 
personaggio. 

Quale e II tuo rapporto con la pit
tura dl Carpaccio e con la sua 
capaclta di -narrare. storie? 

Nel telero con il "Congedo degli 
ambasclatori" del ciclo di S. Orso-
la, Carpaccio costruisce I'architet-
tura del quadro in modo che i pi-
lastri, le parasle e le pared diventi-
no, in qualche modo, un'invezio-
ne narrativa Questi elemeti geo-
metrici, e scenografici. permetlo-
no di stabilire una scansione 
temporals grazie alia quale mo-
mentl diversi del racconto coesi-
stono nel dipinto. Che 6, poi, il 
racconto da leggenda della santa 
ma anche quello delle sacre rap-
prescntazioni che si faccvano a 
Venezia, come ha scritlo Zorzi in 
quel bellissimo libra dell'88 dedi
cate proprio al cicio di S. Orsola. 
Tutlavia quello che piu mi colpi-
sce della pittura di Carpaccio e 
quosta aridlta, il senso di sole che 
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trasmette la sua pittura e che si ri-
trova nel "San Giorgio che uccide 
il drago" nella Scuola degli Schia-
voni, oppure, nello stesso ciclo, 
nel cortile del convento dove arri-
va il leone di S. Girolamo a gettare 
lo scompiglio tra i monaci. Per il 
suo straordinario "Oteilo", Orson 
Wells ha chiamato lo scenografo, 
gli ha messo in faccia i quadri di 
Carpaccio e gli ha detto: "Rifallol". 
In quel film Carpaccio e dapper-
tutto, negli abiti, nel gondoliere 
che spinge la sua barca e anche in 
questa Venezia arida e area, no
nostante I'acqua nei canali. 

Orson Walls ha preso parte nel 
1963 alia "Rleotta" dl Pier Paolo 
Paaollni. Un fllm In cid sono rico-

Le immagini, i quadri, la narrazione. E 
quindi il cinema. Carlo Mazzacurati, 
che in questi giorni sta girando «Ve-
sna va veloce», si sofferma su questo 
rapporto. Per dire che lui «non ha mai 
inserito nei suoi film citazioni da qua
dri", ma vede un rapporto «piu sottile: 
il tentativo di un regista di prolungare 

quello stato di benessere che e il tem
po sospeso, irreale che ti da un rac
conto col suo incantamento». Un rac
conto fatto, magari, con le immagini. 
Come usava fare appurito Carpaccio, 
il «pittore-cronista» del 500, di cui si 
torna a parlare in questi giorni per un 
libra di Augusto Gentili. 

toscane, quella dipinta da Pon-
tormo a quella dl Rosso Ftorentl-
no. Quail erano le preferenze dl 
PasoHnl In materia dl pittura? 

In quel film voile mettere su le 
macchine della "Deposizione" 
perche si interessava ad un certo 
tipo di pittura manierista. Ma le 
sue preferenze andavano, come 
lui stesso ha dichiarato, per gli af
freschi dei primitivi toscani, per 
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Giotto e Masaccio. E infatti fece di
re al personaggio che lo incarna-
va, il regista, interpretato da Orson 
Wells, di sentirsi il discendente di 
quella genia di maestri usciti dalle 
botteghe di pittura. Questo con-
fronto tra arte e cinema e suggesti-
vo perche mi permette, attraverso 
un gioco di parallelism!, di fare il 
punto, che e il mio punto di vista, 
sull'attuale situazione del cinema. 
Oggi ci troviamo in quella fase di 
autoreferenzialita del cinema che 
somiglia molto all'arte deH'ultimo 
ed estenuato maniensmo cinque-
centesco, quando i pittori non 
guardavano piu fuori dalla finestra 
ma dentro i quadri di chi li aveva 
preceduti. Alio stesso modo oggi 
risulta predominate questa ten-
denza di un cinema totalmente in-
temo al cinema, come quello di 
Martin Scorzese o di Tarantino. 
Vengono da un cinema che guar-
dava alia realta, i film noire degli 
anni '40, le «gangster storyes» che,' 
a loro volta, erano influenzate dal-
I'ondata di suggestioni gotiche im-
messe nel cinema americano dai 
registi tedeschi. Ma e un cinema, 
quello di oggi, che alia realta non 
sa piU guardare perche troppo im-
pegnato ad autocelebrarsi. 

Ma questo suona come un Mto 
ad una arte col •messagglo>, ad 
un cinema •mpegnato»? 

No. Voglio solo dire, ed e una mia 
personate ossessione, che anche 
l'immagine pifl colta, piU raffinata, 
anche la piu profonda estetizza-
zione, e comunicazione emotiva 
se contiene sentimento. 
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Carpaccio 
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Carpaccio contro i turchi 
sa 1 bambini rimangono a bocca 
aperta ascoltando le stone di regi-
ne (belle come fate), intrepidi ca-
valieri e ferocissimi draghi. Anche 
le stone degli anziani sono fantasti-
che, sopratutto quando l'episodio 
di \ 'a vissuta diventa non meno 
mirabolante di quello leggendario 
Opiombarono in 1000 dentro la 
trincea, quando una gigantesca 
palla dl cannone...»). Meno sugge
stive, invece, le storie di vita quoti-
diana carpite ai discorsi dei geniten 
ri: ma anche lattualita, a volte, se 
condita di poesia, diventa una fa-
vola, 

Anche i bambini veneziani della 
Scuola di S. Giorgio rimasero pro-
babilmente imbambolati davanti 
alia scena del loro eroe che uccide 
il drago e libera la bella regina di 
Selene, dipinta da Vittore Carpac
cio ai prtmissim! del '500. Scnve 
Agusto Gentili, professore di stona 
dell'arte veneta alia Sapienza, stu-
dioso deH'aite veneziana del Quat-
tro e Cinquecento, nel suo libro Le 
stone di Carpaccio: Venezia, i Tur
chi, gliEbmi (Marsilio, lit. 50.000), 

che i dalmati delia Scuola di S. 
Giorgio - genitori e nonni - vedeva-
no invece evocate vicende a loro 
vicinissime nelle storie che chiese-
ro a Carpaccio di raccontare nel 
suo ciclo di teleri dipinti. E si tratta-
va di fatti che questi devoti del san-
to cavaliere - uomini originari della 
"ex Jugoslavia" e da anni fedeli al 
leone di S. Marco - avevano molto 
a cuore perche vi erano diretta-
mente coinvolti. Per loro, come per 
qualsiasi altro veneziano del Cin
quecento, il pericolo veniva da lon-
tano, ma si era fatto vicinissimo. 
Era il turco: il nemico di sempre, 
diverso per colore della pelle, per 
credo religioso e temibile concor-
rente nei commerci con I'Oriente. 
La sovrapposizione tra problemi di 
politica internazionale e dipinti di 
soggetto religioso non e meccani-
ca, ma trova riscontri precisi nel 
coinvolgimento dei committenti di 
Carpaccio nella lotta contro gli in-
fedeli: Paolo Vallaresso e gli 
"schiavoni" della Scuola di S. Gior
gio avevano combattuto contro i 
Turchi, cosl come i Loredan che 
partecipnrono alia commissione 

dei teleri della Scuola di S. Orsola, 
Antonio Ottobon, inoltre, si era di-
stinto nell'assedio di Negroponte 
del 1470 e il figlio Stefano era inve
ce morto, nel rogo della sua Pan
dora, nel corso di una celebre bat-
taglia navale del 1499: fu per ricor-
dare le eroiche imprese del nonno 
e del padre che nel 1510 Ettore Ot
tobon doto I'altare, della chiesa di 
S. Antonio di Castello, che 3 anni 
dopo ospitera la pala di Carpaccio 
raffigurante «1 10.000 martiri del 
monte Ararat". 

Ma sono le immagini il docu-
mento che permette a Gentili di ri-
cucire la trama fatta di politica, vi
cende personali e private devozio-
ni: i biondissimi e teutonici Unni 
che massacrano S. Orsola e le sue 
10.000 compagne nel telero del 
1493, sventolano bandiere con le 
tre corone di Maometto II e sono 
incitati al macello - peraltro molto 
composto (Carpaccio e sempre 
un pittore garbato) - da un trom-
bettiere moro. Un vessillo con una 
funerea mezza luna nera si ritrova 
invece in mano ai pagani chiamati 

dall'lmperatore a crocifiggere sul 
monte Ararat i suoi 10.000 soldati 
passati alia fede cristiana. In mez
zo a quella sorta di zoo che popola 
il ciclo di S. Giorgio, inoltre, e'e una 
bestia immonda die non ha biso-
gno di nessuna indagine iconologi-
ca: il drago nel quale si conficca la 
lancia di Giorgio non e solo la per-
sonificazione del turco - come e te
stimonial) da molti scritti dell'epo-
ca - ma anche il micidiale cannone 
che gli infedeli avevano fuso a for
ma di drago. Che un dipinto come 
il «S. Giorgio e il drago» dovesse ri-
spondere ai gusti di uh pubblico 
variegato (per gioco: identifichia-
mo questa platea con il vecchio, 
i'uomo maturo e il giovane delle 
«Tre eta» Pitti attribute a Giorgio-
ne) non deve stupire. La comunita 
dalmata di Venezia non si accolld 
un tale sforzo economico per per-
mettere a Carpaccio di ponare 
avanti la sua personale ncerca pil-

In alto, un particolare 
dl'Disputadl Santo 
Stefano con I savieoral> 
conllrmattodi 
Carpaccio, II secondo 
dadettra.Qulaflanco 
la copertlna del libra 
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torica, fatta di forme e colori. In un 
epoca in cui il la comunicazione 
visiva era affidata a pochissime im
magini, un quadro era sopratutto 
un'occasione di propaganda poli
tica. Come il «S. Agostino nello stu
dio" di Carpaccio, Gentili ha quindi 
lasciato sullo scaffale'i testi sacri 
dell'iconolgia (miti ovidiani, liriche 
petratchiste, speculazione neopla-
tonica) e ha guardato alia realta 
veneziana del tempo: dietro, e 
dentro, le storie di Carpaccio ha 
trovato i testi sacri (leggendari e 
non), i reportage bellici e quei ven-
ti di guerra che - di calle in calle, di 
bocca in bocca - giunsero nella 
bottega di Carpaccio per essere 
poi da lui reinterpretati nei teleri. 
Dando voce a queste diverse forme 
di racconto "popolare", Gentili ha 
costruito un libro di storia dell'arte 
che si offre alia lettura anche dei 
non addetti ai lavon. 
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Dalla storia dell'opera 
al soggetto narrato 
Nelle arti figurative le stone sono di 
casa. Sin dalla sua nascita, ogm 
opera si porta dietro le vicende re
lative alia sua realizzazione, alia vi
ta dell'artista e dei committente, al
ia loro cultura e a quella del loro 
tempo. Sono storie che lo storico 
deH'arte cerca di ricostruire per n-
narrarle. Accanto a queste storie 
che le girano intorno, e'e il sogget
to (biblico, storico, mitologico, 
ecc.) dell'opera. Quando le forme 
innescano processi narralivi' Prati-
camente sempre, sebbene secon
do modalita e intensita diverse. II 
grado piU basso dl racconto e rap-
presentato da due opposti: quan
do I'opera e realizzata daH"'arli-
sta"-stregone, ed ha un valore ma-
gico, e quando da un'artista del XX 
secolo ed e frutto di una riflessione 
interna all'opera, autoreferenziale. 
Quindi, per fare due esempi (solo 
casualmente lontanissimi nel tem
po) , quando e la "Venere di Wil-
lendorf", statuetta fittile del paleoli-
tico, simboio espanso di fertilita, e 
quando e un quadro di arte con-
creta, un qualsiasi "negativo-positi-
vo"di Bruno Munan. 

L'antichita 
Le narrazioni 
dei grandi cicli 
AU'opposto della "tendenza" ad 
isolate figure e significati, e'e I'arte 

,in sequenza dei cicli di pitture o 
sculture. Dell'antichita rimangono 
soprattutto clamorosi esempi dl 
scultura - a basso o alto rilievo o a 
tutto tondo - applicata all'architet-
tura: il Partenone voluto da Pericle 
ad Atene, ad esempio, dove Fidia e 
i suoi scolpirono le vicende miti-
che della divinita cui era dedicato 
il tempio (Atena) e, quindi, la sto
ria e la gloria della loro citta, PiU di 
500 anni dopo, nel 113 d.C, a Ro
ma, gli scultori che intagliarono la 
Colonna Traiana non impngiona-
rono il racconto delle imprese di 
Traiano dentro riquadri drchitetto-
nici. Ma lo svolsero, come fosse 
una pittura su stoffa, lungo-iungo il 
fusto della colonna, senza soluzio-
ne di continuita.il racconto viene 
letteralmente svolto negli "exultet". 
Questi rotoli di pergainena medie-
vali erano letti dai sacerdoti in mo
do che i fedeli potessero vedere le 
illustrazioni (miniate alia rovescia 
rispetto alio scritto) che venivano 
srotolate dai pulpito. Pitture in se
quenza ritornano nei grandi cicli 
del critianesimo: per raccontare, 
sulle pareti dei luoghi di culto, le 
edificanti imprese dei santi (Giotto 
ad Assisi) o la genealogia del Sal-
vatore (Michelangelo nella Sisti-
na). 
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Le sacre 
conversaz/oni 
L'icona, invece, immagine sacra 
quasi piU da venerare che da "leg-
gere", si limita (limita?) al raccon
to della purissima matemita di Ma
ria e del suo celestiale Bambino. Si 
rimane nella fissita dell'icona an
che quando, nel corso nel Trecen
to, si passa al polittico. Madonna e 
Figlio sono affiancati da stuoll di 
santi ognuno dei quali, tuttavia, in-
castonato nella sua comicetta. Le 
sacre figure incomlnciano ad inte-
ragire quando, nel '400, si passa al
ia pala d'altare unificata Qui le sto
rie si incrociano. sante figure vissu-
te in secoli differenti dialogano 
simbolicamente tra loro (le cosid-
dette "sacre conversazioni") e 
spesso le loro petsonali vicende 
trovano posto nello sfondo del di
pinto o nella predella posla alia 
base della pala. 

Ilfumetto 
Cent'anni d'eta 
secoli di immagini 
Quando un secolo fa nacquero le 
"strips" (il 3 aprile a Feirara si 
maugura la mostra "Gulp! 100 anni 
di fumetti") esse avevano quindi 
alle spalle una'millenana stona di 
immagini in sequenza. tanto piu 
che alcune antiche pitture erano 
accompagnate da didascalie espli-
cative, lontane parenti della nuvo-
letta, il balloon. Con la nascita del 
fumetto molti artisti affiancarono 
alia loro produzione "alta' quella 
di "fumettaru" e di illustratore, op-
pure abbandorano la prima a favo-
re della seconda, come fece An
drea Pazienza. Ma anche chi evita 
di evocare/esorcizzare il fumetto 
(come i pop amencani Rov Uch-
tenstein ed Andy Warhol) non puo 
fare a meno di fare i conti con que
sta nuova, ormai secolaiv, forma 
popolare di racconto figut'dto 
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