
Lotta fiabesca 
« Come in una favola », il regista Gianni Amico rappresenta 
nelle « Cinque stagioni » la riscossa degli anziani emarginati 

Domenica scorsa è andata in onda sul
la Iteti' 1 la prima puntola delle Cinque 
stagioni, un originale televisivo realizza
to da Gianni Amico. Per altre quattro 
domeniche, i telespettatori vedranno di
panarsi la .storia della castrazione di un 
presepe, le difficoltà che i p e r s o n a l i 
della vicenda incontrano, e. inTine. la 
gioia per il bel risultato ottenuto. 

Una .storia banale, « Forse una fiaba 
— dice Gianni Amico — che vuole porre 
ancora una volta all'attenzione del pub
blico, dei tanto numerosi spettatori tele
visivi, il problema della vecchiaia ». 

Questo problema della terza età è. in 
verità, assai scottante, ancora por nulla 
affrontato v .studiato; i vecchi MIMO noli. 
.si sa. in un mondo che non permette lo
ro alcun rapporto attivo. Costretti a sen
tirsi parassiti di una società distratta dai 
loro problemi, gli anziani lo diventano 
presto loro malgrado, e spesso ì loro 
.sforzi [MT non esere relegati nel dimen
ticatoio. |KT sentirsi ancora utili e so
pratutto t vivi ». vengoon frustriti da una 
struttura sociale che ad e.v,i non con 
cede spazio. 

Ci .sono allora gli ospizi, le (••>.-.<• di ri-
DOMI, «love gli anziani j<er )<» più vivono 
in una totale inanità iti compagnia dei 
ricordi, di famiglie scomparse, di figli 
lontani, d; amici morti, e as|x-ttatio an
ch'essi la morte, pur rifuggendone il solo 
pensiero, protesi ancora ver.-.o !-a vita, 
spesso caciosi e disjKisti a guani,ir fuori 
come fossero ancora giovani. 

L'ospizio in cui (ìianni Amico ha IIIC.S 
so a rijxiso i suoi vecchi si trova vicino 
(ìmova: è una piccola un si, lontana Hat 
rumore cittadino, un microcosmo che n'"i 
soddisfa certamente nessuno. 

l'n ospizio crea rapidamente una Mirta 
di avvilimento: è facile sentirsi soli e 
imitili, e le partiti1 (li scopone, le s'k!-v<.c 
da sempre comi' la passeggiala mattini 
ria e la «bevuta» in ixie.se dojxi a vi e 
preso la jx-nsione. non sono certo suffi
cienti a riempire la vita riì una comu
nità di anziani. 

*. I vecchi sono costretti a condurre una 
"esistenza" assolutamente inaccettabile — 
dice (ìianni Amico — senza nessun rap
porto con la realtà. Dopo una vita di 
lavoro non .sono ritenuti abili nemmeno 
•I più piccolo impegno, ed e logico, quin
di, che si sentano del tutto estranei pro
prio in quelle case di riposo dove dovreb
bero jxiter trascorrere "bene" gli ultimi 
anni della loro vita. E' un problema sco
modo, quello degli anziani, che normal
mente si tende a rimuovere ». 

Per affrontare questa situazione « scot
tante ». (ìianni Amico ha scelto infatti 
la strada della favola, di un racconto 
che potrebbe essere vero ma non lo è. che 
contengo ogni sorla di spunti lieti e che sia 
a lieto line. 

I) racconto di un'utopia avverata nella 
lotta di un gruppo di vecchi |XT riuscire 
a portare a termine il loro sogno: la co
struzione del presepe. 

Cosi è nato Le cinque stanioni, un film 
che è stato già presentalo, prima che su
gli schermi televisivi, su quelli della Bien-
naie-Cinema 7fi a Venezia, nello scorso 
settembre. Interpreti di questo film-favola 
sono tutta una serie di vecchi attori, no
ti da sempre al pubblico teatrale, cinema
tografico e televisivo, volti più che netti 
che rispondono ai nomi di (ìianni San-
tuccio, Tino Carfaro, Tino Scotti. Rena
to Pinciroli. Clelia M-itaiiia, Kl.sn Merli-
ni, Carlo Romano. Concetta Barra, Mario 
Carrara, Alberto Sorrentino. Hoy Hoisier. 
Tiberio Murgia. Laerte Otlouclli, Vittorio 
Perico. Mario Bercila : questi vecchi attori 
( |AT loro non vale evidentemente il di
scorso delia * inabilità senile ») sono af
fiancati nel film da alcuni bambini: so! 
tanto vecchi e bambini, in una logica con 
trapposizione di età e alleanza di entusia
smi. I vecchi dell'ospizio infatti troveranno 
nei bambini del paesi- ottimi alleati e col
laboratori |x-r la loro costruzioni' Imitasti 
ea. Le stagioni sono cinque come ilice il 
titolo, perché il racconto nasce in inver
no e termina in inverno, eome l'osse un ri 
torno della .stagione più temuta, quella 
che porla il segno della vecchiaia, a chiu
dere il ciclo infralivo, 

Ma la stona di (ìianni Amico non è 
stoi'i.i malinconica, o almeno non lo vuo 
!e essere (e vedremo come nelle prossi 
me pii'ilate si d,panica in tanti sputiti 
comici). 

« IO' una fiaba — andava ripelendo 
Ciamii Amico — e quindi vuole esseri-
lieta, Perché lieto deve essere la lotta per 
riuscire a dare un senso alla vita dc'li 
anziani, una volta che si sia riluciti a 
mutarla in esistenza più umana, che eo*i 
templi spazi adotti anelli- agli anziani al' 
finché essi non siano emarginali con la 
scusa dell' "improduttività", vittime di un 
preciso disegno di sfruttamento. Una mi 
gl'are (inalila della vita è ciò che i vec
chi del mio racconto chiedono. Per questo 
combattono, e la loro lolla deve esseri-
premiata ». 

Se questi vecchi soni: riusciti, tra tante 
difficoltà, a portare a termine il loro 
pecsepe significherà, infatti, che è pos-
sibili- lavorare per ritrovare una solida 
rietà perduta, e una capacità di lavoro 
della quale ingiustamente erano stati pri
vati. L'invenzione del pres<-|x\ la gioia 
di costruirlo sono vittorie della creatività 
alle quali non bisogna rinunciare, meli 
che mai da vecchi. 

Giulio Baffi 
NELLA FOTO: Il mimo Roy Boiler e «'at
tore Gianni Sontucclo {In primo plano) 
In un'Immagine delle « Cinque stagioni ». 

Boia di classe 
La TV presenta « La ricchezza improvvisa della pevera gente di 
Kombach », interessante fi lm del cineasta tedesco SchloendorfT 

Da un decennio Volker Schloen-
dorff è uno del nomi di punta del 
giovane cinema tedesco-occidentale. 
Esordi con / turbamenti del giovane 
Toerless, dal romanzo breve di Ro
bert Musll, che si affermò al Festival 
di Cannes del 19GC e venne poi di
stribuito, nell'originale e con sotto
titoli, anche in Italia. Paradossalmen
te, anzi, si può notare che quasi tutti 
I film di Schloendorff, di ver.-a mente 
da quelli del suoi colleglli connazio
nali, hanno potuto circolare ne! no
stro paese, ma alla men peggio, in 
maniera semlclandestlna. Cosicché è 
solo con l'apparizione sugli schermi 
della penisola, la primavera scorsa, 
del Caso Katharina Blum, che una 
parie abbastanza considerevole del 
pubblico italiano ha avuto modo di 
farsi un'Idea degli Interessi proble
ma tic i e stilistici del regista. 

// raso Katharina Blu in, dal i\»c-
conto-pamphlet di Heinr ich Boell, è. 
joinu urinai multi s anno , un al lo di 
accusa alia d iscr iminaz ione dì classe, 
alla ' cacc io alle s t r e g h e » , ai loro 
s t rument i più abbiet t i , | giornali ul
t ra reaz ionar i e scandal is t ic i : argo
ment i che sbot tano, oggi, nella Ger
mania di Bonn. Ma Schloendorff ave
va già spinto , In precedenza, lo sguar
do più lndl"!.ro, e In profondo, con 
La ricchezza improvvisa della povera 
'lente di Kombach (11)71). che la TV 
manda in onda stasera (secondo ca
llaie, ore 22). 

Sulla base di documenti d'archivio, 
il cineasta ricostruisce qui, un secolo 
L- mezzo dopo, i tragici, significativi 
accadimenti che sconvolsero l'anno 
1H22. un villaggio contadino, i cui abi
tanti, spinti dalia miseria, presero 
d'assalto, senza colpo ferire, un con
voglio con 1 soldi dell'erario: scoperti 
facilmente. 1 maggiori responsabili 
dell'ingenua, disperata azione dopo 
un procedimento sommarlo furono 
mandati a morte. 

Schloendorff aveva pure trattato il 
tema della rivolta individuale (o di 
piccoli gruppi Isolati), e della sua ine
sorabile repressione, In Michael Kohl-
haas (1969). dall'opera narrativa di 
Klelst. Tuttavia l'impianto cosmopo
litico della produzione (protagonista 
era l'inglese David Warner, non spe
cialmente adatto al personaggio del 
«brigante gentiluomo»), che Impli
cava il fumoso apporto Ideologico del 
drammaturgo britannico Edward 
Bond in sede di sceneggiatura, con
tribuì a rendere non del tutto felice 
quel risultato, accentuando tra l'al
tro le componenti spettacolari e av
venturose della vicenda (ma. pur ri
battezzato La spietata legge del ribel
le, Michael Kohlhaas non ebbe da 
noi nessun successo). Anche pesava
no nel caso, come spesso se non sem
pre in Schloerdorff, una certa iden
tificazione nevrotica con le figure e 
'•on i l'atti, dottata da una coscienza 
politica non troppo chiara, e assai 
disposta alle seduzioni intellettuali 
dell'estremismo parolaio, 

Ma La ricchezza improvvisa della 
povera gente di Kombach ha il me
rito di una esposizione limpida, pa
cata, calzante, di una cronaca che 
non abbisogna di eccessivi commenti. 
La critica (non solo storica, bensì at
tuale) alla t giustizia » dei padroni e 
del potenti ne scaturisce con tutta 
nettezza, senza lenocinlo. Non è irri
levante la circostanza che il lavoro 
(In bianco e nero) sia stato concepito 
dall'autore e dalia sua équipe, nella 
quale fa spicco il nome della scrit
trice e attrice Margarethc Von Trot
ta (il cui sodalizio con Schloendorff 
dura ininterrotto da allora), per la 
duplice destinazione, cinematografica 
e televisiva. 

ag. sa. 

FILATELIA 
t Satale » sammarinese — La serie 

«Natale 70> che sarà emessa il 15 di
cembre dalle Poste di San Marino com
memorerà oltre alla festività anche Ti
ziano Vccellio, del quale quest'anno ri
corre il IV centenario della morte. Due 
opere del pittore cadorino sono state in-
fatrj scelte come soggetti dei due fran
cobolli componenti la serie: un partico
lare dell'Annunciazione per il francobollo 
da 1.1(1 lire e una Madonna col bambino 
| \ T il francobollo da :t(X) lire. 

I francobolli, incisi da Alceo Quieti, so
no campati su carta bianca patinata sen
za filigrana in calcografia (1 colore) e 
offset CI colori). La tiratura e di 75IUHM) 
serie complete. 

A pro|x>situ del comunicalo annunciati-
te remissione, vi è da osservare che man
ca in esso l'indicazione delle opere dalle 
quali sono tratti i soggetti dei francobolli; 
questo fatto rende più difficile ai tema-
liei la giusta collocazione della serie. A 
questo proposito va detto che sarebbe 
auspicabile clic i francobolli recassero 
sempre l'indicazione delle opere ripro
dotte 

/-'o./l Speciali e HK/IJl/l'.s'frti'lOHj /i/afeli-
che — Domani, 12 dicembre, presso le 
scuole elementari di Piazza Trento e Trie
ste a Cusano Milanino (Milano), funzio
nerà un servizio postale distaccato dotato 
di bollo speciale figurato in occasione del
la V mostra filatelica e del X anniver
sario della fondazione dell'Associazione 
filatelica. Sempre domani, un bollo spe
ciale figurato sarà usato a Dolo, in Piaz
za (KM Municipio, in occasione della V 
mivs'.iv. delle Poste della Serenissima. 

II Teatro Regio di Parma sarà raffi-
curato su un bollo in uso domani nella 
Porsi Merci di Via Verdi per ricordare 
il VI convegno filatelico numismatico 
i C'ulà di Parma •>. 

11 II) dicembre, la Fondazione dei La
voratori Officine «Galileo» di Firenze 
terrà la I. mostra filatelica interazien
dale nell'auditorium del « Poggetto » in 
via M. Mercati 24 B. Nella sede della 
manGestazione funzionerà un servizio pò 

stale distaccato dotato di bollo speciale 
figurato, riprodueente il distintivo della 
Fondazione. 

Il Club Alpino Italiano organizzerà il 
10 dicembre un Natale Alpino per i ra
gazzi delle scuole elementari di Cader-
zone; i ragazzi parteciperanno anche al 
concorso di pittura e disegno sul tema 
del Natale in montagna. La manifesta
zione sarà ricordata da un bollo speciale 
figurato nel contro scolastico di Cader-
zone. 

Nei giorni IH e li) dicembre a Potenza 
si terrà una rassegna filatelica temati
ca giovanile a carattere nazionale. Negli 
stessi giorni a Messina si terrà la IX 
mostra filatelica nazionale « Mephil 76» 
affiancata da un convegno commerciale 
filatelico e numismatico. 

A rettifica di un precedente comunicato 
(riproso sull'rjriità del 20 novembre) il 
ministero delle Poste annuncia che il bol
lo speciale in uso nel Palazzo dei Con
gressi di Roma Eur in occasione della 
mostra < Natale oggi », continuerà ad es
sere usato per tutta la durata della ma
nifestazione (fino cioè al Ifi dicembre) e 
non, come precedenti-mente annunciato, 
solo il 2 dicembre (giorno di inaugura
zione') 

Per i numismatici — Una serie ordina
ria di monete a corso legale, con millesi
mi) l!)7(i, è stata emessa dalla Repubbli
ca di San Marino. Lo otto monete (1, 2, 
5. 10, 20. 50. 100 e 500 lire) sono opera 
dello scultore Mario Moltcni e rappresen
tano un tentativo di illustrare i valori 
sociali, storici e culturali sui quali si 
basa la Repubblica del Titano. 

Le monete sono in argento (500 lire), 
in acomonital (50 e 100 lire), in bronzi-
tal (20 lire) e in italma (1. 2. 5 e 10 lire). 

La serie è venduta al prezzo di 5.000 
tiro nette (da versarsi sul c/c postale 
n 8 12050). Le prenotazioni, accompa
gnate dal versamento, scadranno il 20 
dicembre: le spedizioni cominceranno il 
27 dicembre e avranno lermino verso il 
28 febbraio 1077. 

Giorgio Biamino 
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Nelle foto: l'atlore Saverio Marconi,con la fisarmonica, nei passi di Gavino Ledda, a .sinistra; i registi Vittorio e Paolo Taviani al lavoro sul set di «Padre padionc » 

Quando il padre è padrone 
I registi Paolo e Vittorio Taviani 

portano sul teleschermi Padre pa
drone, il sorprendente romanzo (già 
vincitore del «Premio Viareggio») 
scritto da Gavino Ledda, pastore sar
do analfabeta sino all'età di diciotto 
anni, oggi affermato glottologo e au
tore letterario. Si tratta di un film di 
due ore. realizzato per conto della 
Rete 2 con un pensierino rivolto ai 
grandi schermi, soprattutto a quelli 
esteri: non si sa ancora quando an
drà in onda, e non ci è dato di cono
scere neppure se verrà presentato in 
una sola serata oppure in due blocchi 
distinti. 

Di Padre padrone, i fratelli Taviani 
parlano come di una sorta di «mira
colo laico»: «E' un libro in cui la 
vita di Gavino Ledda analfabeta vie
ne narrata — essi affermano — da 
Gavino Ledda letterato, padrone di 
una lingua spesso poetica. Un caso 
eccezionale, dove eccezionalità ha il 
significato di rivelazione, di indica
zione: rivelazione di una condizione 
sociale che ci fa tutti responsabili; 
indicazione di un modo nuovo di di
ventare Intellettuali, organico rispet
to della propria classe». 

Qual è la vicenda di Padre padro
ne? E' la storia di un uomo. Gavino 
Ledda, che decide di ribellarsi al « pa
drone», cioè a suo padre per primo. 
Per i sentimenti che evoca (odio-
amore, debito-vendetta), il rapporto 
di Gavino col genitore rimanda em
blematicamente allo scontro di clas
se, poiché da una parte, quella del 
padre, si manifesta la logica del pos
sesso, quindi del potere, e. dalla par

a t e di Gavino, c'è la furente presa di 
coscienza del suddito che nega lo 
status quo e si rivolta. Il padre toglie 
Gavino dalla scuola all'età di sei an
ni, perché il bambino deve guardare 
le pecore, altrimenti i fratelli minori 
moriranno di fame. Non esiste scel
ta: lo studio è un * privilegio ?< accor
dato soltanto ai ricchi. Con la vio
lenza, il padre sradica il figlio dalla 
sua età. dai suoi affetti, dalle sue 
amicizie, dalla sua cultura in embrio
ne, e lo affida al grande silenzio del
la natura. Ma quando il fanciullo, 
nella sua muta crescita, sembra or
mai domo, esplode par un'inezia il 
suo soffocato bisogno di comunicare: 
la sua lotta comincia con una fisar
monica. E la trasgressione viene pu
nita dal padre in vari modi, fino a 
eh« 11 genitore progetterà una vera 

e propria «strategia della repressio
ne» variamente articolata: dalla vio
lenza agli ammiccamenti di un'infi
ma ricchezza, fino al <• miraggioJLdeì-
la fuga, cioè dell'emigrazione. • 

Ma Gavino, al contrario di tanti 
suoi disperati coetanei, non parte. 
Ancora una volta, è suo padre che 
l'ha raggirato, sfruttando l'analfabe
tismo del ragazzo. Saranno però i fra
telli minori a vendicarlo, bruciando 
l'ovile. Gavino andrà volontario nell' 
esercito e qui si renderà definitiva
mente conto che il sardo è la lingua 
più straniera in patria, e che essere 
esclusi dal codice significa essere irri
mediabilmente esclusi dalla società. 
E, allora, andrà alla conquista del 
codice. 

Che cosa ha spinto due autori cine
matografici come i fratelli Taviani 
verso Padre padrone? 

« Il nostro è un film sulla terra — 
dice Paolo Taviani — che è il nostro 
elemento ricorrente, da Un uomo da 

risolta però con il segno positivo del
la crescita collettiva. E' una storia 
dai notevoli e sorprendenti esiti. Pa
store isolato dal mondo, Gavino Led
da a vent'anni si mette a studiare e 
si laurea addiritiura in glottologia. 
Proprio lui, che ha vissuto sempre in 
silenzio, sceglie la scienza della pa
rola. E il tema gli è congeniale: rie
sce a riversarvi con costrutto la sua 
aggressività, e le parole riassumono 
così una loro verginità. Vengono ri
scoperte, rinascono. Noi, del resto, ab
biamo girato 11 film in italiano cosi 
come il libro è stato scritto in lingua 
"perché altrimenti nessuno lo avreb
be letto — come dice Ledda —. 1 sar
di per primi, da! momento che il no
stro dialetto subisce varianti di pro
vincia in provincia"». 

Quale il linguaggio scelto dal Ta
viani per Padre padrone? E' un lin
guaggio televisivo o cinematografico? 

« Secondo noi. non esiste — affer
ma Paolo Taviani — uno specifico 

Dal romanzo di Gavino Ledda, i registi Paolo e Vittorio Taviani 
hanno tratto un film per la TV, nel tentativo di dare una ri
sposta all'utopia, di far seguire alla necessità di cambiamento 
un risultato concreto, anche se piccolo oppure incompleto 

bruciare (firmato in collaborazione 
con Valentino Orsini) fino ad Allon-
sanfùn. Storia e natura, individuo e 
collettività, sono i conflitti portanti 
della nostra opera che abbiamo ritro
vato in Padre padrone. Dopo Allon-
sanfùìi, che consideravamo l'approdo 
estremo di quella necessita di cambia
mento che tiene in vita la nostra 
utopia, abbiamo sentito il bisogno di 
darci una risposta, di costruire qual
cosa, di realizzare un progetto teso ad 
un risultato concreto, anche se pic
colo, anche se incompleto. Ecco il 
perché di Padre padrone-. 

«La storia di Gavino Ledda. infat
ti - - è Vittorio Taviani che parla 
non è esclusivamente la "sua storia", 
perché il libro lo hanno davvero scrit
to tutti i pastori sardi, che se ne sono 
proclamati co-autori in ogni incontro 
da noi avuto con essi. Come quelle 
di tutti i nostri film, questa è una 
storia di subalternità, di esclusione. 

televisivo come non esiste uno speci
fico filmico. Il libro aveva una sua 
compiutezza letteraria, dallu quale ci 
sentivamo esclusi. Quello letterario e 
quello cinematografico sono idiomi 
completamente diversi, e non si può 
attuare la trasposizione per immagini 
di un testo estrapolandone alcuni ele
menti per ricomporli in un quadro 
figurativo "altro", ed asservirli ad es
so. Par quanto ci riguarda, abbiamo 
scelto ancora una volta di fare il ci
nema che conosciamo e al quale ci 
.sentiamo più vicini, e siamo molto 
grati a Gavino perché ci ha concesso 
ampia libertà nel nostro tentativo di 
adattamento .sin generis dalla pagina 
allo schermo. Ci siamo limitati a rac
contargli il film come lo vedevamo 
sulla carta, e ciò a lui è bastato, vi
sto che non è mai venuto a trovarci 
sul set. Lo apprezziamo molto i>er 
questo... ». 

Padre padrone sarà, quindi, un'ope

ra del fratelli Taviani, parente forse 
più stretta della musica che della 
letteratura: «ai nostri film diamo 
una strut tura di tipo musicale, per
ché ci viene spontanea l'impostazio
ne secondo cadenze musicali anziché 
propriamente narrative » precisano 
gli autori. E la necessità dell'autono
mia dei due linguaggi è. peraltro, sot
tolineata dalla presenza sullo scher
mo dello stesso Gavino Ledda, « in 
forma di testimonianza », mentre nei 
panni dei protagonisti troveremo due 
attori teatrali, vale a dire Saverio 
Marconi (Gavino) e Omero Antonuttt 
(ti padre), nonché il piccolo Fabrizio 
Forte che impersona Ledda bambino. 

La ricerca dei Taviani, soprattutto 
per quel che concerne «squisitamen
te » il linguaggio, ci fa pensare alle 
rigorose elaborazioni di uno tra 1 po
chi « linguisti » del cinema mondiale: 
il regista Jean-Marie Straub, cineasta-
musicologo per le Cronache di Anna 
Magdalena Bach, cineasta-saggista 
singolare per il suo recente Fortini/ 
Cani. 

«D'accordo, si può trovare un nes
so espressivo tra noi e Straub — ri
spondono i Taviani — ma ci sentiamo 
abbastanza napoletani, anche se sia
mo toscani, per amare lo spettacolo 
un po' più di lui ». 

Paolo e Vittorio Taviani hanno da 
poco terminato le riprese di Padre 
padrone. 

« Per rendere l'idea della realtà 
- - dice Vittorio — spesso bisogna mo
dificarla. Perciò, abbiamo cercato al
tri luoghi, accantonando quelli in cui 
s: è svolta la vicenda di Gavino, e ci 
siamo trasferiti dall'originaria Siligo 
alla provincia di Sassari. Oltre a mille 
esperienze indimenticabili, in Sarde
gna abbiamo trovato quel "paesaggio 
come palcoscenico" che inseguivamo 
da tempo. In quest'isola, c'è un'infi
nita varietà di cieli, quindi di lul'i e 
di colori ». 

Anche se tende a dimenticarselo, il 
cinema se n'era accorto da tempo, 
visto che persino un regista cosi an
glosassone come Joseph Losey (oggi 
cliente assiduo dei nostri telescher
mi) ha fatto di tutto per poter girare 
in Sardegna la sua Scogliera dei de
sideri con la terribile coppia Liz 
Taylor-Richard Burton. Un film che. 
del resto, aveva quale unico pregio 
proprio quel «palcoscenico naturale>. 

David Grieco 
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