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iv. Un programma di Giovanna Gagliardo su cento anni di storia raccontati in musica 

Giovanna Marini 
«La voce del folk 
e sempre viva» 
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• ROMA. Le canzoni sono b nostra memoria, raccontano 
chi siamo stair; ma forse non saremmo mai riuscW a rimetle-
re Insieme II puzzle delle migliaia di canzoni popolari serine 
e canlate In ogni angolo della nostra penisola dall'unifica-
zione a oggl, passando per guerre, occupazlonl, rtvolte, sen-
za II lavoto latto da un gruppo di appassionati musicisti e ri-
cercalori (Cantacronache. Nuovo Canzoiilete llaliano, e an-
cura lino a oggi I'tatltuto De Martino) che Ita gli anni Cin-
quanla e Sessanta hanno poslo le basi di questo immenso 
archiviodefla musica popolare italiana. 

Giovaniia Marini $ una di toro. Musicista. composirrice, 
rtceicatrke, ha studlato la voce e il canto, £ state protagoni-
sta della stagtone della canzone polilica, ha scritto opere 
che conlaminano [orme colte della musica con forme popo
lari; personality lorttssliriache non ha mai dato via la propria 
inlegrlta artlstka, oggl i purtroppo cooosciuta piCi all'estero, 
in Francla per esempto. che non in patrla (.siamo un paese 
dipoveracclchecercanocontinuamenterlirivernlciarsl-di-
ce - gli slranieri vengono dall'esteto per studiare proprio le 
cose che noi allegrameme butllamo via»). E la storia delle 
nostre canzoni la conosce bene. -Nel 'SS - racconta - a Tori
no c'era II Cantacronache, un gruppo di ricercatori e musici-
Ml come Sergio Liberovici e Fausto Amodei, che (acevano 
molte belle canzoni ed erano conoschiti soprattutto dagli In-
teileuuall, collaboravano con Portlni. con Calvino. Pol, all'i-
tilzlo degli anni Sessanta, si sono spostali a Milano e si sono 
iusi al gruppo d i Roberto Leydl, di Gianni Bosk), che avevano 
(ondato le edizktni Avantl, poi diventale edizionl Del Gallo. e 
dove c'erano ancbc Diego Carpitella, Ernesto De Martino. II 
loro lavoro e stato fondamentale, soprattutto la declsione di 
londare fc edlzioni e pubblicare, prima tulto II canto popola
re. poi II canto politico. Tutlo materlale "trovato". come i 
canti dl risaia che laceva Giovanna DaFftni, come ie canzoni 
che proponevamo con Ivan Delia Mea e Gualtiero Bertelli 
nel Nuovo Canzonlere Italiano, La "Tiscoperta" del grosso 
pubblico dl tulto questo patrimonto awenne il 20 giugno del 
1964. quando presenlammo al festival dei Due Mondi di 
Spolelo uno spettacolo di canti Jntitolato Bella tiao. La cosa 
suscflO flrosso scandato petclte (ra le altrecanzoni (acevamo 
anche Coniio in seimatedelta e quel pubblico di signore im-
pellic«iataeo^i^^;,i)ioi(C/(r'siscflndalizzii!iciilciidocicaii-
laie 'WiltQrl signorl uflteiali, che la guerra lavete voluta, 
scannatorl di came venduta e rovi-

na della gioventfj...", Ci denuncia-
rono per vlllpendlo delle Fbrze Ar-
mate. arrivarono plcchlalort e fa
scist! come Caradonna, si moblllta-
rono anche tantl compagni, e tutlo 
questo sGTvt a farci conoscere co
me nessuna strategia promoziona-
le dbcogralica sarebbe riuscita a 
(atel-. 

Ma la ricencB sulla canzone po
polare si e esaurlta o continua an-
cora? -Non si e affatto esaurita -
spiega la Marini -• Allora il nostra 
lavoro dl rkwrca era legato alia po
litics, aveva motivazloni ideologi-
che e la musica popolare ci inte-
ressava perche era conskterata la 
culture del diseredatt, degli emar-
glnati, Oggl nessuna sente piu il bi-
sogno di collocarla da questa o da 
quella parte. La riceica oggi e pW 
che altro scientUIca Ma si continua 
a farla perche ci sono ancora tanti 
cantl da scoprire. la gente canta 
eccome, anzl soprattutto ora e'e 
forte I! blsogno dl tomare al luoghi 
della comunicazlone orale: le teste 
popolari, le fesle religiose con i 
canil rituall, i flagellanti... Tutte co
se che negli anni Scttanta non era-
no considerate Important! perche 
non eravamo ancora morn, inten-
do culluralmenle. E ora le sliamo 
rbcoprendo; per reagire a questa 
omologazione cullurale che oegli 
ultlmi dteci anni ha appiattito tutto, 
I'omologazione culturale che il la' 
sctsmo non era riuscito ad ottene-
re. ma la socteta del benessere, 
quella sh. 

• RtaiA. Federico Fellini credeva 
in Dio. Dapprima un po' hjttl ten-
devanu ad escluderlo. poi qualcu-
no ha parlalo. sempro meno som-
inessamcnte. della curiosita del ci-
neasta verso gli Interrogativi della 
fedeo della rellgione, lino aliacon-
versloiiechesarebbcawenula,.se-
condo alcunl, nel corso dcll'ultlma 
fatale malattla. Insonima il rappor-
to Ira II laico, irriverentc Ffelllni. al-
meno a gludkare dal suol Film, so-
praltutto quelli plu antlchl, non ha 
mnl slancato dl appasafonare criti-
ct p studiosi. E in questl gtomi, nel 
corso del quail si susseguono mnl-
le Inlzlalive sul tnacstro riminese 
che avrebbecompiulo 75 anni 1120 
gennalo. cl rllomano, con tesi e te-
stlnionlanwi origlnflll. ben due li
bit 

Che Felllnl ablila avuto .un'esl-
«lema splrltualc mollo Intensa c 
IirofondB'nncliedfllpuntodl vista 
Trllgloso, C una dollo Ideu gulda 

«Viva ritalia». Se canta 
• ROMA. Cantartdo, canlando, 
centoannidi storia del nostra Pae-
se. Fuori dalla balera dl Ettore Sco-
la che ci ha raccontato attraverso il 
ballo i camblamenli del costume 
dalta seconda guerra mondiale ad 
oggl, denlio gli studi Rai di Milano 
dove ora Giovanna Gagliardo t i 
racconta la storia del nostra secolo 
atlraverso le canzoni. Canti di lotta. 
di regime, palriottici, pacifisti. Ma 
anche canzonette, vriotlvetti d'a-
more. per ricercaie le nostre <origi-
ni di tigli del meloflramma olto-
cenlescos. 

Ecco Wio/'/(ir/«i-dal branodi 
De Gregori - il programma che la 
reglsta di Mowmofe ha realizzalo 
per Mixer allium e che oggi inau-
gura la sezione musica del Festival 
dell'audkMslro di Nizza. Un mon-
taggio di lilmati di repeilorio (dal-
1'aichivio Ijice a quelk) Rai) ac-
compagnati in studio dalla voce di 
Mitva, Lina Sastri Maria Monti. 
Paolo Pietrangeli e da -quadri vi-
venlli (spirali al can; chanlant, al 
realismo sociallsta o al melodram-
ma, a seconda del periodo evoca-
to. Un musical di un'ora e mezza 
(in due puntate) checomincia nel 
1898 a Milano, con litexocemonar-
chico Bona, canto di protests con
tra II generate Beccaris che repri-

me nel sangue i moti popolari se-
guiti alia lassa sol macinato, per 
concludersi alliniziodegli anni Ot-
lanla proprto con Vina I'llalia di 
Francesco De Cregori. 

Una trasmissione, per il momen-
to ancora in attesa di programma-
zione, che la stessa Giovanna Ga
gliardo dice di aver pensato come 
•un album di famigha da sfogllare 
sul finite del secolo>, Sfnittando b 
capacita evocativa della canzone. 

Sul fllo <Mla momoria 
•Sono da sempre una "canzo-

nettara11 - racconta la reglsta dl 
Caldo soSoamle-. Mi place iono le 
canzoni, anche quelle un po' brut-
tine, perche in esse trova rifugio 
quella sentlmentalitA semplice che 
spesso si tende a nascondere. Ho 
voluto metterle insieme per realiz-
zare una antes! di memoria in un 
momento in cui si tende a dimenB-
care con grande iacilitS: con la Iv a 
vive in un presenledilataloesilra-
lascia il passalrn. 

Ed ecco altora il racconto del 
dramma degli immlgtati sul finire 
deH'Ottocento, L'affacciarsi delle 
masse operate all'orizzonle della 
storia. illuminate dal -sol dell'awt!-

OMMI1U M U J M Z I 
nir». II Quarto sum di Peiizza da 
Volpedo prende vita suite note det-
Ylnno dei bmoraloti. Siamo al No-
vecento. II primo conflltlo mondia
le. Un core di bambini dell'epoca 
intona le note patriottlche de //Ro
ue a cui (anno eco quelle dl 7b-
pum, ta-pwn sul dramma del sol-
dato ch« ha lasciato la sua casa. E 
gli orrori della guerra danno voce 
ai canti antimilitaristi, come Gori-
ziatusei maledettao Le rose rosse 
Poi arrivano i giomi cupi del fascl-
smo. Alia maicia su Roma fanno 
da colonna sonora All'tmni ston 
fascist! e Oiouinezza La Fiat stoma 
la Balilla che diventa pure unacan-
zonetta in milanese. E siamo gia al
ia guerra d'Africa, celebrata dal 
razzismo primitivo di Faccetla nera 
e la Caiovana delTtgrai. 

Dall'Africa alia seconda guerra 
mondiale il passo e breve. Milva in 
soprabtto nero canta US IHaiiene, 
mentre un altro quadra di liguranti 
cinmanda le note diSotJiailvenlo 
e di Bella cioo che ci introducono 
alia Resistenza. Un balzo e siamo 
alio sbarco degli amencanl suite 
note di In the mood, al piano Mar
shall, agll scatenati boogie woogie. 
L'llalia sognacon Votacotombadi 

Nilla Plzzi e invenla il festival di 
Sanremo. dove nel '58 Modugno 
spopola con Volate. La tv, nala da 
pochi anni, ci rimanda dai Carosei-
11 te immagini della Lambretta. del
la Seicento. 

HntfmtslapnitMta 
Ma con l'affacciarsi agli anni 

Sessanta arriva anche il cupo mo
mento del govemo Tambroni, i 
moti di Genova e Reggio Emilia. E 
tomano allora le canzoni di lotta, 
cantate in piazza. Che, come spie
ga lo slesso Paolo Pietrangeli, inler-
prete nel programma di Contessoe 
Per i morti aWeggjo Emilia, -inasco-
no da un autentlco desiderio della 
gente di esprimere i propri bisogni 
e si dirlondono via via cantandole. 
Ed e qui la dilferenza con quelle dl 
regime quest'ultime sono imposte 
dalralio, quelle di lotta nascono 
spontaneamente. Basti pensare a 
Contessa che solo dopo quattro o 
cinque anni che si cantava nelle 
piazzeedivenlataundiscoi. 

Gli anni Sessanta proseguono. E 
mentre in Italia i Rokes cantano 
Qie colpa abbkmio noi, ttegli Usa 
gli studentl occupano Berkeley e 
e'e il grande raduno musicale di 

CINEMA. ^Credeva ai miracoli e agli angeli». E intanto da oggi un convegno 

Fellini e Dio: libro riapre la polemica 
della biografia, hi. Federko Fellini. 
scrlta da Charlotte Chandler, una 
scritlriceameifcanaeatnicainlima 
sla do! regista che di Glulictla Masi-
na. inuscita perMoivdadori 

•Chi dice che Follini si £ conver-
tito sob in punto di morte, lo fa 
perche non lo ha mai conosciuto a 
londo" dichlarji la Chnndlcr. Fdli-
ni, sccondo la scrlllrlcc sarelJw in-
fatll -nato catlolico, e anche se o 
sempre stalo crilico nei confionti 
di molti esponenti della gcrarchia 
eccleslastica, sentiva un forte Ijiso-
gno di rellgione. Aveva il douo del
la lede, Questo pcro non significa-
vo che amava la Chiesn. Anzi. Lui 
sostoneva che non ruttl colon) die 
iannu parte della gorarchia sono 

MnroroMMMMO 
persone perletle, Se pariava di Dio, 
dkeva comunque che era meravi-
glioso>. Una vita religlosa intensa 
dunque ma vissula in maniera non 
ortodossa, dlversamente da quan-
to (aceva Giulietta, regolare fre-

Suenlatrico dl ceiimonie religiose. 
na lede per certi vorsi inianlile, 

debilrice di un unrveiso onlrico e, 
In iondo, clnematografico. Crede
va nell'eslstenza dei miracoli e de
gli ange.ll custodi" dice ancora nel 
suo llbto Charlotte Cliandler. "Di-
ceva sempre di essere protctto (la 
un angclo in particoiare: laolma 
delia sua nonna malerna, una Ttgu-
ra (emminllo alia quale e sempre 

stato molto attaccato. Federico 
inollre pregava spesso, specie 
quando ie cose non gli andavano 
troppo bene o quando attravcrsava 
dei periodi critici, Era II bisogno di 
aggrapparsi a qualcosa di superio-
ie». 

Sulla religiosity di Fellini, si sof-
ferma, in un piii di un passaggio, 
anche un altro libro, in usclta in 
questi giomi dalla Ave Edlbrice-Ci-
villa Callolica, che inaugura una 
collana monogralica logata al setti-
manalc gesuinco Cioiifa catlolka 
A indagare i'universo filmico del 
maestro riminese. a scoprire 1 rap-
portl sottili e ingarU«llati Ira I'uo-

mo e il cineasta, e qui padre Virgi-
lio Fantuzzi, crltlco cinemalografi-
co del setlimanale in un libro dal ti-
lolo II ueio FWtini (sati. tra 1'altro. 
presentato sabato pomeriggio ttel-
la sede romana della rivisla, pre-
senti il cardinale Achille Silvestrini 
e Sergio Zavoli). Fantuzzi, uncriti-
co di scuola cattollca non nuovo a 
giudizi originali e anticonfonnlsli. e 
stato a sua volte buon amico di Fel
lini. Ilsuoeun reportageatipico.il 
viaggk) di un curioso che non esita 
a varcare le soglie del mitico tealro 
5 per sorprendere II cineasta inten-
tc> a trsformare In immagini le pn> 
prie suggestioni-ossessioni. enu-
merando con minuziosita da in-

Woodstock: Bob Dylan e Joan 
Baez salgono sul palco con S/o-
win'in theWirtd. Ma e'e anche chi 
va a ballare al nlmo spensierato di 
A Sain! Tropez. Col maggio '68 il 
clima cambia; il iestival di Cannes 
si interrompe e Sartre e Simone de 
Beauvoir si fanno arrestare per soli-
darieta con gli sludenti in iolia Ap-
pena un anno dopo a Milano, lo 
scoppio della bomba di piazza 
Fonlana che segneia I'inizio della 
strategia della tensione. Le imma
gini della strage sono accompa-
gnate dalle note de Lo ballaia dlPh 
nelli del collettivo di Lotta conti
nua. Mentre i funerali delle vittime 
sono -commentate dalle note 
struggenti di Solkrte onde serene di 
Uiigi Nono. E passando attraverso 
il delitto Mora e la stiage della sla-
zione di Bokgna, siamo arrivati al
ia line degli anni Otlanla. De Gre
gori canta <viva l'llalia derubata e 
colpita a I cuore. Viva I Italia. L'Ita
lia che non muore-. 

E a Giovanna Gagliardo, che al 
momento sta lavoiando ad un 
nuoro trattamento per il cinema, 
resta un unico nrlmpiantc*: -aver 
tralasciato tante canzoni». Siilte 
quali speradipotereilomarsu. on 
una nuova puntala sugh anni Ses
santa e Settanta. 

venlario i material! dei quali il regi
sta si serve, interpellando collabo
rator!. teenki. assistenti. II libra 
contiene inoltre due lunghe inlervi-
ste e una filmograiia completa del 
regista. 

E a proposilo di lilmografia, esce 
nei prossimi giomi da Bompiani, in 
•prima edizione mondiale». anche 
ia sccneggiatuta dc II uit^gki di G. 
Musloma (inlroduzione di Tullb 
ttezich e |>ost-fazione di Enrico 
Ghezzi), il lilm che Fellini non e 
mai tiuscilo a realizzare. Una serie 
di inizialive editorial! dunque (I'ul-
lima e It tnio Fellini di Bernardino 
Zapponi, ediziotii Marsilb] cite 
coincide con I'inaugurazioitc 
(quesla mallina al Palazzo della 
civilld e del lavoro di Roma) di un 
convegno inlemazionale intitolato 
•Sludiamo Fellini" e da una moslra 
onnicompiensiva di materlali felli-
niani che sntA invece inaugurate 
sabato 20 gen ttaio. 

LATV 
DIENRICOVAIME 

Chiambretti 
ci toglie 

d'imbarazzo 

V ORREl SEGNALARV1. ami-
ci, lultima punlata de II lau* 
reato (Ra tire, ore 22.45, do-

mentcaj per molti motivi. Non ulti
mo quelk) che (finalmente. dira 
qualche distratto) riusciamo a non 
nascondere un certo entuaasmo, 
raro in questo periodo cosi povero 
e difficile. La trasmissione di 
Chiambretti-Frassa con Paolo Ros
si ha raggiunto lo spessore cercato 
altravers" tenlativi a volte non del 
tulto felici: adesso e il prodotto sati-
ricoche riesce, con la sua forza po
lemica. a bilanciare ore e ore di 
seoncertanti emission! di imbaraz-
zanle quanto torpido assetlo eon-
sensuale delle rell •Ralnvesl°. Ba-
sterebbe rtordare la partenza con 
la casselta eleltorale dl Berlusconi 
in versione tedesca o la scheda al 
verriolo dedicala all'Uniwrsila 
ospitanle, quella di Tor Vergata, il 
tiimato pirala della visita di Gorba-
ciov ad Arcore [ra starnazzanti e 
complaciuti forzitalioti che faceva-
no corona all'augustu coppia di 
ru?si in disuso (e pertb esaltati in 
toco come campioni e modeili), lo 
straordinario brano dell'iiicontro 
di Chiambretti con I'anziana ma-
dre delle* ministro D'Onofrio, una 
signora delizlosa che ha spuntato 
col suo garbo disarmante le pume 
feroci del Rero che alia line s'e ar-
reso in un certo senso anche di 
(ronte al di lei figliolo dal lessico 
tenemolato, ma dalla ironla pre-
sente. 

L'imprevedlblle forza comica 
del professor Bonilo Dliva che, di 
Ironte ad una difficile plalea com'6 
quella ifegh student! pronti al mas-
sacio, u rwscilo a HKltere insieme, , 
un «numero» di cabaret di buona 
scuola surdassando la propria 
spocchia e ribaltando il risultato . 
con insospeitabile efticacia. E inli
ne la panecipazione di Sandra 
Curzi, sempre diretto e sincero co
me lo sono pochi. «vetero» lino a 
provocate entusiasmi, rih^gente 
lurbe slumature. raro nel panora- • 
ma giomalistico (se pensiamo ad 
altri direuoiidl testate, Fede, Liguo-
ri, Mimun, qualilicati come suoi 
itolleghi", ci viene spontanea la 
frase di uno che parlaua mine bo-
daua, Tot6: .Ma mi faccia II piace-
re!"). In mezzo a tanto materiale di 
qualita. ricordiamo due battute: a 
Ch iambretti cheglichiedeva come 
mai si trovasse ancora 11, e cioe in 
onda. Paolo Rossi rispondeva: 
•Perche ho molti amici». •Anche 
Berlusconi ha molti amici>, ribatte-
va Piero. «Ma i tniei non li hanno 
ancora beccatk chludeva Rossi. 

E CCO: TUTTO QUANTO ho 
detto penso riveli il niio en-
lusiasmo per un program

ma che nessuna collocazione ora-
ria deprimente pufl einarginare 
pur avendone toise i'intenzione, 
Ma anche ci6 che ho scritto con 
spontaneita e convinzione, pud in 
teoriavenirstravoltonell>stra|iola-
zione di un brandello o soprattutto 
nella ntolazione del pezzo. Basta 
per esempio titolare: "Chiambretti 
soccombe nell'incontrocon la ma-
dre del ministro D'0nofrio». oppu-
re «Bonito Oliva salva il program
ma* ed ecco capovolto il senso. Si 
dira (cosi si usa) che I titoli dei 
pezzi non li (anno gli estensori de
gli slessl: si deduce che spesso i ti
toli li tanno delle petsone che leg-
gono dislrattamente gli articoli o 
dei personaggi messi 11 per battersi 
conlro i vencontenuti. 

Lunedl scorso, II M&aagjeio, 
dopo avermi chiesto un parere su 
Champagne, ha nel titoto stravotlo 
il senso con violenza indecifrnbile. 
Avevo awio su Ciiarnpagtte delle 
impressioni che lio espresso con 
tranquillity interloculorio. In termi
ni, mi sembra, ctnan e pacati. Clica 
Valeria Marini, indisculibile beltez-
za. mi suno peimesso di notare 
che (cito). «...e una Marilyn Mon
roe della mutua. mito tiprco dei 
paesi dcpiessi. Alimenta le nostre 
lantaslc di onanisli di provlncia*. H 
titok) de // Misstagem. nella pagi-
nu degli spettneoii- -Cosi giudicano 
il programma: Vaimc. "Per onanisli 
di provincia'V No. cosi non si fa. Se 
no divenla inutile din.' quel che si 
pensa, quando k) si pud manipola-
re come si vuole con I'lmpunttt 
delle corporazioni e gli alibi dei tl-
tolish (bande d'alcolisii? Non cre
do). 
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