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Croce Rossa Svizzera

SOCIETA/CULTURA

Francesco Mismirigo
Locarno: 1946—1986

Ore 20.00: una limousine
nera si ferma davanti all'entra-
ta di uif grande albergo. L'aria
cafcfer-e soffocante di fine ago-
st»?a jfriprowisamente profu-
l'h^/ce'me I'elegante signora

scesa dalla vettura e
../gitjpita da uno stuolo di gente

Ja JW/qMo da sera. Entriamo nel-

m A dell'hotel e poi attraver-

JA Samo il salone blu dal decoro
/faf oltGcentesco: I'incessante

Am '$ash, flash, flash dei giornali-
£3 Xj^Str' abbaglia ed immortalizza.

L.kfglegante signora sorride, sa~

luta, riconosce qualcuno nella
folia. Sul terrazzo dell'albergo il

suo abito di raso bianco si con-
fonde con altri abiti da sera che
gareggiano nell'eleganza. I

profumi si mescolano. La folia
aumenta. Mille voci e il rumore
di passi sulla ghiaia. Improwi-
samente e sera e silenzio. II

fruscio delle palme si affievoli-
sce. Le luci si spengono e
davanti a noi, si accende lo scher-
mo e il film incomincia.

Lo spazio e il tempo non so-
no quelli di Cannes. Non siamo
nel 1986 ma bensi nel 1946, a

Locarno, dove da pochi minuti
e incominciata nel parco del
Grand Hotel la prima edizione
del festival internazionale del
film. Le note non sono quelle
dei «Matt Bianco» ma ancora
quelle di Glenn Miller. Da ap-

pena due mesi I'Italia e una re-
pubblica, Hiroshima e ancora
radioattiva, Norimberga sta
preparando il suo processo e il

Ticino si sta trasformando da

paese agricolo in zona semi-
industrializzata. La dolce vita e
perö ancora lontana. E la sera
del 23 agosto 1946. Quaran-
t'anni fa!

Alida Valli, una delle maggiori
interpreti del cinema italiano,
prima ospite del festival (1946).

10 <&inector>l

Mondanitä e rinnovamento
II 23 agosto del 1946 veniva

cosi inaugurato il primo festival

di Locarno con la proiezio-
ne del film «0 sole mio» di
Giacomo Gentilomo. II festival
nasce per iniziativa di un grup-
po di operatori turistici locarne-
si, fra i quali Law. Camillo Be-
retta, Riccardo Bolla e Andre
Mondini, sulla base di un atto
di estrema improvvisazione e

senza soldi. Infatti, appena due
mesi prima Lugano aveva rifiu-
tato di continuare la sua Ras-

segna internazionale del film,
fondata nel 1944. E giä si parla-
va di una piü che probabile mi-
grazione oltr'alpe della manife-
stazione... Alcune case
distributed ticinesi forniscono il

contributo tecnico alia realizza-
zione della prima edizione. La

gestione del festival viene affi-
data a responsabili degli enti
turistici con la susseguente

strumentalizzaziSr^ «elf# ma-
nifestazione cqifil|ild%Je abbi-
na cosi mondghita-sS .rinnova¬
mento cinenfotbj|ra|fcÖ. La prima

edizione (e nort-aolo la
prima) fu circondata da molteplici
manifestazioni a carattere
mondano, come riviste di mo-
da, balli eleganti nel parco del
Grand Hotel, feste notturne,
ecc. II primo programma del
festival comprendeva 15 film
in rappresentanza di 15 Paesi,
fra cui «Roma cittä aperta» di
Roberto Rossellini per I'ltalia e
«Ivan il terribile» di S. M.
Eisenstein per I'Unione sovie-
tica.

Cannes e Locarno:
stessi errori

Dopo il successo ottenuto
con «Roma cittä aperta» e
I'Interesse suscitato dal neoreali-
smo italiano, Locarno non con-
sacra quest'ultimo poiche, nel
1949, anno della prima rasse-
gna competitiva, assegna il

Gran Premio al film francese
«La ferme des sept peches» di
Jean Devaivre e non a «Ladri
di biciclette» di Vittorio de Si-
ca. Fu un grosso errore soprat-
tutto se si pensa che la critica
aveva trascurato «Roma cittä
aperta» presente al primo
festival di Cannes, che si svolge
anch'esso nel 1946, un mese
dopo Locarno. Cosi facendo,
Cannes non s'accorse della na-
scita del neorealismo italiano.
In ogni caso Locarno fu, a ca-
vallo fra gli anni '40 e '50, un
punto d'incontro fra la nuova
cultura italiana, scaturita dal-
I'esperienza del fascismo e
della Resistenza e la gente del
posto, sempre piü vicina alle
aspirazioni politiche, sociali e
democratiche della vicina Peni-
sola.

Apertura al mondo
Negli anni '50 il festival pre-

se una piü chiara funzione pro-
mozionale intesa a incremen-
tare la produzione e la cultura
cinematografica in Svizzera ed
a dare al cinema il suo carattere

veramente internazionale
che non deve consistere nel
tentativo di imporre agli artisti
e al pubblico un solo modello,
un gusto generale, ma nello
sforzo di creare una collabora-
zione e un'apertura fra tutti i

Paesi. Si sottintende con cio la

denuncia del pericolo del livel-
lamento del gusto del pubblico
per cui la funzione di una res-,-
segna come quella di Locarno
consiste nel promuovere la
bera espressione cinemt
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rietä, I'ampiezza o la mondanitä
di Cannes, Berlino e Vene-

zia. Conscia dei mezzi a sua
disposizione, la manifestazio-
ne ticinese cerca invece di of-
frire qualcosa di diverso, ba-
dando soprattutto a mantene-
re il festival «a misura d'uo-
mo», in modo di favonre al A
massimo la possibilitä di frut-
tuosi incontri fra persone di ' "

ogni Paese, accantoalla propo-
sta di novitä, non necessarian
mente commerciali, in car
cinematografico. Questo e^

sanaf^%

eüPrJr
punto il suo piü grande prCTia
poiche «di gigantismo si^w!^ /anche morire».

3'MII festival sta andando
verso la saturazione -

Dopo gli enormi successi di
critica e di pubblico (60000
spettatori nel 1985!) che han-
no caratterizzato le ultime edi-
zioni, il festival ha riconquista-
to una rinomanza ed un'impor-
tanza internazionale che si era
un po' incrinate negli anni '70.
Da una parte, ad esempio, i

distributori e i proprietari di sale

elvetici sono ormai persuasi
che Locarno e il luogo ideale
d'incontro per loro. Dall'altra, il

buon livello medio dei film in

concorso e il successo dei film
della sera stanno sviluppano
un'interesse sempre piü grande

da parte dei cinefili. Cio pro-
voca a poco a poco la perdita

II figlio del «Ladro di biciclette»,
versione 1986. (Foto: Frederik «
Meliani, Nizza) ' 39° Festival internazionale del film di Locarno

grafica aprendosi ad ogni
ma espressiva. Locarno dit/g
to cosi una sorta di «luoc
del dialogo col mondo, ©1
«uno spazio culturalef la
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azione ideologica passava
traverso il libera confrönto,'^
verifica e I'aggiornamento twi
la dialettica dei tempi» (D. LttP
chini). Fu cosi che Locarno riu-
sci a convogliare film dai Paesi
socialisti e dal Terzo Mondo.

A misura d'uomo
Ma lasciamo gli anni '40 e

'50 e la storia del festival, il

quale passa poi dal parco del
Grand Hotel alle sale chiuse
negli anni '60 e infine, a partire
dagli anni '70, all'attuale sede
di Piazza Grande, per avvicinar-
ci alia funzione anni '80 del fe-

^val. Vi sono festival imper-
soprattutto sull'aspetto

TÄimmerciale-consumistico; al-
•tn lasciano invece ampio respi-
.rp-^gli artisti presenti. Locarno

vuole eguagliare la noto-

II Festival internazionale del film di Locarno e una
delle piü antiche e prestigiose rassegne cinemato-
grafiche del mondo. Ancora oggi costituisce una
delle piü importanti occasioni di cultura per la Svizzera

italiana e per la Confederazione. Nato nel 1946
con finalitä soprattutto mondäne si pone attual-
mente in netta contrapposizione con Cannes, Berlino

e Venezia essendo diventato un trampolino di
lancio per giovani autori e cinematografie emergent.

David Streiff, direttore del festival

di Locarno.

Piazza Grande: un'orgia A
di successo. ± JA

della caratteristica di piccolo
festival. E Locarno riprende di

nuovo il valore non piü solo di

avvenimento cinematografico,
ma anche mondano. La «high
society» e il suo seguito si fan-
no sempre piü numerosi
anche se il «look casual» non e
stato ancora soppiantato dal-
I'abito da sera... Ma forse ciö
corrisponde anche all'evoluzio-
ne dei costumi, delle mode,
delle mentalitä e dei bisogni
ben differenti negli anni '80 da
quelli fra il 1966 e la fine degli
anni '70. Ma per ora I'atmosfe-
ra distensiva, priva di orgasmi
mondani e di ritmi frenetici
quali quelli di Cannes, e ancora
s^ivaguardata.

rzo Mondo alia ribalta
Locarno basa il suo concor-

o sulle opere prime inedite
a ora anche seconde o ter-

Continua a pagina 29
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se un «oggetto da zoo» coin-
volto dalla sua stessa propaganda

turistica A hvello cine-
matografico, se l'identitä
regionale esistesse o fosse defi-
nita, sarebbe piu facile espri-
merla Dal canto suo, Beltrami
risente come un malessere il

carattere provinciale del canto-
ne e la sua mancanza di punti
di nferimento che sarebbero
forse piu facili da trovare nella
vicina Italia Come Emery, rite-
niamo che la cultura italiana in
Svizzera debba essere difesa

Jerko
V. Tognola.

di regione-corridoio, legata al-
I'esterno per le sue ridotte di-
mensioni le quali, a hvello cine-
matografico, generano una sa-
turazione dei temi da sviluppa-
re «Possiamo dunque affer-
mare la nostra esistenza so-
prattutto operando per noi e
per I'esterno e non immobiliz-
zandoci» Per Muller, invece,
I'impoverimento nostra viene
dal fatto che vogliamo mante-
nere a tutti i costi un'identitä
che non esiste piu, autarchica,
rurale poveri ma contenti 1

Tognola si dimostra infine al-
quanto pessimista «II cinema

Ma consideriamo un pretesto
il voler a tutti costi etichettare
di ticinese ogni espressione ar-
tistica locale un alibi da pro-
porre a noi stessi come ancora
di identitä II ticinese cerca la

sua identitä e la cerca fra I'altro
nel «suo» cinema che perö
sfugge ancora a tale codifica-
zione e non rispecchia tale
specificitä ma solo quella indi-
viduale e propria di gente che
fa cinema in Ticino e non cinema

ticinese
Per Soldini, se un'identita

ticinese esiste essa non va sal-
vata immiserrendola, regiona-
lizzandola o ricorrendo al-
l'autarchia AI contrario, biso-
gna essere iperattivi, aprirsi ed
avere una visione sempre piu
vasta dall'esterno si pub capi-
te il nostra interno L'italianitä
va difesa ma non in modo os-
sessionale, rischiando magari
di perdere di vista I'evoluzione
storica Soldini afferma inoltre
che dobbiamo accettare I'idea

in Ticino, com'e concepito og-
gi, prova che il Ticino sta
scomparendo poiche non si
identifies piü nella cultura e nel
mondo lormbardo»

Ma prima che tutto scom-
paia (o affinche non scom-
paia1) sarebbe utile che i

«faiseurs de cinema» ticinesi,
marginal! e isolate abbandoni-
no il loro estremo individuali-
smo che Ii spinge a fare ognu-
no il suo cinema, ciö che e
senz'altro giusto, ma che non h

deve portare ad ignorarsi I'un
I'altro II cinema ticinese e dunque

un cinema di individui,
«di» cinema al plurale, realizza-
ti secondo esperienze diverse,
senza dialogo fra i registi (ma

questa non e una caratteristica
tipicamente nostrana an-
che se il bisogno di contatto
esiste soprattutto da parte del-
le nuove leve. Ma questo non
e che I'inizio.
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ze) di giovani registi e sulle gio-
vani cinematografie Cib ha

permesso non solo la scoperta
di autori socialisti o del Terzo
Mondo, ma anche dei primi
film della «Nouvelle vague»
francese («Le beau Serge» di
Chabrol, «Vela d'argento» nel
1958) o del «Cinema Novo» la-
tino-americano

Con le opere prime, purche
propongano aspetti e problemi
attuali, e possibile ottenere
un'udienza internazionale e
locale E ciö e stato spesso il

caso per i film del Terzo Mondo,

la cui presenza e sempre
stata uno dei poll della mamfe-
stazione Inserendo lavori di
scuole cinematografiche
emergenti Locarno ha dato av-
vio ad una concreta opera pro-
mozionale per un cinema altri-
menti sconosciuto dal grande
pubblico A partire dal 1981
(Pardo d'oro al film indiano
«Chakra») Locarno ha confer-
mato la ripresa del cinema nei
Paesi in via di sviluppo che cer-
cano una propria identitä E

anche quest'anno Locarno per-
servera facendo opera di divul-
gazione delle cinematografie
giovani e meno conosciute
Una via che Locarno non do-
vrebbe mai abbandonare e
quella che gli permette di con-
tinuare a privilegiare cinematografie

che lavorano in condizio-
ni difficili e che provengono dai
cosiddetti Paesi emergenti In

questo modo poträ continuare
a fare concorrenza agli altri
festival A Locarno i giovani registi

del Terzo Mondo possono
avere una diretta conoscenza
del panorama cinematografico
mondiale Inoltre, la Svizzera
potrebbe dare un contributo a

questi Paesi anche ospitando i

loro registi per «stages» tecni-
ci o per completare la loro for-
mazione e le loro esperienze

Ma secondo David Streiff,
direttore del festival, attual-
mente non ci sono piü nume-
rosi Paesi in via di sviluppo che
realizzano buoni film e che
propongano qualche cosa di nuo-
vo, tecnicamente o tematica-
mente

Un Pardo a Streiff...
L'attuale impronta del festival

e data quasi esclusivamen-
te da David Streiff, il quale sce-
glie da solo i film Grazie ad
attente scelte ed a una pro-
grammazione intelligente ha

saputo catalizzare I'interesse
del grosso pubblico Secondo

1960: Marlene Dietrich, ospite
d'onore del festival.

lui, «una persona sola ha il van-
taggio di avere una visione
globale e di poter decidere in base

a quella in questo modo le
scelte dovrebbero aver una
maggior coerenza Con questo
non voglio esautorare la com-
missione artistica che c&asulto
appena possibile e la ajtel
ha finora confermato (T^n
ducia» La «carte blalfl
Streiff b finora risultatef,
cata Bisogna pure am
che Streiff ha saputo ri
Locarno un suo spazio
tante nel panorama inte,
nale delle rassegne cine
grafiche

Per concludere, ritenia
opportuna l'attuale bipolarizz
zione da una parte i «grandi»'
film la sera, dall'altra le
cinematografie emergenti Un

compromesso sarebbe troppo
faticoso per il pubblico La bi-
polarizzazione permette ad

ognuno di vedere ciö che vuo-
le Non riteniamo questa scel-
ta ne ambigua ne pericolosa
cinema «povero» e prodotti a

grosso budget possono anda-
re di pari passo Le reazioni del
pubblico delle ultime edizioni
hanno giustamente dimostrato
che esso sa scegliere cio che
vuol vedere e che sa confron-
tare, anche se si pensa che il

confronto in genere parla a fa-
vore della grande produzione
II «cinema d'autore» e e reste-
ra sempre la carta vincente di
Locarno Altrimenti non ci sara
piu Locarno
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