
L'INTERVISTA. Claudio Bisio, attore per Rosi nella «Tregua» da Primo Levi 
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«Io, comico ad Auschwitz» 
Un libro, Prima comunelle, poi comunisti (Baldini & Ca-
stoldi), in uscita il 26 di questo mese, una videocassetta 
del suo ultimo spettacolo teatrale, Tersa Repubblica (edi-
ta da Polygram) e tre film: La tregua di Francesco Rosi, 
Nirvana di Gabriele Salvatores, Albergo Roma di Ugo 
Chiti, L'aprile di Claudio Bisio everamenle un dolce apri-
le. «Ho avuto come interlocutori Christopher Lambert, 
John Turturro e il maialino delta pubblicita dello yogurt». 

• MILANO. "Era un ometto sulla 
quarantina, magro e giallo, dall'e-
spresslone assente, Passava le sue 
giornate sdralato sulla branda, ed 
era un leltore infaticabile». Ferrari 
entra In scena quasi subito nel ro-
manzo di Primo Levi, La tregua, lo 
sappiamo, dopo una lunga gesta-
zione e un rincorrersi quasi ka-
(kiano di conlrattempi, sla diven-
tando il Him che Francesco Rosi 
sognava da tempo. I personaggi 
descritti da Levi hanno finalmen-
te un volto: John Turturro (che 
sara Primo Levi), Rade Serbedzi-
ja, il protagonlsta di Prima delta 

pioggia (che sara il greco), Mas
simo Ghini (il romano), Roberto 
Citran, Stefano Dionisi. 

II Ferrari (>al cui cognome si 
addice I'articolo perche era mila-
nese») avra invece il faccione 
simpatico e di gomma di Claudio 
Bisio. Che per «entrare» meglio 
nella parte e dovuto dimagrire 10 
chili. «Ma niente diete drastiche. 
Niente digiuni Ho solo abolito il 
vino e i grassi». Chiamalo poco. 
Non e il menu ridotto all'osso ad 
impensierire Bisio: «Mi dicono 
che Turturro ha giA perso 18 chili 
E diventato secco secco» La spa-

vento piu grosso l'ha avuto quan-
do gli e stato delta che in Ucrai-
na, dove le riprese de La tregua 
iniziano questo line settimana, lo 
aspettano 20 gradi sotto zero. «Se 
e per quello, mi hanno anche 
detto die a primavera inoltrata 
andremo a cercare la neve nelle 
zone piu fredde del paese». 

Piu spavenbto dal CIITIH die dal 
doversi conhonbre, per la prima 
voHa, con un nwlo drammatico, 
possibile? 

Ferrari non sari proprio un perso
naggio drammatico. Anche Rosi mi 
ha detto di avermi scelto perche vo-
leva dei toni da commedia. La tre
gua non e un film sulla guerra ma 
sul ritorno alia vita. E Ferrari e il 
personaggio piu vitale del grup-
po: piccolo furfanlello, delin-
quente comune, e stato deporta-
to in campo di concentramento 
dal carcere di San Vittore. I tede-
schi, nel 1944, avevano proposto 
la scelta fra le prigioni italiane e il 
servizio del lavoro in Germania. E 
lui era partito: credeva di andare 
verso la liberty e invece era finito 
ad Auschwitz. Un personaggio 

cosi non pud essere totalmente 
drammalico. Comunque e'e una 
cosa che al momenta mi spaven-
ta.. Gireremo in inglese. E questa 
la grande scommessa. E vero che 
anche il provino I'ho fatto in in
glese. Ma nei provini si pud an
che bluffare. D'accordo che sul 
set ci sari Gene Luotto, il padre 
di Andy, a fare il «direttore» dei 
dialoghi. Rosi perd mi ha chiesto 
di caratterizzare molto il perso
naggio. Insomma, pur recitando 
in inglese, dovrd far sentire la ca
denza milanese. Pare che agli an-
glofoni piaccia molto 1'impasto 
dialettale. Purtroppo non ho rife-
rimenti. Non mi ricordo di aver 
mai visto a! cinema uno che par-
la I'inglese alia milanese. Comun
que i dialoghi sono molto belli e 
la scommessa e grossa. proprio 
per questo mi incuriosisce. 

Leggcndo il copkne, cosa l'ha 
colptta subito di Ferrari? 

11 personaggio. £ l'idea di recitare, 
all'intemo di una situazione dram-
matica, anche usando dei toni un 
tantino allegri. Senza esagerare 
chiaramente. Spero di riuscire a far 

sorridere, pure i compagni di lavo
ro, restando tra le righe, usando to
ni lievi. 

Con «La begua» di Rosi slamo nel 
dopoguerra, con -Nirvana., di Sal
vatores, i'altro film che deve gira-
re in questo periodo, la ritroviamo 
nel 2017: un bel salto nel tempo, 
dausdrnesbarellatl. 

In Nirvana ho una particina: un 
po' come il benzinaio di Tournee. 
Ma ci tenevo moitissimo ad esser-
ci, non ho mai bucato un film di 
Salvatores. Questa voita mi trave-
sto da tassista. II mio compito e 
accompagnare le persone delle 
quartieri periferici che nchiama-
no nei nomi e nella slruttura dei 
palazzi altre citta. Bombay, Mar-
rakech, Shangai. Lo scenografo e 
stato bravissimo, perche ha vera-
mente ricostruito sul set le citta 
cosi come sono. Al quartiere Mar-
rakech e'e veramente la piazza 
Djema El Fhna. 

E in queste strade Id cos'e: una 
specie di Canute post modemo o 
un tassista alb Ernest Borgnine in 
«1997fugadaNewYork> 

Sono solo Corvo Rosso. Uno che 

con il suo taxi se ne sla in centra e 
non ha nessuna voglia di andare in 
periferia. Nemmeno per portare 
Chistopher Lambert (il protagoni-
sta del film insieme a Diego Aba-
tantuono e Sergio Rubini, ndr). 

E di<4lberosJtoma», Topera pri
ma dl Ugo ChrU, cosa d pud d pud 
dire? 

II film di Chiti fa parte delle cose in-
solite che ho fatto o sto facendo in 
questo periodo. Li, addirittura, fac-
cioitgerarcafascista. 

Ma di quest] personaggi insottti, 
che cosa le resta addosso una vol-
bcondusaburwratlone? 

Non sono come Peter Sellers, che 
quando recitava la pantera rosa 
pariava come Clouseau anche a 
casa. Ma non sono nemmeno un 
normale impiegato che, finito di la-
vorare, lira giu la serranda. Anche 
senza essere un fedele di Stanisla-
vski, qualcosa resta. Dimagrire 10 
chili, ad esempio, ha cambiato il 
mio corpo. Vabbe', e'e a chi e an-
data peggio: Robert De Niro per fa
re Torn scalenoto di chili ne ha 
dovuti prendere 20 chili. Ma non 
e una consolazione. 

IV. H regista firma «La Genesi», in onda sabato su Raiuno 

La fiaba di Olmi sulTinizio del mondo 
Per Pasqua (sabato alle 20,50), Raiuno propone un nuovo 
capitolo della Bibbia: questa volta perd, abbandonando lo 
«stile da telefilm», la Genesi e firmata da Ermanno Olmi, 
che si e affidato tutto alia forza delle immagini e alia vo
ce recitante di Omero Antonutti. Qualche strascico di po-
lemica per gli spot in cui non veniva annunciato l'attore: 
«Non conosco questi signori che parlano per me, non mi 
hanno neppure interpellato». 

SILVIA QAHAMBOIS 
• ROMA. «Io non avevo mai pen-
salo di prendermi una responsabi-
lita del genere, Anzi, avevo detto 
no: Per canta non datemi questa 
croce!«. Ermanno Olmi ha lascia-
to la sua Bassano, la sua scuola 
di cinema, per presentare nelle 
salette di viale Mazzini la Genesi. 
La Creazione e il Diluvio: perche 
alia fine Olmi ha accetlato quella 
proposta e ha firmalo il prologo 
d'aulore del kolossal-Bibbia, che 
vedremo in tv per Pasqua, sabato 
alle 20,50 su Raiuno. 

«La Bibbia e un racconto nato 
da un'esigenza spontanea e natu
rals dell'uomo, che si pone inter-
rogativi tipici ed esclusivi dell'uo
mo. E le prime risposte se le sono 
date persone che oggi non consi-
dereremmo neppure: analfabeti, 
pastori, gente senza nessuna co-

noscenza di scienze o di filosofia. 
lo ion sono un teologo, non ho 
una solida cultura accademica, 
anzi provengo dal mondo rurale 
e per questo ho pensato che pos-
so avere qualcosa in comune con 
quei primi redattori di questo te
sta biblico, che non era neppure 
scritto ma raccontato di voce in 
voce. Mi sono messo nella condi-
zione di raccontare la Bibbia a un 
bambino, come prolungamento 
di quel racconto orale, senza le 
chiosature che su questo testo so
no poi state fatte anche a grande 
iiveilo. Ho invocato la mia igno-
rai'iza per collegarmi al pensiero 
primitivo che ha data origine a 
questo testo». 

Quella che ne e nata e un'ope-
ra molto particolare, poetica. un 
lavoro che tulto chiede all'imma-

gine, al vento che spazza i deser-
ti, alle rovine abbandonate dei 
templi, agli scenari nudi, d'altri 
mondi, senza aerei che solcano i 
cieli o cavi dell'alta tensione che 
squadrano I'orizzonte. E la voce 
di Omero Antonutti che legge le 
parole dell'Antico Testamento I 
critici sono stati severi alia prima 
del film, a Venezia, alia Moslra 
del '94. Antonutti, che e anche 
I'unico attore professionista del 
film (e Noe) tra stuoli di gente 
dal volto segnalo dal sole e dal-
lincedere nobile di quei popoli 
che abitano le lande desertiche 
intorno a Quarzazate, dove e sta
te girata gran parte della Bibbia, 
e ancora polemico «Non era giu-
sto liquidare un film come questo 
con spregio, in due battuten. Dal 
bailamme veneziano alia tv: ma 
che e'entra questa Genesi con la 
tv del sabato sera, al posto di 
Baudo e Magalli? 

Le parti della Bibbia gia arriva-
te in tv avevano un altro tono, 
un'altra impostazione. Lo ha 
spiegato il produttore stesso, Etlo-
re Bemabei: «Per gli altri episodi 
abbiamo utlizzato il metro del te
lefilm, abbiamo scelto tutti registi 
che avessero quel taglio nel rac
contare. Ma per la Creazione sa-
rebbe stato un errore: un testo 
come questo ha migliaia di anni 

di validity artistica e letteraria. E 
in quel periodo vedemmo il pri
mo montaggio di Lungo il fiume 
di Olmi: era quella la chiave». 
Una chiave comunque difficile 
per la tv, considerato anche che 
le altri parti della Bibbia, quelle 
«stile telefilm* - programmale 
sempre per le feste natalizie o pa-
squali - pur avendo sempre avuto 
ascolto molti alti, hanno registra-
to via via una certa disaffezione 
del pubblico 

Qui, non e 1'awentura (se non 
forse quella, muta, di Noe tia le 
acque) E le scintille del focolare 
intomo al quale donne e bambini 
ascoitano la lettura della Bibbia si 
possono trasfigurare nelle imma
gini di palazzi metropolitan!, di 
mucchi di immondizie che inva-
dono le strade, mentre la voce re
citante legge il brano delle puni-
zioni divine, «...sette volte sette...», 
terribili anatemi contra I'uomo. «I 
primi nove numeri della Bibbia 
non hanno alcun riferimento col 
data storico. «Quando un uomo 
pensa alle origini e si domanda 
perche - spiega Olmi - non si po
ne il problema del comporta-
mento dell'uomo, responsabile 
del patrimonio affidato. Questi 
frammenti di immagini attuali 
prese dalla tv, sono interpolazioni 
non solo di immagini: ho antepo-

Omero Antonutti nella-Genesi.. di Ermanno Olmi 

sto infatti brani di testo, le straor-
dinarie nflessioni suite inadem-
pienze dell'uomo rispetto al suo 
incarico fiduciario di conservare 
la vita. E la raccomandazione va
le per il nostra presente. N'oi ab
biamo perriuto la gioia di questo 
stupore. Non per niente ho inco-
minciato il film con il bimbo che 
nel buo dice: "Ho paura", perche 
solo il giorno. la luce, ci da gioia, 
coraggiow. 

Con La Genesi Olmi stnnge un 
nuovo rapporto con la Rai' e'e in
fatti un accordo tra viale Mazzini 
e la sua scuola di Bassano per 
produrre nuovi lavori, dedicati al 
lavoro («lnteso come modo di vi-
vere la vita, guai se I'attivita fosse 
finalizzata al solo guadagno»), ai 
luoghi abitativi («Non I'apparta-
mento, ma la strada, la piazza, 
dove la gente incontra chi ama>), 
alia comunicazione. 

LA T V DI VAIME 

Schegge 
di Patty 

O GNl TANTO spunta qual-
cuno colto dalla curiosita 
di sapere come si diventa 

autore televisivo. E te lo chiede. £ 
una risposta difficile. Si entra in 
quella categoria per una serie di cir-
costanze, per fortuna o per sfiga, 
per awentura. A volte giova alia 
scelta una certa attitudine. In questi 
giomi di sciopero dei gbmalisti i 
piu attenti avranno potuto notare 
un'altra delle ragioni per cui qual-
cuno s'e ritrovato a far parte della 
magica corporazione con disinvol-
tura: la destrezza, dote che facilita 
anche altre categorie come quella 
di coloro che si appropriano di be-
ni o diritti altrui senza tanti scrupoli. 
Sono stati giomi di programmi tam-
pone trasmessi a sutura di falle del 
palinsesto squassato dall'agitazio-
ne. Alle 19.12 di marled! Raitre ha 
trasmesso per esempio un prodot-
to#cataIogato come scheggia: una 
ventina di minuti (Vedute di Pra-
uo) dedicati alia mitica Patty. Im
magini prese da specials e brani 
interpretati dalla cantante ospite 
di programmi diversi, tutti a ioro 
volta attribuibili ad autori e registi 
vari. .Che per6, nella riproposta, 
venivano cancellati e sostituiti 
dalla firma di due «autori» (un 
programma di...): cosi si presen-
tavano coi Ioro nomi in sovra-
pressione i montatori dell'assem-
blaggio. Di Ioro non e'era che la 
firma, postuma nspetto all'idea-

-ziene.'usata come un piede di 
porco per impadronirsi di cose 
altrui: la scritta e passata in video 
due volte, in sostituzione di nomi 
di coloro che quei programmi 
avevano concepito e realizzato 
sul serio. Se in tv si mostra la foto-
grafia di qualcuno, per esempio, 
si debbono richiedere liberatorie, 
si e obbligati a citare la fonte ed a 
pagare delle royalties salate. Ma 
se si scippano mteri pezzi di pro
grammi e li si mette in fila in 
qualche modo, ecco che si diven
ta autori di quella refurtiva e nes-
suno in fondo pud protestare, 
sembra Intendiamoci: non tutti i 
quadri sono belli. Ma attnbuirli ai 
comiciai cancellando ogni allra 
partenita e almeno inopportuno, 
via. Ma awiene, come e awenuto 
martedt per Vedute di Praoo. Non 
ho nulla contro questi signori. 
Non li cito nemmeno: sono gia 
Ioro a citarsi volentieri e non per-
tinentemente. Debbo solo confes-
sare una certa amarezza, che 
spero di rendere intellegibile per 
quanti sono interessati alia defini-
zione del termine e della funzio-
ne di «autore tv». 

G UARDANDO Vedute di 
Pram (solo il titolo e ori-
ginale. Infatti e brutto), 

ho riconosciuto immagini di pro
grammi di tanti colleghi autori e 
registi taciuti. Un pezzo di quella 
miscellanea era anche mio. Non 
mi va di rivendicare i diritti mate-
riali, ma non ho potuto non chie-
dermi: ma quei due firmatari in 
sovrimpressione, dov'erano 
quando io e i miei colleghi passa-
vamo in studio giomi e giomi a 
lavorare, parlare, discutere per 
scegliere? Dov'erano quei due au
tori tardivi: a spassa, ai cinema, a 
dormire? Concedetemi solo un 
po' di invidia per quel Ioro tempo 
libero magari felice, goduto men
tre noi ci facevamo il mazzo per
che un giomo, da soli o in cop-
pia, essi potessero esibire come 
proprie quelle elaborazioni che ci 
avevano allontanato dalla vita 
conlemporanea negandoci i suoi 
svaghi. Tutto qui. Questo sfogo, 
che pud anche sembrare perso-
nalistico, tale non e 11 suo scopo 
e morale (bum!) e didattico. Si 
voleva spiegare un altro dei siste-
mi per diventare «autori tv". Basta 
avere le chiavi dell'archivio. Si 
entra, si prende della roba, la si 
compatta e la si firma. Ogni tanto 
qualcuno scrive «non ci sono au-
ton». Forse non si trovano piu le 
chiavi dei magazzini. 

[Enrico Vaime] 


