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Interviste & Commenti Domenica21 aprile 1996 

Mario Monicelli 
regista 

« Politica? Mi piace senza anatemi» 
«!o - dice Mario Monicelli, regista fra i nostri maggiori - la 
vedo cosi: da una parte ci sono quelli che urlano, lanciano 
anatemi, minacciano vendette e "repulisti"; dall'altra quelli 
che spiegano, ragionano pacatamente, parlano di cose 
concrete. Sono questi ultimi i requisiti adatti per vincere? 
Ah, questo non so proprio dirlo. Certo, sarebbe ben curio 
so che I'assenza di istrionismo in Prodi e nei suoi, venisse 
ritenuta un demerito*. 

MANCA 
competizioni altreltanto combat-
tute: monarchia o repubblica, 
"scudocrociato" o "Garibaldi". Fu 
durissima anche allora, ma sebbe-
ne la posta in gioco fosse ben piu 
alta di oggi, non mi pare si respi-
rasse un clima degradato come 
I'attuale. Nessuno minacciava di 
far piazza pulita il giorno dopo. 
Anche la partecipazione dei citta-
dini era piu appassionata, attenta 
alia sostanza delle cose: non c era 
la tv con le sue immagini ma an
che con le sue mistificazioni ed 
eravamo tutti in piazza, in galleria, 
aicomizi... 

Lei da uomo di cinema e partko-
larmente attento alle facet, agli 
sguanli, alia gestualtta. Quale lm-
pKsskMe le fanno tutti quel per-
sonaggi che si rincoirono sullo 
schermottlevisivo? 

Vede, io sono intellettualmente 
schieralo con I'Ulivo, la parte che 
mi sembra piu ragionevole e re-
sponsabile, e quindi e piuttosto 
naturale che gli aim' mi appaiano 
meno convincenti, poco credibili, 
perfino piu antipatici. Prodi e Dini 
mi sembrano due economist! di 
valore, che dicono cose sensate e 
hanno guadagnato stima anche 
all'estero; gli altri dell'Ulivo li vedo 
attenti, preocojpati delle cose 
concrete, sensibili ai bisogni del 
paese piu che a quelli del padro
ne. Sul fronte opposto mi pare ab-
bia perso efficacia la furbizia ma 
anche la novita dell'ingresso in 
politica della Fininvest. Berlusconi 
e ormai ripetitivo, noioso: le stesse 
cose da vendere, le stesse parole, 
gli stessi rigidi sorrlsi. Per il resto 
sono quasi tutti dipendenti dell'a-
zienda. So che a molti fa effetto Fi-
ni, ma a me sembra un bel mani-
chino della Rinascente. O della 
Standa, giacche ci siamo. Dato 
che lei si rivolge al "cinematogra-
faro", se parliamo di facce troverei 
molto simpatica quella di Bassoli-
no, che perd non e candidate, ma 
a(Jche quella di Bertinotti. Tutta-
via;'ripeto, queste sono impressio-
ni di uno che ha il vantaggio di es-
serepoliticamentepartigiano. 

Come vede Monicelli quella die e 
stata deflntta U "rivohukMie" tta-
Hanaf 

Rivoluzione, dice? Se e passata, io 
non I'ho vista. Ah, speravo anch'io 
in una rottura dopo il referendum 
sul sistema elettorale, ma non c'e 
stata, a conferma che non si tratta 
solo di forme ma di sostanza poli
tica. Sevogliamo, Tunica proposta 
"rivoluzionaria" e quella federali-
sta, ma a toglierle qualunque cre-
dibilita ci pensa un concionatore 
del tutto inaffidabile come Bossi. A 
rifletterci, rivoluzionario potrebbe 
essere anche Bertinotti se dicesse: 

• ROMA La suburra. E dove al-
tro poteva abitare il padre de'/so-
liti ignoti e di Guardie e ladri! 
Dove altro poteva affacciarsi, se 
non in Piazza degli Zingari, il re
gista di Brancaleone e dei Picaril 
Tre piani a piedi su per neri gra-
dini di ardesia, lungo scale che -
e certo - odorano di malaffare, 
ed eccoci nel covo di Mario Mo
nicelli, Jeans e maglione, un sor-
riso malandrino, modi cortesi 
ma spied, e qui che il "cinema-
tografaro" forse piu amato dagli 
italiani - mantovano di famiglia, 
viareggino di nascita, romano 
d'adozione - attende di fare un 
paio di buoni colpi: compiere 
felicemente, anche se "un p6 
meravigliato", i suoi ottantadue 
anni il 15 maggio; e vedere un'l-
talia piu rassicurante e rassicura-
ta il 21 aprile. Vale a dire, oggi. 
Intanto legge, scrive, fa progetti, 
prepara una regia di Bohime a 
Torre del Lago, cerca di sottrarsi 
ai pedlnatori, risponde agli innu-
merevoli soci che incessanta-
mente Io cercano al telefono. 

Sediamo davanti a un tavoli-
no ingombro di carte, dove rug-
gisce il Leon d'Oro alia camera 
che la Mostra del Cinema di Ve-
nezia gli ha assegnato nel '915 
quando il numero dei suoi film 
aveva ormai uguagliato il nume
ro dei suqi anni. Camera lunga, 
quella di Monicelli, Iniziata nel 
'34 con un film a 16 millimetri, / 

, raguzzi della Via Paal; prosegui-
ta poi nel tirocinio dell'aiuto-re-
gia e della sceneggiatura; che 
ebbe un fortunate exploit nel so-
dalizio con Steno e nella serie 
con Toto; e che nel quaranten-
nio seguente ha Inanellato pelli-
cole di genere diverso ma di 
analogo successo, da La grande 
guerra a La rogazza con la pislo-
la, da Romanzo popolare a Ami-
ci miei, da Cam Michele a Ijn 
borghese piccolo piccolo, da'II 
marchese del Grillo ad Arsenido 
e veccfii merletti, senza fifletajjM> 
titoli gia evocati all'inizio dall'o-
nomastica urbana. 

Quota stagwne avanzata deHa 
sua vttt MonkelH I'ha accotta con 
quakbe meraviglla ma anche con 
natunlena, senza proteste ne a* 
de ne rimpianU. Posalano japere 
anche con quale state d'anhno si 
acclnge aN'amo appuirtamenw, 
qwHIo elettorale? Gil sembra die 
II "taglio", il canttere, U quanta 
del confranto politico abbiano 
contspostoalleattese? • 

Direi di no. Abbiamo sentito urla, 
insult!, minacce, ma di grandi idee 
in campo ne abbiamo viste po-
che. Lei si rivolge a un ottantenne 
che subito dopo la guerra vide 

badate che il comunismo non si e 
ancora realizzato, quello che ab
biamo visto era solo finzione, in-
ganno, tragedia, I'esattocontrario 
del comunismo... Dobbiamo rico-
minciare tulio.daccapo: Ma sqno 
due ipotesi impraticabili. E allora 
conteatiamoci di farlo funzionare 
megli4qitgsto,pagse, renderlo.pjg, 
efficiente, onesto, europeo. Sara 
giaqualcosa. 

Ma Id ha appena ricordato m'al-
tn grande sfkta, una promessa, 
dnquairt'annifa... 

Una promessa, si, solo una pro
messa. Perche una vera rivoluzio
ne il popolo italiano non I'ha mai 
fatta. Forse ci provarono i Mille, 
prima che la parte piu retriva della 
borghesia si assumesse il compito 
della restaurazione. Neppure la 
Resistenza fu rivoluzione ma testi-
monianza della voglia di riscatto 
di una parte del paese. Non ci fu-
rono ne guerra civile, ne epurazio-
ne, ne eliminazione di ceti o clas-
si. Eravamo sotte tutela intemazio-
nale e tutto continu6 come prima. 
Francamente, non mi sentirei di 
condividere quello che venne ri-
vendicalo a Togliatti come il gran
de merito della pacificazione. 

Ha accennato alia borghesia: Id 
die ne ha osservato e descrttto 
comportamenti, vU elk, die co-
sa pensa di questa borghesia ha-
liana di fine mlHennlo? Le semhra 
abbia acqublto cumira, conggio, 
dlgnita? 

Un cambiamento forse sta awe-
nendo, e sia pure sotto il profilo 
meramente estetico. Scomparsa 
una certa Dc dotata di cultura, dut-
tilita, capacita mediatrice, sembra 

che i gruppi alti della borghesia 
abbiano qualche riluttanza ad affi-
darsi a una destra cosl grossolana, 
incolta e compromessa. Sono 
quindi alia ricerca di referent! piu 
decorosi. Ma, ripelo, parliamo di, 
gusto, e ci riferiamo a una borghe
sia per cosl dire illuminata. L'altra, 
la piccolos piccolissjma, borghev 
sia, quella continua a volare bas
so, a occuparsi solo di fisco, tasse 
e interessi. 

Quela de "I soHU hjiMti" era un'l-
talia scalcagnata, amrffdna, affa-
mata. II boHJno, al di la del buco 
nd muro, era un magro platto di 
pasta e ced. Poi e venuta "tangefl-
topoir... 

C'e stata un'accelerazione im-
pressionante dei fenomeni negati-
vi, tanto nella politica quanta nella 
cosiddetta societa civile. Al punto 
che requisiti elementari come I'o-
nesta di un uomo pubblico o l'im-
parzialita di un magistrate vengo-
no ritenute doti eroiche, qualita 
stupefacenti, elementi di carisma 
in cui pud innestarsi un sia pur in-
volontario leaderismo. Ah certo, 
un film come quello oggi non sa
rebbe piu possibile. L'ltalia e cam-
biata molto ma il vero salto di qua
nta e slato fatto dalla criminalita. 
Per scassinare una banca oggi si 
va con bombe a mano e mitra. La 
classe politica non e piu la stessa. 
ma se si pud dire cosi e stata la 
"classe criminate" a fare il vero 
passodagigante. 

Tutto en chiaro, o almeno sem-
brava chiaro, un tempo: Toto en il 
ladro e scappava; Fabrbi era la 
guardia e Inseguiva. Non e'enno 

dascuno stava net suoi 

Gaetano 0! Filtppo/Contrasto 

panni. Se e'en qualche somiglian-
za en nd fiatone, nd mai di piedi, 
magarl ndla redproca pleti uma-
na. Se penslamo agli inseguimenti 
di oggi, vediamo accuse di con-
giura pgWica, dossier segicti, te-
lefonidonati... 

...E collusioni, e corruzioni, e co-
perture.jnQonfessabili. Non trova 
inquietante la vicenda di Contra-
da? Ogni giorno ci raccontano di 
arresti, relate, bande sgominate, 
ma la malavita sembra rinascere 
dalle sue ceneri come la Fenice. 
Sara anche utile il ricorso ai "pen-
titi", non dico di no, ma e umilian-
te per lo State e per i cittadini affi-
dare la propria sicurezza a perso-
ne non si sa fino a qual punto affi-
dabili, che possono perseguire fini 
diversi da quelli della giustizia. 
"Guardie e ladri" e un film del '51, 
e furono durissimi allora gli inter
vene della censura di marca anco
ra fascista. Era ritenuta inammissi-
bile la solidarieta umana che tra-
pelava fra l'inseguilo e I'inseguito-
re, ma il pubblico ancora una vol-
ta si mostro piO maturo dei censo-
ri. Ma oggi, chi pud restare tran-
quillo di fronte alia guerra fra pote-
ri dello Stato, ai servizi deviati, agli 
agguati reciproci? Ecco un altro 
grande tema, accanto a quello 
dell'economia. Cherestacentrale, 
perche I'economia e fatta di cifre 
mentre la politica pud esser fatta 
di chiacchiere. Insomma, come 
non preoccuparsi che il govemo 
della cosa pubblica risponda a cri-
teri di onesta, professionalita, e 
che chi ne e titolare vada a tutelare 
non i suoi personali interessi ma 
quelli della intera collettivita? 

. «Servizio pubblico» 
E qui la vera sfida 
tra Destra e Ulivo 

ALBCHTO ASOR ROSA 

V ORRE1 che i politici dell'Ulivo non dimenticassero, dopo il 
21 aprile, che la spina dorsale del nostra programma S il 
pubblico. Del resto, questa discriminate e cresciuta ed e 
venuta fuori con estrema chiarezza nel corso della campa-
gna elettorale: si e visto sempre meglioche la linea di divisio-

^ • • • B ne fra centro-sinistra e destra e costituita pnncipalmente da 
un diverso modo di concepire gli interessi collettivi, il rapporto fra mdi-
vidui e comunita, la funzione e il ruolo del «servizio pubblico», appunto, 
neltessutosocialecomplessivo. 

Ad esempio, nella campagna elettorale dell'Ulivo si e imposto con 
forza sempre maggiore il tema della difesa e del rilancio dello Stato so-
ciale. Ma quale Stato sociale si potrebbe concepire e realizzare senza 
la difesa e lo sviluppo del servizio pubblico? Cid e vero per una serie di 
campi che costituiscono (per riprendere I'immagine della spina dorsa
le) I'ossatura portante del programma dell'Ulivo: la scuola, la forma-
zione, I'universita, la cultura, le comumcazioni di massa, la sanita, i tra-
sporti. Allrettante strutture decisive per rendere migliore, per elevare la 
vita degli italiani, per Irasformare e consolidare il rapporto tra le gene-
razioni (come ricordava Romano Prodi nel comizio conclusivo a piaz
za del Popolo), per dare prospettive ai giovani. La stessa proposta di 
costituzione di un ministero della Cultura non si capirebbe, se non si in-
serisse logicamente in questo quadro. 

Nel corso della campagna elettorale si e altresi chiarito, mi pare, che 
noi proponiamo una concezione piu dinamica, nuova e diversa, del 
pubblico. Certamente per noi il pubblico non coincide ne con lo stata-
lismo ne con il centralismo Anzi, pensiamo che sia bene in ogni caso 
decentrare funzioni, ruoli, responsabilita. La societa italiana e abba-
stanza matura per sottrarsi a controlli e govemi troppo stretti. Semmai, 
anche in questo campo bisognerebbe elaborare e far crescere una 
nuova cultura dei rapporti fra individui e istituzioni: una nuova cultura, 
in cui I'equilibrio si sposti a favore del lata individuate, personate, crea
tive, di tale rapporto. 

II mix di pubblico e private a cui pure si e fatto nferimento a proposi-
to di taluni degli argomenti precedentemente elencati (ad esempio, la 
cultura), va intesoe praticatocon questo spirito. 

Detto questo, non si pud non rammentare che, se il pubblico non e 
automaticamente statalismo, certamente il piu delle volte non pud non 
essere statuale, per motivi funzionali oltre die di pnncipio. Questo e ve
ro soprattutlo per certi campi: ad esempio, la scuola. La scuola assolve 
a molti compiti in una societa come la nostra, da quello della formazio-
ne professionale a quello della trasmissione del sapere. Ma ne assolve 
anche un altro, piu importante di tutti, che e quello di garantire un 'edu-
cazione al vivere civile organicamente pluralistica e fondata sul meto-
do laico del confronto e del reciproco scambio di esperienze. Se lo Sta
to si ritira da questo terreno o lo considera secondario, non pud non 
apnrsi una fase di grande disagio e persino di conflitto all'interno della 
comunita nazionale. Ma un ragionamento non molto diverso io farei 
anche per i problem! deil'informaiiione edellacomunieazioiie alivello 
televisivo. 

A SSUMERE una prospettjva del genere intorno alia questione 
del pubblico non significa perd considerare il problema 
esaurito. Anzi: pioprio se si considera il pubblico un ganglio 
essenziale nel meccanismo dello Stato sociale, esso cosli-
tuisce un problema da affrontare e risolvere con un impe-

BBMHI^ gno e un coraggio eccezionali (altrimenti, come fa la de
stra, potremmo limitarci a buttarlo a mare) 

La situazione del pubblico nel nostra paese e infatti catastrafica. Pa-
rassitismi, clientelismi, mancanza di direzione, assenzadi progettazio-
ne strategica, strumentalizzazioni politiche, lotte di potere, ne hanno 
fatto un campo abbandonato e pieno di erbacce. L'effetto piu perni-
cioso di questo abbandono e secondo me la deresponsabilizzazione 
dei singoli, anche dei singoli dirigenti, la mancanza di un'etica profes
sionale del pubblico, di una deontologia del dirigente e del dipendente 
pubblico. Turn abbiamo avuio ache fare, come cittadini o come lavo-
ratori, direttamente o indiretiamente, con ospedali, scuole, universita, 
in cui il pubblico non viene concepito come mettersi al servizio del cii-
tadino ma come esercizio di potere di questo o quell'individuo, di que
sta o quella casta, o magan semplicemente come spreco e come pa-
rassitismo. 

lo vedo che su questo terreno I'Ulivo dovra affrontare una delle bat-
taglie piu dure e difficili del suo govemo. Non pud non farlo, per tutte le 
implicaziom che, come ho cercato di dire, ne conseguono. Si tratta di 
invertire una tendenza, un andazzo, un costume: di cambiare, come 
dicevo, un'etica troppo diffusa. Non e cosa da poco. Di buono c'e che 
in questa azione potra contare non solo sull'appoggio dei cittadini ma 
anche su strati assai consistenti di lavoratori dei diversi settori interessa-
ti 

Per i quali questo stato di cose e divenuto non meno e forse piu intol-
lerabile che per gli utenti di tali servizi. Penso ancora alia scuola. Una 
profonda riforma dell'esistente pud contare su una cospicua massa di 
insegnanti, che sempre si ritrovano con spirito positivo agli appunta-
menti decisivi nella vita delle loro istituzioni e del paese. E un compito 
storico (lo dico senza enfasi), su cui si pudsaldare una nuova unita del 
paese. 
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E ABBASTANZA evidente, or
mai, che _purcon tutle le sue 
contraddizioni _ la campa

gna elettorale che si e appena 
conclusa ha mostrato che e in atto 
uno scontro tra due concezioni di-
ve"ienti dello Stato sociale, della 
deuocrazia modema, della giusti
zia e della solidarieta sociale. Gli 
italiani, insomma, hanno ormai gli 
elementi per decidere da che par
te stare ed e sperabile che lo dica-
no con chiarezza, questa volta an
cora piu che in passato. Ma non 
c'e dubbio sul fatto che questa vol
ta il ceto degli intellettuali si e fatto 
notare per la sua assenza, per un 
silenzio piu forte e massiccio di 
quanta e successo in passato. For
za Italia ha cercato di sottolineare 
con particolare insistenza la pre-
senza di sei o sette tra professor! e 
giomalisti nel suo staff ma Tunica 
inlziativa di cui si e finito per parla-
re e stata la singolare intervista che 
Luclo Colletti ha dato a questo 
giornale, affermando in soslanza 
die non fara nulla per essere del
ta ne con la propaganda ne col 
danaro e prendendosi dai suoi 

compagni di awentura I'epiteto di 
snob che forse nascondeva a fati-
ca il dispetto di tutti per 1'uscita 
inaspetlata. Intendiamoci: intellet
tuali, a ben guardare, sono pre
sent in tutte le lisle ma non si fan-
no riconoscere come tali. 

Questo tuttavia e un fatto positi
vo di modernizzazione della poli
tica piuttosto che negative. 11 rap
porto tra gli intellettuali e i partili e 
stato sempre difficile e tormentalo 
nell'ltalia dell'ultimo cinquanten-
nio Non di rado si e tradotto in 
uno scambio tacito che si pud 
nassumere cosl: al partite il presti-
gio culturale, all'intellettuale gli 
onon piu che altro formali del Par-
lamento. Ma le cose a volte sono 
andale anche peggio con delusio-
ne reciproca dall'una e dall'altra 
parte. Con un'eccezione: quando 
l'inlellettuale ha accettato ed e riu-
scito a diventare un tecnico, un 
esperlo dei problemi politici, un 
funzionario verrebbe da dire della 
democrazia parlamentare. 

Quando, in altri termini, si e 
spogliato del suo modo di essere 
tradizionale ed e riuscito a dlven-

Intellettuali e voto: 
perche tanto silenzio? 

NICOLA TR 
tare un uomo politico a tutti gli ef-
fetti. Di qui, mi pare, la difficolta 
sempre maggiore delle forze poli
tiche di cooptare intellettuali a 
meno che, appunto, si realizzino 
le condizioni cui accennavo. For
za Italia, com'e note, ha una storia 
assai breve, e un cunoso miscu-
glio tra partito-azienda e movi-
mento plebiscitario e la scella di 
Berlusconi pare piuttosto un tenta
tive di accreditare all'esterno una 
considerazione degli intellettuali 
che finora non si era mai percepi-
ta. Al contrario, nelle elezioni del 
marzo '94, si era profilato proprio 

nel Polo un "igoroso e anogante 
antmtellettualismo Ma una simile 
situazione, simile peraltro a quella 
di tutti i paesi europei occidental!, 
significa forse che all'intellettuale 
la politica interessi poco o che 
nulla ha da dire di fronte alio scon
tro elettorale, A me non pare pro
prio e mi sembra di individuare in-
vece nel silenzio che c'e stato, nel-
I assenza palpabile degli intellet
tuali dal dibattiln (con leccezio-
ne naturalmenle degli editoriali 
sempre piu simili a lunghe predi-
che del piO diffuso quotidiano ita
liano) un fenpmeno complesso 

su cui vale la pena tentare un'in-
terpretazione. 

C'e, anzituttc, a mio awiso il di
sagio che oggi molti, moltissimi 
hanno di fronte a una lotta politica 
le cui modalita di realizzazione 
sono radicalmente cambiate in 
questi ultimi cinque-sei anni. Sono 
scomparsi i partiti con le loro com
mission!, le loro riviste, i loro mo-
menti di incontro e di elaborazio-
ne cntica e una parte non piccola 
per non dire la pifl parte si e trasfe-
nta sui mass-media e in particola
re in televisione o nelle strade o 
neile piazze in cui si stabiliscono i 
contatti Ira i politici e tutti gli altn. 
Eppure, se c'e un momento stori
co in cui e necessario riprendere a 
progettare e a elaborare critica-
mente, e proprio quello in cui stia-
mo vivendo. Cadute vecchie ideo
logic, bisogna ncostruire e non lo 
si pud fare soltanto con i talk-
show Ma ci vogliono le sedi, i luo-
ghi, le occasioni D'altra parte la 
crisi repubblicana ha accanlonato 
in questi anni questo problema e 
ora occorrera riprenderlo in ma
no C'e da augurarsi che gli intel

lettuali si impegnino in un simile 
lavoro all'intemo o vtcino alle for
ze politiche che stanno emergen-
do dalla transizione. 

Non e qui il caso di fare linven-
tano dei problemi che abbiamo 
davanti e che richiedono uno sfor-
zo serio da parte di tutti quelli che 
sono in grado di farlo ma non si 
pud aspettare che siano i politici a 
dire quel che c'e da fare, e ormai 
chiaro a lutti quali sono le questio-
ni piu importanti e le forme peror-
ganizzare una seria eiaborazione 
non sono difficili da trovare. Sa
rebbe grave, invece, se morte le 
vecchie forme e tradizioni di mili-
tanza politica degli intellettuali, 
questi ultimi si chiudessero esclu-
sivamente all'interno dei propn 
studi o della propria, pur impor
tante, camera scientifica mostran-
do dislacco e indifferenza per 
quello che succede in Italia e al-
trove come se si trattasse di una 
cosa irrilevante o, al contrario, 
non migliorabile 

Questa si sarebbe una perdita 
secca insieme per la sinistra e per 
tutto il paese. 
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