
L'lNCONTRO. Da Tomatore a Sciascia. Sicilia e cinema per Vincenzo Console 
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Le «stelle» sopra Palermo 
Sj parte da Lo schermo a ire punte, il documenlario di Tor-
Hatore sulla Sicilia nel cinema (presentato alia scorsa Mo-
slra dl Venezia) e si flnUce col parlare della profondita di 
campo di una cilia comp Palermo, sulla «irrimedibilita» 
della Sicilia di cul parlo Sciascia, sull'assenza di grandi fi
gure femminili nel cinema siciliano. Da Verga a Lo zio di 
Brooklyn, la «rappresentazione» della Sicilia come vien 
(uori da un'intervista alio scrittore Vincenzo Consolo. 

MMWMMOMI 
•a.PALOlMH. Da un lata CiuseppO 
TomatorB ten Lo schemw t> Kv 
D«nte, il dim di mantaggio sull'lm-
maglne della Slcllla e del Sicilian! 
oflwt* dal cinema; dall'atao I'im-
prassionanle reperlnrlo wchlletto-
nlco ed antropologlco della Paler-
modaalay-a1ter.mostratadaCiprl 
e Marasco ne In zk> di Broottlyn. 
Gil schermi cinernatogralld hanrao 
rlptopoBto dlbaiUU annosi e pok> 
mlche mal sopite: sulla Sic Ilia co
me meiatara ocome steteotipo; su 
Palermo dtla flrredimlbikfl, secort-
do II lerriWIe giudizlo di Leonardo 
Sciascia (asuavoliarlpnaodaTo-
masidtUmpcdusa). 

Dom&nde come (ulmlnl nel cie-

lo azzuno di Palermo Una cilia 
the vlve oggi In uno Halo di febbri-
le -altesa". ben doscrltlo da Clau-
dfo Pava nel suo ultimo Itbro Sud. 
Dove certc amare rillessioni - o 
provocaztoni? - suite dilticoliA del 
rinnovatncnlo lisultano piO. lasti-
diose che mai per un sindaco e 
una giunta -di lronnera» impegnati 
nella slkla di trasformare Palermo 
In unacitla "nonnale«. 

Di ouesti teml abbiamo parlato 
con lo scritlore Vincenzo Consolo. 

Patfamo pfoprto daM* tantblrt 
•aantenza- adaedana-. 

Pei prima cosa bisogna precisare 
che Sciascia parlo di Palermo ine-
dimibile in un tnomenio dispetan-
te, dopo una lunga stagione di vio-
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lenia c di curort culminata nell'o-
micidio di Dalla Chiesa e w l mez-
lo delle bnicianti polemicbe sin 
lemi della giustizia in Italia che lo 
vedevano protagonisla. Ma lui 
stesso non c.redeva a quella frasc: 
avrebbe scelto ilsileniio. sisareb-
be rifugiato nell'afasia inwKe 
conlinu5 a scrivere slrio alia line. 
( M . se tosse vivo, credo che sa-
rebbe un po' piu otlimisla nell'as* 
sislere, petesempki. al piocesso a 
carico di Giu lio And teotti. 

Cow • cwnbMo * Palanno In 
QMrtuHknlMnl? 

Palermo e la Sicllii intera cDstilui-
scono cerlamente delle sacche di 
tegiessione storica, crislalizzatesi 
nel coiso di secoll. 1 cambiamenti 
tianno dunque bisogno di tempi 
molto lunghi. non si possono mi-
siirare sulla ribalia mass-mediolo-
gica. lo vedo comunque divetsi 
segnall di speianza. Al livello delte 
islituzloni. credo the con la line 
itella lunghisslma stagione del-
limpuniia, I'ipoteca da parte della 
Regione siciliana sulla vita politica 
c culturate sia deslinata a scom-
parlre: ma soprattutto sul piano 
della society e ik l costume: Tan-
sia di giustî ia dei glovani, la bro 
ribellione conTo le leggi non scrit-
te dell'obbedienza; 1'impegno <li 
una cena chiesa militant*, anche 
se certamente mlnoritaria; la tra-
slormazione della culture femmi-
nile. che sla lompemto i vincoli 
secolari dell'ometta e dell'assog-
gettamenioall'univetsomaschile. 

Rilengo che Palermo sia alia ri-
cerca d\ una diversa identity e che 
lutto si possa dire di essa tranne 
che sia una cilta -mediocre". In 
tulto il Sud oggi vi e sicuramente 
una maggiore vlvacila imellettuaie 
rispeito al Nord. Brulta e squallida 
Patemo? Nelle sue perilerie sicu
ramente si, come brutle e squalli-
de sono lutte le perilerie delle 
grandi cilta italiane Ma nel centro 
slorico trovo semnre una profon-
diti di campo - storica, anistka. 
culturale - che diHIcilmente £ da
ta ttovare m altre citta. 

Sctocta HCPM CIM II peccato 
pin. vava del ***** t qutio « 
-non endm alia Mae-. Panu 

che eaa) abblaao InblUo a aba-
lardda qiawto paicatot 

A poco a poco i skitiani stanno 
rientrando ntlla cumunila degh 
uoininj. dopo un lungo lembile 
isolamenlo che Pirandello ha sa-
pulo descrivere piu di ogni altro. 
L'ide.i lorte de L'uomo delle stelle 
dl Tomatore e proprio questa: il 
bisogno spdSmodko di dtrsi. di 
raccuniarsi dei siciliani, uomini e 
donne. che si apiono di Irunte alia 
linziune della macchina da presa 
di Joe Morelli. E sollolineo alia fin-
zione: e'e- infatti nel loro atlejBia-
mento come una ntin dichiaruta 
consapevoteiza detl'impoatura 
pralicala dal pcrsonaggio inter-
ptclalo da Caslellitto. Ma essi pre-
ien'a:oiH) ingannare se stessi pur 
di poter conlessatsi pubblkarnen-
te, Lunica a credere verameme a 
Morelli d la giovane Beala. che pa-
Sheifl questa sua ingenuity con la 
follia. 

1M nnala dal dim tuttari* H pu-
HnaUlo dal cwaWalBW tanda 
la aaa aoauH contra MonMI a -
attnMnwhl-contrail daama: 
•H hanno oato la l«o anhna a tu 
n n I hat capltl-. Parcha U dM-
ma ha aaputo cogten ulo rail 
monwntmtvedtt tuMaSlcMa? 

Larisposla piiiowia^che il cine
ma. a dilferonia della lelleratura, 
*• stato per molti decenni - sino a 
ouando non sono emersi dei rcgi-
sti siciliani - uno sguardo dall'e-
sterno. e non tutti avevano la sen-
sibilita di un Visconti, di un Hosi o 
di un De Seta. Purtroppo il cinema 
tia colto spesso le cilre lelterarie 
pill lacili, quelle comieo-grotte-
sche, legale a due archetipi londa-
mentali uno. di origine lealralc, 
rappresenlato dal -martoglismo-, 
laltro, di discendenza lelleraria, 
dal Verga della Cavatieria rusnen-
na. Per reslare a Verge, non sono 
passate altre mimaginidi una Sici
lia pin vera o *veh$ia". come ad 
esempio quella di Rosstt Matpeto 
o di Jeli il fMBfoK*. Oppure. ci si £ 
fermati alia superficie. sen^a co-
gliere le coiitraddizioni della real-
ta. Si prenda largomento liptco 
della gelosia e delle -coma". II ci
nema non ha mai spiegalo che 

cic* che di^turba non sono te cor-
na. ma il latto che gli altri siano a 
conoscetiza del tradimemo, che 
quello che im porta non £ Tonope 
in s6 ma cosa gli altri pensano del
la nostra onorahilita. E dunque il 
tenia pirandelliano per ecoellen-
za. il conflnto tra lorma e realtfl. 
che, oelto specitico, Pirandello ha 
magistralmente alfrontatc. con " 
6errei;oasooag/i. 

« Mma, cul W (a»M eaano. 
aallldaaHtk (atnmktM la nml-
manto rimanda altlmmailm 
fBrtemaata fktuttlM - quando 
mm lemptkamMta ottanalva -
dalla donna alcMananal ctaaiaa 
KaUana, coma d ha Hcwdato 
anch* Tomatsn con -lo actw-
mo a t i * punte-. 

In elletti, il cinema ha otferto una 
wsione total mente regressiva della 
donna siciliana. Anche nel cine
ma piO impegnato gli eioi sono 
sempre e soli uomini. £ mancata 
del lutto la storia delle lante don
ne democratiche che hartno com-
baltulo a fianco degli uomini, nel
la lotla politic a o nell'occupazio-
ne delle terre. Penso a quelle de-
scnlte da Maria Occhipinti nel n>-
manzo Una donna diiBaguso, che 
racconla la presa di coscienza 
delle donne che partecipaiono al-
le rivolte del 19*4-45 nella Sicilia 
orientate. Penso a una ligura altis-
sima quale fu la madre del sinda-
calisla Salvatore Carnevale, che 
ispirO Carb Levi per Le parole so
no pietre. 

Forae ancha pai qaaato Oprt a 
Mafaico. hanao prolaMta bandl-
re la doaaa dal loro aahmo A-
mtoo... 

SI. ma questo la pane della lorow-
sione apocalittka. che sicuramen
te nasce dalla rabbia e dall'amoie 
verso la loro cilta, ma nella quale 
non mi riconosro. Personalmentc, 
non ctedo a una dimensione me-
tati-iica dellumanilJ ma solo a 
una dimensione storica: sono 
convinto che ci sono sempre nuo-
vc foize e soggetli che fanno la 
Sloria. Per questo non amo ie vi
sion i apocalitticlie, ne quelle likv 
sotico-mondane, n£ quelle solto-
prolelarie. 

NUOVE NOMINE. Insediato leri Carlo Degli Esposti 

Cinecitta, il «Piano» procede 
• ROMA. L assembiea degli alio-
nisli dl Cinecilla ha nominate oggi 
ammiiii«raloK> unto della sociela 
il pioduttore televislvo Carlo D^gli 
Esposti. gia desigtialo nell'otlobre 
siorso c che succede cost a tib-
vanni Amone. La nomina di Degli 
Esposti awiene menlre si sla at-
tuando il piano di ristiutturazmne 
dell'Eme Cinema, la holding da cui 
dipendiMK) sin Cinecilla die I' Isli-
tulo Lute 

II |>tano, come piu wile tiforito 
su questo giomalc, si propone di 
norganizzaii11'inlero gnippo cfau-
malognilli'o pubblk'o oltraverso la 
niiltrlbuziunc all' Ente Cinema del 
niolo ill holding di mdiriz/o t eon-
trolb c un ridimensioriamcnlo de
gli organic i. Per nuideme operative 
5' lints.* sono sliile l.ilto It nnove 

nonnne ai vertki delle due ^ix:ieti 
conlrollale (Oegli Esiiosli a Cine-
tilta, Angt-lu Cinglielmi. con An
drea melodia e Guglielmo Biraghi. 
all'lstituto Lute) e si e proteduio 
alia sonptessionc di una lerza so-
ti^la dei gnjppo. Cinecitkl liilema-
tiunat. icuicomplll, di piopllozkmt 
e diltusionc <lel tiivema ilaliciiio al-
lesiero, SOIK>slati as.sorbiti dal IJI-
re e dalla sltvsa holding FJMC tim'-
ina. 

II piano inollie. rtjipnivato iicll' 
oltobrc sturso dal Ministero del Te-
soro. aziom-Ja unnho 6>ir Enic Ci-
lietna, iircwde I' iiigreswi di tapi-
lati privati in Cuimtra atlravtnr> Ui 
creazione di una nuiwa sixiclil a 
tnpilali misliilcnominntaCincHiiw 
>j'rvizi S.p.A l-a pnipiitt^i cli i tntni 

e latibricali di Cinecilta sari atlri-
liuila all Elite Cinema e da questo 
coucessi in atlilto a CinecinA Servi-
7J Sin icrreni di Cinecilta il piano 
non i^wcdi' invcsiimenii immobi-
lian ad ccceziont di una mullisula 
da 11 schermi ]ier la cui realizza-
iiont £ gia slalo nominato un ortu-
jarf per la rice^adi |janner H pia
no e peirt loilemenle osleggiato 
dagli operalon del cinema (pro-
duttori v anion in primo luogol 
mil iche dalle organizzazbni dei la -
voraton Auton (Anac). produllon 
(Anical t sindotali temono una 
pnvali??azi(«if che sotliagga Cine-
cilia alia sua stonta vocazione ei-
neniiitogralxa e auspicano lo snel-
limenio sc nun la sop|>ressione 
della hokling Enle Cinema. 
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La vendetta di Robert 

L UNGO e allampanato, panama in te-
sia. sguardo betfaido, un balordo ap-
pena usclto di galera (Robert Mlt-

chum) Irrompe nella vita di un tranqulllo av-
vocalo (Gregory Peck). Anni prima quesl'ul-
limo aveva sottraUo carte che avrebbero p o 
tuto alleggerirgli la condanna, Stupro con Se
ville, comunque. Ora lui lo odia. Si stabilisce 
in citts e comincia una sorta di guerra dei ner-
vi. Appaie in ttibunale, al bowling sorveglia 
la casa e sembra parttcolarmente mleressato 
alia moglie e alia f Iglia ddl'awocato. £ pale-
semente su di loro che vuole esercitare la sua 
vendetta. L'awocalosirivolgeaunamicopo-
Ikbtlo. Costui ceica di incastrare 1'inquielan-
te Nguro, ma niente da lare; nessuna possibili-
ta legale di largli lasciare la citti, neppure 
quando - ricadendoci - coslui nduce a mal 
partito una prostltuta, lenorizzandola al pun-
to da impedirle di denunciarlo. Anzi, s'inne-
sta da qui una spirale parossistica e ossessiva. 

L'uomo si rivela un pericoloso e tenace psi-
copatico. Comincia a terrorizzare la bambina 
all'uscita di scuola. avvelena il cane di casa, 
appare inaspettato artche nei moment! pid 
intimi. in poche parole, inchfoda I'inlera la-
m iglia in un incubo agghtacciante. L'awoca-
to si senle impotenle e reagisce scadendo sul-
lo stesso terrene. Si afnda a un detective, e si 
rivolge perfino a una banda di picchiaton. 
Senza nsutlato. Altera decide per una solu-
zione finale. Spedisce moglie e Uglia in un 
luogo isolate, lonlano dalla ciua, e manovra 
in modo da lar cadere i l balordo in un aggua-
to. C'e una tolta finale tra i due uomini, e na-
turalmente ilbieco individuo ha la peggio. In-
somma. II peoinontorio della pawa £ un film 
teso, febbrile, claustrolobico, che gioca inlor-
no a una sfera paranoide in cui persecutote e 
peiseguitato appaionocome due facce della 
stessa allucinazione. Maglstrale Robert Mit-
chum, che qui, Interpretando quasi lo stesso 
pcrsonaggio lolle e schizotde, arriva ad avvi-
cinam il livello raggiunlo quakihe anno prima 
con to mortetxitre sul finme. 

Martin Scorsese ha riportato questo film 
sullo schermo trent'anni dopo. con poche va
riant!, in un remake veloce, grafliante e forse fin troppo sontuoso, dove 
giganteggia la presema di Robert De Niro nelb parte ehe era stata dl 
Mitchum. L'attore introduce nel personaggio un cambiamento di iegl-
stro drammatico che ne sotlolinea i risvolti piu inquietatili (e ancne 
piu spettacolari) e ne accentua la dimensione psicologicamente co^ 
rosiva. Un DeNirocopertoditatuaggi. muscoloso, iollemente dedito 
alia persecuzione del nemko, riesce a caricare la figura dell'ex galeot-
lo di valenze complesse, marcandone soprattutto il lato pit) oscuro e 
sfu^ente. iBSlituendo una ligura in preda a un'esallaiione pseudo-ti-
losotica, a un lanatismo totaUzzante. a una sorta di superotnismo as-
solutistico, nella cui menu? I'qssessione itella vendetta appaie poco 
piu che un pretesto scatenante. Tesse la sua trama pcrscciiloria con 
freddezza raggelante. a volte con un ghigno diabolico, awicinato -
quanto a effetti inquietanti - solo dalla fragiliia e dalle pulsioni erotl-
che adolescenziali restituite in modo penettanle dalla giovane Juliette 
Lewis. 

Scorsese ha mostrato nel suo cinema di conoscere bene II delirio 
di potenza che sta al fondo della cullura della soprallazione. Tutto 
sommato questo folle persecuiore, non impotta se ingigantilo dalla vi-
ttliaccheria piccolo borghese della sua vittima (un bravissmo Nick 
Nolle), £ un emblema deH'oscurantismo, della violenza, dei residui 
maniacali sedimentatl In ogni fondamentalismo di impronta mistico-
religiosa. cic* in lutta la sub-cultura di destra che oggi si ajKira per il 
pianeta. 

ILPttOMONTOIHODEIMMUIU<liJ.LeeTrHHnpv)n<Usa 1961) 
con Robert Mitchum. Gregory Peck 
CAPE FEAR-IL PflOMONTORIO DELIA PAUAA di Martin Scorsese 
(Usa, 1991). con Robert De Niro. Nick Nolle. Ck. box docpio lire 
«.M0 y 

Sette caMetto per setle glornl 
M. FHJME DELLA PAURA di Curtis Hanson (Usa. 1994). con Marvl 

Sueep. Kevin Bacon. Cic. 32 00t> 
Coniugi in crisi vanno in canoa col liglioletto. Rnlscono nellc rapide. 
pressah da due pazzoidi incontrati per caso. Un incubo. I*i pern ci 
sa lare e logfe la lamigliola dalle peste. E salvo aivhe il matriinonio 
Nulla a che vedere con Un tmnquilfo weekendd\pm»a 6 nieno. 

I DUE VOLTI DELLA VENDETTA di Marlon Brando (Lisa. IWU) con 
Marlon Brando. Karl Maiden. Cic. S4.9X) 
II giovane Johnny Rio esce di prigione dopo cinque anni e non vuolp 
ultrothevendicaisidelsuo miglioie amicoche I'ha tradito. II Rrande 
Marlon alia sua prima regia, in un western crepuscolare. malsano 
violenlo e rovente. 7 

VENTO M PASSONI di Edward Zwick (Usa, 19941. con Brad Pitt, An
thony Hopkins. Julia Ormond. Columbia, noleggio 
Un padie, tie figli e una lemmina dal faccino iiresistibile. Passioni 
travolgcnti, tradimenti. doloie, esaltazione. in una stoiiactie vorrelj-
beessere totbida e melmosa. ma pifl che altro? ridondanle. 6 

SEQRETO 01 STATOdl Giuseppe Ferrara (Italia. 19951. con Massimo 
Ghini. Massimo Dapporto, Medusa, ncrieggio. 
Malia. servizi segreti. polltca e alta linanza. II solilo mosmtoso in-
lieccb all'italiana. Esplode un'autobomba. due polizioth u due ek-
tracomunitari muoiono. Un mafioso arreslaroacciisaun funzionario 
del Slsde. Da questo momento la pelle di quest'ultimo non vale pifl 
nulla PetrieRosisonomollolonlani.6 

TOTO E LE DONNE di Steno (Italia, 19S2). con Totd, Peppinu De Rhp. 
po.LeaPadovani.CecchlGori. 24.900 
II cavalier Scapano e oppresso dalla moglie. Per estensbnc ce I'ha 
con tutte le donne. Appena pu6 si rthigia in sollina a leggere gialh e 
luinare il sigaro solto un rltratlodi Undid. Alia fine, esasperato. lug-
ge da casa. Ma poi scopreche la moglie non £ delle peggioii. Un To
ld d'annata. travolgenle come al solilo ma il film noi- 0 tsallante ti 
pid 

NDN DRAMMATOZIAMO... E SOU QUESIWNE (M CORNA di Prau-
i,oisTni(fnui (Francia, 1971), con Jean-Pierre Uaud, Oaude Jade 
Columbia, 24.900 
Antoine e Christine sono sposali e hanno un figlm. PerTi Anloinc si 
senle lagliato fuorie lorseeancheuu po'gelosodelpargnlo.cticva-
laliza tutte le altenzioni della madre. Atlora pensa bene di tuncedyr-
si a una splendida lanciulla giapponeso. Tuoni e lulmini da jwrtf 
della giovane moglie. Lui ritoma sui suoi passi Un Truflaui aan«tol 
ce. 7 

STRAZUMIMADIBACISAZIAMIdiDinoRisiillaliu IWiSi ™nNn„, 
Mantredi. Pamela Tillin. Columbia, 24 900 
Lei .se ne va a Roma dal paeselto pt-r •ilufmire ai r-erli-Rok-zzi IJU i|P. 
tide di raggiungerla. Arriva tardi. lei si<> gift sposiii.i ton un saiio sur
domute Ma la passions si riaccende. 1 due sono un PO' hunnn-ltit-
lavia si comportano come amanli pciduti decklwio di attoppare il 
consorle con il gas. La cucina esplode ma la pnlrnualu viinnin line-
quis'i' la parola e I'udito. Grata, sgombra i l tampo ntivamlom in <i m 
vento.J 


