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L'iniziativa 

Died film 
in cartolina 
da Torino 
• TORINO. «Tu che m'hai preso i! 
cuor...» 6 il titolo romanticamente 
canoro di una insolita quanta inte-
ressante iniziativa proposta e coor
dinate dall'Agis Piemonte, in colla-
borazione con gli assessorati alia 
cultura del Comune e della Regio-
ne, che rientra nell'ampio venta-
gllo di proposte realizzate, o in cor-
so di realizzazione, per celebrate il 
Centenario del cinema. 

A «ptenderci il cuore» e stata ap-
punto la cosiddetta Settima Arte, 
nata a Parigi un secolo fa, ma che a 
Torino, definita Capitate del cine
ma itallano, ha trovato sin dai pri
mi anni del secolo, un'accogliente 
«seconda patria». Cosi, perricorda-
re e per sqttolfneare la storica «ci-
nematograhcita. del capoluogo 
plemontese, in questi giorni, fino a 
maggio, nelle sale cittadine e di tut-
to il Piemonte, insieme al biglietfo 
d'ingresso gli spettatori riceveran-
no in omaggio una cartolina con la 
riproduzione del manifesto origi
nate di uno dei van film prodotti a 
Torino, dagli esordi del cinema a 
,oggi. Da Cabiria di Giovani Pastro-
ne, realizzato nel '14. al recente La 
seconda volta del giovanc Mimmo 
Calopresti, realizzato lo scorso an
no Insieme a Nanni Moretti. Dieci 
sono I film selezionati da Lorenzo 
Ventavola, esercente storico tori-
nese, appassionato e studioso di 
cinema, Ultre al due titoli gia ricor-
datl, le cartoline stampate da Bo-
lalfi, che ha realizzato anchc I'al-
bum per raccogllere I'inedila colle-
zione, riproducono i manifesti di: 
Maciste all'interno di Guido Brigno-
ne (1926), Contessa di Parma di 
Blasettl (1937), Piccolomondoan-
Iksa di Soldati (1941), Come pern 
/oguemidiBonjhesio (1945),//W-
vio di Fernando Geichio (1950), 
Cronacadiunarnpredi Antonioni 
(1950), Le auuenture di cartouche 
di Gianni Vernuccio (1953) e Tra-
viata S3 di Vittorio Cottafavi 
(1953), UN.F. 
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LINCONTRO. Con Otar Ioseliani alia LenFilm sul set del suo film «Inverno in Georgia» 
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«Io, favorito delflmpero 
* w •%**. vi racconto la sua 

San Pietroburgo, studi della LenFilm, Otar Ioseliani gira 
Inverno in Georgia. £ il titolo del nuovo film con il quale il 
regista di Cera una volta un merlo canterino e / favoriti 
della luna ritorna nel suo Paese dopo diciassette anni di 
esilio francese. «E una favola ironica e surrealista sul pote-
re, sulla perenne voglia di sopraffazione che alberga nel 
genere umano», dice. Ricordando gli anni della censura e 
la scomparsa dell'impero cinematografico sovietico. 

AngeloR Turetta/Lucky Star 

L'lNTERVISTA. Jon Jost parla del suo «incontro» col pittore 

«Vermeer? Un gran cineasta» 
•Maio DI aioirai 

m PALERMO". In Sicllia•- dove e stato alcuni giorni 
ospite della «r%[hara d!Arte»'di Antonio Presti - abbia-
mo Incontrato Jon Jost, cineasta americano realmen-
te Indlpendenteecultorc del «low budgets (i suoi film 
autoprodotti costano in media soi centomila dollaril). 
Jost e poco noto al pubbllco italianQ (in attesa che il 
Luce distribute II. suo piu recente The bed you sleep 
In), che ha per6 potuto apprezzare alcuni anni fa nel
le sale il suo All the Vermeers iniVew York, la storia di 
un broker di borsa che insegue I'amore tra i freddi 
esternl newyorkesi e i caldi interni del Metropolitan 
Museum. L'qccasione era dunque propizia - proprio 
rnentre I'Ala osplta la grande mostra in onore di Jan 
Vermeer - per parlare dell'artista che con la mediazio-
w dl Proust ebbe a ispirarlo per quel film. 

•Tutti I Vermeer a New York- non * certo un film su 
Vermeer, m» I suoi quadri vl etocsno un raolo Impor-
tante.t^tJhaatttrarodell'artlstaolandese? 

Cio che mi ha sempre attirato di Vermeer e la sua 
sensibllita, cite definisco cinematografica. In realta e 
quasi certo che egli sia stato uno dei primi pittori ad 
usare in modo consapevole il procedimento della 
«camera oscura», la cui invenzione risale al periodo 
della sua maturita artistica. fiqualcosache riguarda il 
modo di guardare le cose, e la stessa sensibilita dei 
grandi fotografl: egli sapeva cosa non mostrare. Se si 
guarda alia cosiddetta pittura «di generen del suo 
tempo, che riproduceva le stesse scene domestiche, 
vedlamo che sono piene di dettagli realistici: oggetti 
casalinghi, abiti, animali. Anche nei suoi quadri vt so
no oggetti, ma essi sono perfettamente organizzati 
nello spazio, non sono mai casual! o puramente de-
scrittlvl. Questa sua capacita di fare ordine nel qua-

Cinema al femminile 
A Barl una rassegna 
Donne • cinema. A qunto tenia e dedlcaU la prima 
ramegna .Sguardl In movlnwnto., « l» el wolgera a 
Bail dal 22 al 30 marza. La manlfettazlone, promossa 
daHAueuorato alia cultura dl Barl a dall'lttltuto dl 
flloeofladelllnguagglodell'Untveieltadelcapoluogo 
pugiieie, prevede, oltre alia proiazidne dl film dl 
ragllte, anche unaaarie dl Incontrl a aaminari. Polehe 
la raatagna vuole mettere In rlMKo I'lmportanza 
dellapoorto femminile nel mondo del cinema. Nel 
paatato a nal preaente. Per querto i'attanzlone aara 
rlportata »u Alice Quy, Elvira Notari, Oermalne Dulac a 
Lotle Relnlnger, moatrandone la opare, apeaao a auo 
tempo ettriburte ad altrl. E dal paaaato al presente: 
aaranno Infattl protattatJ I film (H reghte 
contemporanee coma Maria Novaro, Antonletta De 
Ullo, Roberta Torra, Claim People, Marguerite Ouraa. 
EaU'artlata francaaa acomparaa racantamente aara 
dedloata una wtroapatflva. Nel corao 
dall'lnaugurazlone aara preaentato II libra «Foto-grafle 
aanza aoggatto. I rteordl, la memorta, lobilo- dl G. 
Pranio a A. Ponzlo. Sagulranno pel del aaminari su «Lo 
Iguardo semlotlco ell fllmlco»a .Sguardl dl donna alia 
orlglnl del film-. 

aa SAN PIETROBURGO. Una vec-
chia fabbrica di mattoni rossi sul 
lungo Neva, nel centro di San Pie
troburgo. Non un vero e proprio 
set, molte comparse e qualche at-
tore, tutti rigorosamente in costu
me. Siamo negli anni Trenta, in 
pieno stalinismo e Otar Ioseliani gi
ra una piccola scena del suo nuo
vo film, Inverno in Georgia. 

La saia trucco e allestita in un 
vecchio autobus della Lenfilm, fa 
molto freddo e il regista ha rinun-
ciato a girare una scena all'interno 
di uno dei capannoni. In Georgia, 
con diciotto gradi sotto zero, e dav-
vero inverno. L'atmosfera e surrea-
le all'interno del «Triangolo rosso» 
- questo il nome della fabbrica -
dove 1'arrivo della troupe cinema
tografica ha scatenato la curiosita 
degli operai. £ tutto pronto per il 
direttore della fotografia, il france
se William Lubtchansky, la luce e 
meravigliosa, molto contrastata. 
Ioseliani quasi non se ne cura. Non 
e la luce che gli interessa ma i volti 
degli attori, la loro espressivita, e 
poi linquadratura, il movimento 
della macchina da presa. 

Sul set si parla francese, russo, 
georglano. Ma e quest'ultima la lin
gua vera del film. Quando la ripre-
sa e finita, per cambiare location 

bisogna attraversare la citta da una 
parte all'altra, fino all'Accademia 
della Marina russa. E qui che Iose
liani ha sistemato quelle) che nella 
sceneggiatura e I'ufficio del gene-
rale Vano-Armian Armianshvili, 
dove adesso incontra alcuni attori 
ai quali «assegnare» 1'incarico di 
commissari del popolo. Ed e qui 
infineche si fa intervistare. 

LasfldadlOtar 
•Nel film non e'e una vera e pro

pria trama - dice -. E una favola 
ironjco-surrealista sul potere. Cam-
biano le epoche, ma I'uomo eser-
cita sugli altri sempre lo stesso gio-
co: la sopraffazione e la disonesta. 
Cosi fu nella societa medioevale, 
negli anni Dieci del XX secolo, du
rante lo stalinismo, ai giorni nostri». 

Questo film, per Ioseliani, inutile 
dirlo, e una vera e propria sfida. 
«Sono vqluto tomare nella mia ter
ra, la Georgia. Dopo diciassette an
ni di esilio in Francia, sentivo il bi-
sogno di confrontarmi con la nuo-
va realta, difficile certo ma anche 
molto stimolante». Al film hanno 
fomito, oltre all'appoggio logistico, 
anche la gran parte delle mae-
stranze, gli studi cinematografici di 
Tbilisi. «Questa esperienza e un po' 

come rinascere - dice il regista -. 
Ho ritrovato i collaboratori di una 
volta, le atmosfere dei miei primi 
film.. 

Ioseliani aveva debuttato nel ci
nema negli anni 60 con il film La 
caduta delle foglie, e tutto il mondo 
aveva parlato di neorealismo geor-
giano. «Sono stato sempre bersa-
gliato dalla censura e dai funziona-
ri del Goskino - ricorda - Per que-

' sto ho deciso di partire, era diven-
tato impossibile per me lavorare in 
Unione Sovietica. I miei film sovie-
tici (Cera una volta un merlo can
terino. Pastorale ndr) venivano 
puntualmente censurati, salvo poi 
venderli all'estero con la Sovex-
portfilm: un modo per poter dire 
all'Occidente che da noi e'era la li-
berta di espressione. Ogni volta in-
vece bisognava ricorrere ai soliti 
trucchi: presentare una sceneggia
tura accettabile per girare poi un 
film diverso». 

Nel 1978 pero «le carte si erano 
scoperte» anche per Ioseliani. Che 
decide cosi partire. Le autorita so-
vietiche glielo consentono «speran-
do che la mia partenza fosse senza 
ritomo confe quela di Tarkovski. 
Ma Tarkovski e stato con molto 
gentile con le autorita sovietiche, le 
ha ricevute a Roma, ha fatto loro vi-
sitare la citta, mostrato il girato di 
Nostalghia, anche perche erano lo
ro a decidere se il film poteva o 
meno andare a Cannes, lo per for-
tuna mi trovavo in una posizione 
diversa, venivo da una repubblica 
periferica, e non vivendo a Mosca 
era pifl sfuggente. Pernio dopo 
ogni film potevo tomare nella mia 
"lontana" Tbilisi.. 

«La situazione in epoca gorba-
cioviana e ulteriormehte peggiora-
ta. Gli studi cominciavano ad avere 
gravi problemi finanziari, strutture 

ed attrezzature a deteriorarsi. Alia 
Mosfilm in questi mesi non si pro
duce niente, si limitano ad affittare 
i locali per soprawivere. E qui alia 
Lenfilm e la tessa cosa. Noi abbia-
mo impiegato tutte le maestranze 
a disposizione, ma dopo la nostra 
partenza si tornera in una situazio
ne molto precaria. Alexei German 
sono due anni che ha iniziato a gi
rare un film e nonostante il finazia-
mento di Eurimage non riesce a fi-
nire la lavorazione. In Georgia i ri-
svolti sono ancora piu tragici: ab-
biamo 70 registi, tutti disoccupati». 
Era dunque fneglio il cinema del 
regime? «Quando il cinema seiviva 
al regime come forma di propa
ganda, i film venivano sostenuti fi-
nanziariamente e spesso voluti dal 
regime stesso. Con un po' di astu-
zia si potevano fare, oltre ai 
150/160 film, anche quattro o cin
que film fuori dei loro schemi. Poi e 
venuto il momenta dei film in cui si 
poteva parlar male del Paese, tutto 
era permesso e perfino incoraggia-
to». 

La Georgia e la guerra 
«lo non potevo moralmente par-

tecipare a questo gioco - prosegue 
- cosi ho sempre cercato di conti-
nuare la mia esperienza cinemato
grafica. E ho girato / favoriti della 
luna, E la luce fu e 1'ultimo Caccia 
allefarfallei. 

Se i primi film erano un docu-
mento storico della Georgia sovie
tica «oggi - dice Ioseliani - raccon
to una Georgia, quella della guerra 
civile, sconquassata e contraddit-
toria. Meglio cosi. Se avessi accet-
tato vent'anni fa la proposta della 
Gaumont per fare un film dalla To
sco di Puccini, non potrei star qui a 
raccontarvi la fine dell'impero ci
nematografico sovietico.. 

dro, nel campo visivo, e un'ansia che chiamerei foto-
grafica, o cinematografica, un'ansia che come regi
sta provo sempre durante le riprese, quando ti trovi 
tutto davanti ma spesso non riesci ad avere unavisio-
ne chiara e lucida. Come i buoni fotografi, egli ha la 
capacita di non rivelare I'artificio, ma al contrario di 
dare un'impressione di realta, di presentare qualco-
sa che sembra naturale, credibile. Lo stesso awiene 
con i quadri di Edward Hopper: si parla di lui come di 
un grande pittore realista che ha ritratto fette di Ame
rica reale; in realta egli mostrava quello che voleva 
mostrare e nient'altro. Come Vermeer. 

Uno del teml contrail del film- insieme alia crtUca 
delloyupplsmo anni '80 - a II mlstero della donna a 
deli'amore. Chi sono le donna dl Vermeer? 

Come si sa, Vermeer e un artista che non ha lasciato 
nessuno scritto, nessuno schizzo, ciO che abbiamo 
sono solo i suoi 33 quadri, e molti di essi non hanno 
una data certa. lo penso che egli abbia ritratto la stes
sa donna, seguendone la crescita lungo un arco di 
tempo. Di sicuro era una donna moitoamata: forse 
la moglie da cui ebbe quindici figli, o forseam'aman-
te segreta (ride, ndr). Ma ciO che e veramente miste-
rioso e quel tipo speciale di immobility, di fissita 
istantanea, che caratterizza i suoi personaggi, che 
non sono in posa nella maniera tradizionale del ri
tratto, ma trasmettono qualcosa di magico, di ambi-
guo: e come se attorno ad essi si svolgesse un film in-
visibile. Quando vedi queste figure, specie quelle 
fernminili, ritratte in primo piano o a figura intera, in-
tente a un gesto quotidiano, cucire o leggere una let-
tera, e come se Veermer ti suggerisse una storia piu 
grande attorno, di cui non ti dice njente, ma della 
quale vorresti sapere di piu. Equesta e per me la cosa 
piO importante da un punto di vista cinematografico. 

In mostra ad Ancona 
tutti gliindipendentl 
Non solo cinema, ma anche teatra, muslca, danza. 
Tutti «materiali Indlpendentl.. Ecco la proposta dl 
Ancona festival '96, la manlfeetaziono organlzzata 
dairAssoclazlone Fahrenheit 451/Arcl In 
collaborazlone con II comune dl Ancona che al 
svolgera nel capoluogo marchlglano a partire da 
domanl e per undid giorni. Un festival che si propone 
come percorso Itinerants dentra I llnguaggl artlstlcl 
del nostra tempo, con partlcolaro attenzlone alia 
contamlnazlone a alia produzlone creattva 
Intlpendente. Per questo le proposte eono moltepllcl 
ed attraveraano tutu I campi dell'arte. Nella sezlone 
Immaglnl, per esamplo, al altameranno produzlonl 
indlpandanti marchlglano ad Incontrl con reglsM che 
dell'indlpendenza hanno fatto una handlers, come 
Sllvano Agostl. Del regista bresclano aara proposto 
•L'uomo prolettlle-, ma ci aara anche spazio per una 
rassegna dl corti di giovani vtdeomakam. Oltre alia 
prolszlone dl Brentano- II cortometragglo dl Romeo 
Castelluccl, regista dalla compagnla Socletas 
Raffaelio Sanzlo. Tra gli «eventl> teatrall, lo 
spettacolo-scandalo «ll pratone del caslllno-, tratto da 
•Petrollo'dlPasollnl. 
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* VERSI0NI ORIGINALI * 
L'unica compilation con 
"La Terra Dei Cachi" di 
ELIO E LE STORIE TESE 
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