
ANTICIPAZIONI. La Biennale dedichera la «retrospettiva» a Kerouac & co. 
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Un Urlo a Venezia 
La lezione Beat 
ai giovani d'oggi Allen CinsbergeGregoryCorsoaTangerinel 1961 PeterOrlovsky 

• VENEZIA Ho accolto con piace-
re I'idea di Glllo Pontecorvo relativa 
a una retrospettiva sulla Beat Gene-
ralion nella prossima edizione della 
Mostra Cinematografica di Venezia, 
acceltando, con altrettanto piacere, 
dl curarla,. Questo per alraeno due 
ragioni. Da un lato, mi sembrava in-
teressante assembiare un cospicuo 
nutnero di pellicole e video clie co-
prissero un arco di circa mezzo se-
polo (eh si, lanlo e il tempo die e 

* passato) e che lossero testimonian-
2a non solo degli stretti rapporti che i 
Beat inlrattennero a suo tempo con il 
cinema, ma anche del modo in cui 
la loro esperlenza era stata registra-
la, interpretata e talora persino falsi-
ficata dalla macchina da presa; ed 
anche, in qualche misura, del cine
ma che a loro piaceva o anche di 
quello nel quale essi non compaio-
no personalmente ad alcun tilolo e 
che pure senza di essi non avrebbe-
ro mai potato esistere, 

Un quadra cost composite, e 
chiaro, rhmisce opere storiche e ce
lebrate con altre in gran parte poco 
viste; pellicole che in ogni caso non 
hanno da molti anni goduto di am-

La prossima Mostra Cinematografica di Venezia, in pro-
gramma dal prossimo 28 agosto al 7 settembre, ospitera 
un'ampia retrospettiva dedicata alia Beat Generation, al 
suo rapporto col cinema, e a come il cinema ha raccontato 
lo spirito di quella rivolta culturale, il suo anticonformismo, 
il suo desiderio di liberta. Ospitiamo un interventp di Fran
co La Polla, che e il curatore della retrospettiva, sui legami 
tra le generazioni odieme e il movimento Beat. 

FRANCO I 
pia circolazione, confinate - nel mi-
gliore dei casi - all'intemo del circui-
to d'essai o presentate in occasioni 
eccezionali come la mostra nuo-
vayorkese di un paio d'anni fa. E 
d'altra parte - per parafrasare una 
nota canzoncina anni 60 del duo 
Sonny & Cher, che a quel tempi suo-
nava quasi come un manifesto - non 
bisogna dimenticare che The beat 
goes on, vale a dire che ancor oggi 
registi e operatori continuano a ia-
vorare sui materiali biografici, let-
terari e sociologi che i primari pro-
tagonisti di quella stagione stanno 
costantemente sfornando a delizia 

del loro fan. A tal punto che una 
sorta di seconda generazione beat 
si e da tempo affacciata all'oriz-
zonte, proseguendo la sperimenta-
zione iniziata, soprattutto in sede 
poetica, dai Ginsberg, dai Corso, 
dai McClure, dai Ferlinghetti. E 
questo ci porta dritti alia seconda 
ragione di cui parlavo piu sopra. 

L'obiettivo principale dell'idea 
di Pontecorvo e appunto quello di 
verificare se un filo rosso lega in 
qualche modo lo scontento, I'in-
soddisfazione, la protesta Beat di 
quell'epoca e I'immaginario delle 
nuove e nuovissime generazioni. 

Dopotutto, se opere come Sulla 
slrada e Urlo godono di continue 
ristampe ed edizioni, e evidente 
che esse non hanno certo trovato 
ostacoli nel ricambio generaziona-
le, e che anzi hanno ancora da 
suggerire qualcosa a giovani che 
per molti versi sono distanti anni 
luce da quelli del dopoguerra 
americano ed europeo. La lettera-
tura, va da se, e andata avanti, ma 
il malessere giovanile, quello sem-
bra proprio di no. 

Strutturalismo, postmoderno, 
cyberpunk e quant'altro hanno se-
gnato i decenni seguenti I'espe-' 
rienza Beat, ma lo spirito di quella 
rivolta, il suo anticonformismo, il 
desiderio di liberta, di spazio, di 
movimento, questi sono tutti tratti 
che i giovani di qualsiasi latitudine 
continuano a sentire e ad avere in 
comune con la Beat Generation. 
Un elemento, anzi, sembra essersi 
negli anni parlicolarmente svilup-
pato: quello del rapporto fra musi-
ca e poesia, o per meglio dire, 
quello della performance poetico-
musicale. Esso mi sembra un pun-
to nodale per comprendere la 

connessione fra Beat Generation e 
gioventu odiema, dal momenta 
che molti artisti Beat hanno soven-
te fatto coppia con musicisti ama-
tissimi dalle nuove generazioni: 
William Burroughs con Tom Waits, 
Michael McClure con il tastierista 
dei Doors, Ray Manzarek, Allen 
Ginsberg con Philip Glass, ecc. Ed 
e questa la ragione per cui si e 
pensato bene di affiancare al pro-
gramma cinematografico e video 
della restrospettiva almeno un 
paio di performance dal vivo che 
forniscano testimonianza di que
sto importante collegamento cul
turale e generazionale. Collega
mento che intende trovare il suo 
momento di riflessione e discus-
sione in un confronto fra alcuni 
esponenti storici della Beat Gene
ration e alcuni critici americani e 
italiani che del fenomeno si sono 
occupati in profondita: non un 
convegno ne un simposio, ma un 
incontro che fomisca testimonian
za sulla profondita e la saldezza di 
questo eventuate legame. 

Titoli e nomi a lavoro ultimate, 
naturalmente. 

Ancora llbri 
e mostra 
sul«battutl 
ebeatl» 
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Barry Gifford parla della sceneggiatura per il film mai realizzato da Coppola 

«La mia America On the Road» 
• ROMA. Mettiamola cosl: il piu 
celebre romanzo della Beat Genera
tion e scritto come un film. Trattasi, 
quasi inutile dirlo, di On the Road, 
Sulla slrada. Quindi, domanda: 
perche mai On the Road non e 
mai arrivato al cinema? Ci sono Ire 
risposte. La prima. II romanzo 
sembra scritto come un film, con i 
suoi viaggi, i suoi personaggi, la 
sua musica che sembra emergere 
Ira le rlghe; sembra, ma non lo e. 
Perche, come tutti i romanzi in cui 
lo stile e il linguaggio sono tutto, la 
trasposizione cinematografica di-
venta assai difficile. Forse, impossi
ble? La seconda, apparenlemente 
irj contraddizione con la prima: 
film da On Ihe Road ne esistono 
gia parecchi, perche il paesaggio 
americano e protagonista di deci-
ne di pellicole. Forse sia Easy Ri
der che Thelma e Louise sono en-
trambi versioni «nascoste» del libra 
di Kerouac. La terza, la piu becera 
ma forse la piu vera: i diritti cine-
matografici di On Ihe Road appar-
lengono da 25 anni a un signore 

ALBERTO 
che ancora non si e deciso a fare il 
film. Questo signore si chiama 
Francis Coppola e recentemente 
ha affidato la sceneggiatura di On 
Ihe Road a Barry Gifford, lo scritto-
re dal cui romanzo Sailor e Lula 
David Lynch ha tratto Cuore sel-
vaggio. 

Mister Gifford, perche «0n the 
Road", secondo lei, continua ad 
esseretarrtoamato? 

Perche parla della voglia di fuggire. 
La tipica sindrome amencana della 
small town, il sogno di evadere da 
citladine che sembrano prigioni 
Una cosa che, forse, e comune ai 
giovani di tutto il mondo Per que
sto Kerouac continua ad essere 
una forte fonte di ispirazione, una 
specie di guida esistenziale. 

Quail sono le diffkorta, nel mo
mento In cui si prova a trasportar-
lonelloschermo? 

La difficolta apparenteeche nel ro
manzo succede troppa roba Sem-
bia che non ci sia un «tiranle»che 

trascini i personaggi dall'inizio alia 
fine, lo, perd, un'ideuzza I'ho avu-
la: mi sembra di aver trovato una 
struttura coerente... Perd, per il 
momento, Francis ha privilegiato 
altri progetti. In una certa fase, il 
film sembrava dovesse passare a 
Gus Van Sant: che e un bravissimo 
regista, perft io ho scritto un copio-
ne pensando a Coppola. 

Qual e la fllosofia, per cosi dint, 
della sua verslone? 

A prima vista, On the Road e cifi 
che in inglese si definisce una bud
dy story, una storia sull'amicizia vi
rile: due amici che mandano tutto 
al diavolo e se ne partono alia 
ventura. Secondo me, a un livello 
piu profondo, e una grande epo-
pea dell'America del dopoguerra. 
Le do un date «sociologicO" inte-
ressante: prima della guerra, il 60& 
degli amencani viveva in realta ru-
rali; oggi, questa percentuale e 
scesa al 1096. Dopo la guerra, gli 
americani cominciarono a lasciare lack Kerouac Fred Mc Darrah 

le campagne per andare a lavora-
re nelle fabbriche: gia durante il 
conflitto, molte donne avevano fat
to la stessa cosa. Molti giovani era-
no partiti in guerra, avevano visto 
I'Europa, o il Pacifico, avevano 
scoperto che e'era un vasto mon
do al di la del loro paesello... On 
Ihe Road. E, sullo sfondo, e'e la ri-
nascita del dopoguerra: tutto il ro
manzo e percorso dal rumore del
le seghe, dei martelli, dei cantieri, 
il rumore di una nuova America 
che nasce c che si fonde con la 
nuova musica, i ritmi «industriali» 
del lazz, del be-bop... Per Kerouac 
tutto cid era sinonimo di grande 
speranza. II suo e un romanzo sul
la fuga, certo, ma e anche pieno di 
entusiasmo, di energia. E perche a 
me sembra che anche oggi I'Ame-
rica attraversi un periodo simile -
un Rinascimento all'insegna delle 
coffee house, di una nuova Beat 
Generation che sta ridando vigore 
al Paese - resto convinto che un 
film da On the Road sarebbe di 
grande attualita. Speriamo di farlo. 

L A TV DI VAIME 

Un mercoledi 
da leoni 

P ERCHE'UN ESSERE umano 
(ma che dico essere uma
no: un bipede implume, an

zi un utente) deve aver visto merco
ledi sera Modamare a Positano su 
Canale 5? Non lo so. Ma due sere 
prima in testa alia classifica Audi-
tel era risultato Campioni di ballo 
e questa e un'altra di quelle stra-
nezze che ti fanno pensare alia in-
sondabilita dell'animo umano, al-
I'ineluttabile contra il quale non 
e'e lotta. Qualcuno, piti apocalitti-
co, pud anche rifugiarsi per ci6 
neilo sbalordimento metafisico: 
«Chi siamo? Dove andiamo? Siamo 
sicuri che tocca anche a me?». A 
scopo scientifico-sperimentale ho 
seguito I'altra sera lo show (?) 
estivo, primo di una raffica di ma-
nifestazioni catodico-stagional-re-
gionali che certamente costelle-
ranno il nostra palmares di vincito-
ri di immagini televisive. Com'e 
tradizione in questo ammalloppa-
mento di sequenze, non si ride 
mai: bisteccone per lo piu bionde 
si cambiavano forsennatamente 
costumi da bagno e prendisole e 
sfilavano, con la mano sui fianco 
come ha consigliato qualche mat-
tre a marcher, su una pedana sot-
to il fuoco di frasi di circostanza 
suggerite dalla pro-loco o da qual
che dissennato, a seconda. Ho se
guito col fiato sospeso I'escalation 
di rictus verbali di Modamare a Po
sitano non riuscendo a trattenere 
dei moti di stupore: e'era proprio 
tutto quanto si poteva paventare in 
una Hera dell'owio che si trasfor-
mava in mattanza di logicita. Ri-
porto per la gioia degli amanti del-
l'horror alcuni assemblamenti di 
fonemi emessi da Castagna (infa-
stidito perche le trenta bambole 
convocate nsultavano piu alte di 
lui: «Mi sento come Magallin, ha 
commentate tentando la battuta. 
Giancarlo, pochi giomi prima, I'a-
veva definito «fascinatore di sciam-
piste»: uno a uno) e le due sue 
partner: «Ci sono ragazze che ven-
gono da paesi stranb (uno pensa 
alia Malaysia, il Burkina Faso. No: 
la Lituania, I'Estonia e la Letto-
nia). >Ognuna di queste ragazze 
dira una frase nella loro lingua», 
ha infierito il conduttore. «Attenti 
al numenno che portano ogni ra-
gazza», ha pennellato la Rettondi-
ni, presentatrice a latere insieme a 
Anna Falchi la quale, consultando 
dei depliant magnificatori, introdu-
ceva i costumi da bagno con con
cetti irresistibili: «L'aria frizzante' 
del sole», <irnnunciabile voglia d'e-' 
state dei costumi», >romantiche 
fantasie e morbidi drappeggis, 
«una delle tendenze piu interes-
santi del momenta", «una collezio-
ne fra sentimento e trasgressione». 

U NA G1URIA ERA sistemata 
fra il pubblico festante in
sieme ad assessor!, rappre-

sentanti della Camera di commercio 
che vivevano il loro bagno di folia ed 
altre glorie locali: e'erano Rocco Ba-
rocco, Marta Marzotto, Diego Dalla 
Palma, Aldo Coppola, tutto I'artigia-
nato-bene mirato al look insomma, 
quella parte del paese reale che si 
batte coraggiosamente da sempre 
contra gli inestetismi e la couperose: 
una pattuglia spertcolata che non 
manca mai in queste occasioni. Le 
trenta ragazze macinavano chilo-
metri sulla pedana (occupata per 
un po' da un delizioso cagnolino ne-
ro che s'e sdraiato a guardare. E a 
giudicare, forse) denunciando diffi
colta comportamentali e incoerenza 
motoria. Ma sorridevano sempre. E 
questo dava alia serata un tocco di 
serenita altrimenti compromessa da 
alcuni messaggi che filtravano da 
quell'ambaradam orale: >ll primo bi
kini italiano e slate indossato a Posi
tano* (segnatevele 'ste cose), «Lo 
spettacolo lo fate voi» (telefonando 
per scegliere la mejo pupona del 
branco), tutto era bellissimo (il pa
norama, il clima, le lagazze, il cibo, 
lamodaitaliana) 

Un mercoledi da leoni o da..? 

[ Enrico Vaime] 


