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Giuseppe Tornatore 
regista 

«UKvo, vincerai con le proposte» 
Reduce da Los Angeles, dove non ha vinto l'Oscar con 
L'uomo delle Stelle , Giuseppe Tornatore racconta in 
questa intervista il suo rapporto con la politica e la cam-
pagna elettorale. «Sono ancora convinto che quei filmini 
contra Berlusconi fossero controproducenti. Mai demo-
nizzare I'awersario o puntare sugli attacchi personalis 
Gia al lavoro su un nuovo film, il regista di Nuovo cinema 
Paradiso fa g|i elogi a D'Alema e qualche rilievo a Prodi. 

• ROMA. ' «Continuo a pensare 
che quei filmini fli Moretti e amici 
contro Berlusconi fossero contro
producenti. Per averlo detto mi die-
dero anche del "berlusconiano". 
Sciocchezze. E poi dove era I'adu-
nala del cinema italiano contra il 
Biscione? Sembrava solo I'incontro 
di un gruppetto omogeneo di regi-
sti. Ma non voglio riaprire vecchie 
ferite. Una cosa pero voglio dirla: in 
campagna elettorale mai demoniz-
zare I'awersario, mai insistere sugli 
attacchi personali Spho contro
producenti, e alia lunga rivelano un 
elemento politico di debolezza.. 

Giuseppe Tornatore e appena 
tomato da Los Angeles, ma ha gia 
assorbito I'effetto del jet-lag. E la 
sconlitta del suo L'uomo delle 
stelle non sembra aver lasciato 
tracce nell'uomo: probabilmente 
I'aveva messo nel cOnto. Se il po
stino a volte suona due volte, e 
difficile che l'Oscar per il miglior 
film straniero faccia il bis nel giro 
di sei anni, E cos! la chiacchiera-
ta si sposta subito sul versante 
politico, tutt'altro che «tabu» per il 
regista di Bagheria: di campagne 
elettorali, dallosservatorio spe
c ia l della sezione •Girolamo Li 
Causi*, rie ha vissute parecchie, 
filmando in super 8, diffondendo 
volantini, ahaccando manifest! e 
sgolandosi in piazza. Due volte 
consigliere del Pci a Bagheria, 
una volta a Palermo (eletto in 
una llsla civica), il trentanovenne 
cineasta stavolta ha deciso di non 
scendere in campo direttamente, 
per conettezza verso se stesso e 
gll eventual! elettori. Ma I'll apri
ie non manchera agli Stati Gene-
rali della Cultura indettj daU'UliVo 
nel comptesso di San Michele a 
Ripa. «Preferisco dare un contri-
buto da estemo, continuando a 
fare II mio mestiere di cineasta. 
Per fortuna, e passata la stagione 
In cul i personaggi dello spettaco-
lo finivano in lista per fare da 
specchietti delle allodole, da ca-
tarifrangenU. Venivano eletti e 
dopo sei mesi dovevano dimet-
tersl per non fare figuraccen, 

EpplW * m ^ oj(4jntNu#iio m ave-
vwocMcflodlcMMlUinl... 

Vera, ma ho risposto gentilmente 
di no. II deputato o lo si fa sul serio, 
o non lo si fa. E lo sono troppo inna-
morato del mio lavoro per poter 
pensare di dedicarmi interamente 
alia politica. Accetteri solo se deci-
dessi di allonlanarmi per almeno 
cinque anni dalla cinepresa. In 
quel caso mi sentirei tranquillo con 
la mia coscierca e direi: «Signori, 
datemiil mandate*. 

ftoAlgUitelk vecchie canpagM 
ttattnnM, qundo coatna phi U 
ptMuememUtv? 

L«dijtribuz»oiie(WpaiithiSkill«diir»nteleeteiionldtll963 

Un po' si. Venti-venticinque anni fa 
bastava urlare in piazza che il capo-
lista democristiano era un capitali-
sta o un corrotto e scattava I'ap-
plauso. Se facevi il pieno sotto il 
pako c'erano buone speranze'di 
vinceretM|MgU(;hi l a c o r j g g ^ 

SI. Non lo novo affatto un uomo ar-
rogante.Mi pare anzi piu tranquillo 
di un tempo, perfino spiritoso nel-
I'accettaie la chiacchiere sulla cra-
vatta, sui bafii, sull'abito. Piu tran
quillo e lucido. Fa della politica un 
terreno di confronto, non di scon-
tro. E questa e sempre una linea 
vincente. Peccato che la cultura 
della coalizione non sia ancora co
st radicata a sinistra. 

E Prodi, ksembraua leader all'al-
tauiMUsflda? 

Prodi ha la stoffa del leader, indi-
scutlbilmente. II suo problema e il 
rapporto con il prisma delle imma-
gini. Vedendolo, si capisce che e 
un uomo abituato a lavorare sodo, 
bada alia sostanza, non all'appa-
renza. Un pregio che in questa 
campagna elettorale pu6 trasfor-
marsi in un piccolo handicap. Vel-
roni, invece, riesce a mettere d'ac-
cordo un po' tutti: parla un linguag-
gio che piace ai giovani e da gara-
zie di serieta agli elettori piu maluri. 

E vera, secondo lei, die Finl bra 
.1) pieno-dl elettori glovanl? 

Guardi, ho la sensazione che Rni 
piace solo ai giovani che lo votano. 

Ha mai pensato di fart un film su 
una campagna elcttonit? Sul mo-
dtModd«Portabone»odel«Can-
dkbraW 

Non direttamente. Ma ricordo che 
una decina di anni fa, quando an
cora non eravamo ancora schiac-

ciati dalla dittatura degli «exit poll", 
scrissi un soggettino sull'argomen-
to, intitolato La sorpresa. Mi piace-
va 1'idea di raccontare lo scniti-
nio delle schede, dall'apertura 
delle ume al rendiconto finale. 

EUsonrcHdoVen? 

scmpolc«amenteplTevaua^vigTii 
urbani ogni due ore, prefiguravano 
,un processo politico sconvolgente, 
con fomiazione di nuove maggio-
ranze e festeggiamenti van. Solo 
che tutto era destinato a essere 
smentitodallospoglio finale. 

E se dovesse raccontare al dnenu 
unundkWo.losceglierebbedel-
l-IWvooddPaki? 

Non so, forse uno del Polo. Mi per-
metterebbe di indagare su un am-
biente che conosco meno. Mi pia-
cerebbe inventare un personaggio 
che ha sempre mitizzato I'ingresso 
in Parlamento: la Prima Repubblica 
gliel'ha negato per anni, e ora, con 
la destra, si prende la sua grande ri-
vlncita. Oppure scriverei la storia di 
un galoppino, I'ultimo anello della 
catena elettorale. In una chiave un 
po' alia Calvino, tipo Lagiomala di 
uno semtatore. 

U ptacque «ll port»borse»? 
Si, specialmente la scena che mo-
strava i meccanismi di riconoscibi-
lita dei voti clientelari. Li s'erano in-
formati bene gli sceneggiatori. Ma 
credo di aver dato anch'io un pic
colo contribute anticipatorio con 
Slanno tutti bene . Ci dicevano 
che I'inflazione andava giu, che 
la nave andava, che avevamo il 
miglior presidente del Consiglio 
possibile. E uno dei figli che Ma-
stroianni incontrava, nel suo pe-
noso viaggio attravcrso in Italia, 
era proprio un «portaborse» che 

scriveva discorsi a effetto, crono-
metrandoli, per un politico in car-
riera. 

Prova mai nostalgia per i tempi in 
cut I huonl stavano tutti da una 
parteelcattMdall'anrar 

Perche sono finiti? Semmai sqno di:, 
.verse le forme da^ricatto etatorale,, 
Negli anni Cinquanta, in ̂ icilia, i 
monarchici erano famosi per dare 
prima del voto la Scarpa destra o la 
banconota da mille lire tagliata a 
meta. II restovenivadopo. 

Ha vbto die quiche ortfco ameri-
cano ha dato del comuntsta al 
«POHHW.? 

Notizia ingigantita. Era solo uno, 
ma tanto e bastato ai giomali italia-
niperfarequeititoloni. 

Suona come una notozione pole-
mica... 

Ma no. lo stesso, come membra 
dell'Academy, ho votato cinque 
volte per // postino, una per ogni 
nomination. E riconosco che 
questo sussulto di amor patrio, di 
partecipazione quasi agonistica, 
possedeva una sua dimensione 
positoVa. Di solito accade solo 
con il calcio. Vuol dire che, sep-
pure per qualche giomo, il cine
ma e tomato nella testa dell'ita-
liano medio come motivo di or-
goglio e interesse. 

EaNora? 
Allora niente. Mi riferivo solo all'ec-
cessivo ingigantimento delle aspet-
tative. Qualcuno ha parlato di 
«ubriacatura». lo preferisco parlare 
di ingenuita. Alimentata dalla stam-
pa: ogni giomo una pagina... Aquel 
punto, qualsiasi risultato sarebbe 
apparso inadeguato. Ci volevaho 
almeno altri due Oscar, uno per 
L'uomo delle stelle e un altro per 
// postino, perche nessuno restas-

se deluso. 
Ma lei e rfmasto deluso? Die* la 

No. Sapevo gia che avrebbe vinto il 
film olandese, Antonia 's Line. Nes-
suna fuga di notizie. I trecento 
membri del comitate ristretto che 
,«jez,on?nM tjB m*m<m 
na «miglior mm straniero" raveva-
no preferito, seppur di poco, al 
mio. E siccome con poche ecce-
zioni sono stati ioro a votare nello 
scrutinio finale (gli altri membri 
dell'Academy non avevano visto i 
film) tutto e andato di conse-
guenza. 

Non d ha sperato nemmeno un 
po? 

Si, alia conferenza stampa dei cin
que finalisti i tre minuti del mio film 
erano stati i pit) applauditi. Per un 
attimo ho creduto di farcela. Anche 
se mi dispiaceva che fossero assen-
ti dalla gara due film importanti co
me Underground e Lo sguardo 
d'UJisse. Incredibile. ' 

Ed'accordocMichfhascrittoche 
•ill postino- e H suo film marnano 
I'Halia die place aaHameriunir 

Non e una questione di folclore. 
Probabilmente e I'ltalia che capi-
sconomeglio. 

Che tine ha ratio M Tornatore so-
spettoso, isolazlonista, spesso ra-
bfosocontastampa? 

fi cresciuto. Vivo una fase felice, sto 
cominciando a scrivere il mio nuo
vo film, ho regolarizzato i miei ra-
porti con la critica, mi sento piu in 
pace con me stesso e lambiente 
del cinema. Non ho pit) voglia di 
polemizzare, nemmeno con Paolo 
D'Agostini che su Repubblica ha 
definito «deplorevole» il Nastro 
d'Argento a Sergio Caslellitto per 
L'uomo delle stelle. 

Fisco e cdmmercianti 
Le bugie portano voti 
ma aggravano la crisi 

NICOLA CACACK 

I N QUEST) giomi le proteste dei commercianti contro <il fisco iniqucx 
hanno monopolizzato il dibattito politico in modi che tengono in om-
bra le cause piu veie della crisi det commeickx In 10 anni ('83-'93) i ne-

gozi sono passati in Italia da 850mila a 600mila, ed oggi siamo a un negozio 
ogni cento abilanti. Nel dibattito su tasse e commercianti - che ha comple-
tamenle oscurato temi pur importanti come I'occupazione, I'Europa, la 
scuola, la salute, ecc. - nessuno Ha ricordatoche in Europa solo Grecia e 
Turchia presentano valori simili a quelli italiani di un negozio ogni 100 abi-
tanti, mentre la Francia ha un valore di un negozio ogni 200 abilanti, la Ger-
mania ha un valore di un negozio ogni 300 abilanti e cos) via. E un bene, un 
male, non lo so, ma sarebbe interessante dibattere con i commercianti, ma 
anche con altri lavoratori autonomi come gli artigiani e gli awocali - che 
oggi devono concorrere con paesi dove sludi di centinaia di awocati sono 
la regola e pressoche inesistenti da noi - del future Ioro edeilorofiglienon 
solo <senza tasse inique»ma anche in prospettiva europea. Ad esempio noi 
siamo indietro anche in un altro settore, che pure aiuta la soprawivenza 
economica dei pkxoli negozi, gli Shopping Center o Centri commerciali, 
dove un piccolo supermercato generalmente alimentare e contomato da 
decine dihegozi specializzati: solo il 2% della superficie commercialecom-
plessiva e destinata in Italia a tali centri, contro il 25% in Francia, il 30% in 
Spagna, il 32% in Gran Bretagna ed il 60% negli Usa. Un altro dato importan-
te non e apparso nel dibattito, quelloche riguaida la piu ampia categoria di 
tutti i lavoratori autonomi, commercianti compresi. Nei 25 paesi dell'Ocse 
(i paesi occidentali piii industrializzati del mondo) la quota di lavoratori 
indipendenti sul totale dell'cccupazione e intomo al 13 %. L'ltalia e su valo
ri doppi e supera il 26%. In Europa solo Grecia e Turchia presentano valori 
superiori all'ltalia e nel mondo Ocse solo il Messico. E ancora, la tendenza 
del decennio '83-'93, sempre secondo la stessa fbnte segnala un ulteriore 
calo del peso del lavoro indipendente in tutti i paesi industrializzati ad ec-
cezione dell'ltalia, passata dal 24% al 26%. Cosa dicono questi dati. Sempli-
cemente che le forme organizzative modeme del lavoro sono sempre me
no polarizzate agli estremi, si riduce il peso occupazionale della grande im-
presa e del lavoro indipendente mentre cresce quello delle piccole e medie 
imprese e delle microimprese. E evidente che la globalizzazione dell'eco-
nomia spinge il lavoro verso forme piccole ma sempre pit) organizzate, 
mentre la grande impresa perde occupati in tutti i settori di tutti i continent!, 
dall'Ibm alia Deutsche Bank; nel contempo il progresso delle tecnologie 
consente di avere imprese anche piccolissime con livelli di efficienza im-
pensabili sino a un decennio fa. E I'ltalia e in testa a tutte le classifiche delle 
Pmi piu competitive al mondo. Vogliamo discutere del commercio e del la
voro indipendente anche in panorami piu ampi di quello delle "tasse ini-
que»?Con questo non voglio negate la crisi che ha investito la pkxola distri-
buzione (e in parte anche la grande) e le responsabilita che un fisco com-
plesso e poco selettivo hanno avuto neU'aggfavarla. Voglio solo dire che il 
dibattito attuale e deludente perche ha eluso i veri problemi delle categorie 
interessate. 

1. L'ltalia, che ha un numero di lavoratori indipendenti piu alto di quello 
di tutti i paesi industrializzati, deve fare una politica di incoraggiamentb 
dell'aggregazione e la nascita di piccole unita organizzate, anche microim
prese, in ogni settore, dal commercio all'artigianato alle libere professioni. 
Solo cosl il paese potra concorrere ad armi pari in Europa. Per quanto ri-
guarda il commercio molti esperti si chiedono cosa potra succedere quan
do le grandi catene francesi e tedesche, 10 voile pio grandi delle nostre, ri-
volgeranno all'ltalia un'attenzione maggiore di quanto falto sin'ora. 

2. Nel gran mondo del lavoro autonomo il commercio, alimentare e 
non, ha un peso rilevante e soprattutto il primo soffre dalla continua aper-
tura di centri della grande distribuzione. II processo di crescita della grande 
distribuzione, che e il vero responsabile della crisi attuale del piccolo com
mercio, potra essere rallentato o corretto con formule intermedie di colla-
borazione tra grandi e pkxoli - ad esempio i centri commerciali - ma non 
certo arrestato, l'ltalia essendo il paese industrializzato col peso minore 
della grande distribuzione. Se non si dicono queste semplici verita si illudo-
no pericolosamente i commercianti ed i Ioro figli, come se I'ltalia non fa-
cesse partedi una Europa basata sullaconcorrenza. 

3. Alia luce di quanto sopra - crisi congiunturale dei non alimentari da 
calo dei consumi e crisi strutturale degli alimentari da trasformazioni orga
nizzative delle forme di distribuzione - le colpe imputabili ad un fisco trop
po complicate e poco personalizzato o anche eccessivo in certe (asi, han
no un peso non trascurabile ma nettamente inferiote alle altre cause della 
crisi. 

P ER CONCLUDERE, quello che mi preoccupa non e tanto la 
strumentalizzazione elettorale dei commercianti, attuata da 
molti tribuni e ciarlatani del Polo e contrastata con argomenti 

troppo poveri da molti rappiesentanti dell'Ulivo, ma il fattoche un tema im-
portante per losviluppoe I'occupazione come quello della distribuzione al 
deltaglio e del lavoro indipendente in generate, non sia trattatocome meri-
ta. lo spero che entro il 21 apriie si trovino tempi e modi per avere un dibat
tito piu serio sul future dei commercianti e dei lavoratori autonomi in gene-
rale, sulle possibiii integrazioni tra grandi e pkxoli, sulle politiche, fiscali e 
normative per favorite le piccole aggregazioni e la nascita di microimprese. 
Categorie di lavoratori importanti per il paece come commercianti, artigia
ni, liberi professionisti non possono essere umiliati con un dibattito stru-
mentaie e parziale come questo, incentrato solo sul fisco, che potra far 
guadagnare qualche voto a chi e piu bravo a urlare, ma non serve invece a 
contrastareipericolireali che queste categoriecorrono. 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Quel libro che ispira la destra 
che, oltre due secoli fa, la borghesia 
ricca " trionfante delle isole britanni-
che ti<a assillata da un problema 
analogo: lo squilibrio, si diceva, tra la 
nascita di troppi bambini e gli scarsi 
mezzi per farli crescere. Egli scrisse 
allora quello che rimane il piii tetri-
bile atto di accusa verso I'insensibili-
ta umana, in forma di un opuscolo 
satirico intitolato «Una modesta pro-
posta per impedire ai figli dei poveri 
d'lrlanda d'essere a carico dei Ioro 
genitori e del Ioro paese, e per ren-
derli giovevoli al pubblico>. La pro
pose, come 6 nolo, consisteva nel 
mantenere in vita solo una piccola 
parte dei nati per garantire gli scopi 
riprodutrtvi (un quarto maschi e tre 
quart femmine che e piu di quel 
che facciamo quando alleviamo le 
pecore, i buoi e i maiali»). Gli altri 
•appena compiuto un anno posso
no essere offerti in vendita a persone 
di qualita e ricche in tutto il regno; 

pur di awisare sempre la madre di 
lasciarli succhiare abbondantemen-
te nell'ultimo mese, al finedi renderli 
grassi e paffuti per una buona tavo-
la». Datoche i paradossicontengono 
sempre un barlume di verita, si deve 
aggiungere che all'inizio della rivolu-
zione industriale, proprio nelle isole 
britanniche, si fece un uso altrettan-
to «giovevole» di molti bambini, figli 

^dei poveri: incorporandoli nel lavoro 
alle macchine e facendoli «divorare» 
nel processo primitivo di accumula-
zionedelcapitale. 

Ci sono voluti due secoli perche le 
leggi sociali, promosse da lotte po-
polari e da movimenti umanitari laici 
e religiosi, introducessero due regole 
sostanziali, limitative della liberta di 
impresa: il divieto di lavoro per i mi-
nori, e il distacco temporaneo dal la
voro per le madri. Non e «la madre di 
tutti i privilegi, una legge del 1971« 
cui si riferisce II Giomale, ad aver in-

trodotto questi vincoli e questi diritti, 
che sono stati poi perfezionati. Sono 
state la legge sul lavoro dei minori 
approvata nel secolo scorso e quella 
sulle madri lavoratrici approvata nel 
1902. Ricordo queste date perche 
ciascuno possa misurare quanto sia 
profonda la «rivoluzione ali'indietro> 
che viene proposta oggi; e quanto 
sia necessario fermarla in tempo, 
prima che produca guasti morali e 
materialiirreversibili. 

Molte donne, anche del Polo, 
hanno gia espresso il Ioro sdegno in 
nome del diritto delle donne a lavo
rare e a essere madri. Non saprei far-
lo meglio di Ioro. Aggiungo una pa-
rola sul diritto delle coppie ad avere 
figli, che in Italia e reso difficile an
che dal fatto che le prowidenze per 
la famiglia sono fra le piu scarse del-
I'Europa, a partite dagli assegni fa-
miliari; e sul diritto di chi nasce a na-
scere sano. Se in un secolo la morta
lity infantile si £ ridotta dal 20 a me
no dell'1%, in Italia e in Europa, ci6 e 
dovuto anche al sistema di garanzie 
legali e sanitarie messo in atto per le 
madri lavoratrici, 

Non mi sono riferito, finora, ai ca

lo della natalita come fenomeno 
economico e demografico, perche 
penso che in questo campo si deve 
pensare innanzitutto ai valori e ai di
ritti umani dei singoli. 6 un fatto perO 
che, essendo le donne italiane se
condo la gentile espressione de II 
Giomale «piu coccolate dell'ultimo 
esemplare di foca monaca», gll osta-
coli rnateriali e culturali alle nascite 
hanno fatto si che I'ltalia sia oggi il 
paese del mondo a piu bassa natali
ta. Preoccupa il fatto, e piu ancora il 
segnale di scarsa fiducia nel future 
cheessotrasmette. 

Preoccupa non perche Homo ita-
licus rischi di scomparire sommerso 
da orde barbariche di immigrati, 
bensi perche esso mostra una scarsa 
volonta e possibilita di vitalizzare le 
famiglie, di ringiovanire la popola-
zione, di riequilibrare il rapporto tra 
pensionati e lavoratori attivi, di evita-
re la gerontocrazia, di portare idee 
fresche e creative in ogni campo. 
Questi sono anche, in una visione 
meno miope o meno cieca, gli inte-
ressi deile imprese. E sono gli inte-
ressi di gran parte degli italiani. 

[Giovanni Borlinguor] 

FilippoMancuso 
•MolU desldenno ammaixannl. Molti dulderano fare 

un'oretta di convenuione con me. Dai prinl mi dlfcnde It legge* 
Karl Kraus 
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