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Suso Cecchi D'Amico 
sceneggiatrice 

«I1 mio leader non sara Paperone» 
• ROMA. Copioni e spartiti, manoscritti e in-
cunaboli, quadri e libri, disegni e foto, chitarre 
e maschere... Lacasa di Suso Cecchi D'Amico, 
la grande casa romana ai margini dei Parioli 
ove la sceneggiatrice abita da una quaranten-
nio, ha il fascino dei crocevia: i! teatro s'incon-
tra con la musica, il cinema si mischia con la 
poesia, la critica letteraria s'incrocia con la sto-
ria, la saggistica, I'esletica, le arii figurative. Un 
laboraiorio ricco, attrezzato e silenzioso come 
quello degli artigiani di un tempo. Vi si awerte 
un'aria antica ma non polverosa, austera ma 
non spartana, orgogliosa ma non tronfia. Sulle 
scansie si altemano attrezzi di lavoro e prodotti 
finiti, gli uni dagli altri indistinguibili ma altret-
tantopreziosi. 

Se ne serve oggi la padrona di casa, come 
ieri se ne serviva suo marito, Fedele D'Amico, 
musicologo fra i nostri maggiori, figlio di Silvio, 
che lu studioso insigne del teatro e il cui nome 
e scritto sulla porta della Accademia nazionale 
d'arte drammatica. E molti di questi strumenti 
maneggifi Emilio Cecchi, padre di Suso, scrit-
tore di sensibilita modernissima, storico del-
larte, poeta e traduttore, dal quale forse il ni-
pote Masolino D'Amico ha ereditato la sua fer-
vida passioned'anglista. 

Un crocevia, si. Di qui sono passati Luigi Pi
randello e Benedetto Croce, Visconti e De Sica, 
Pasolini e Flaiano, e Rossellini e Nino Rota e la 
Magnani e Zavattini e cento altri. Qualcuno for
se non da queste stanze, ma tutti certo dalle 
idee, dalle suggestions dagli studi, dalle intui-
zioni che nel laboratorio dei Cecchi e dei D'A
mico sono stati prodotti in gran copia. A questa 
infaticabile signora ottantaduenne dall'elo-
quio scabro, che tutti chiamano col curioso 
vezzeggiativo di Suso ma il cui vero nome e 
Giovanna, e stato chiesto talvolta quanti copio
ni abbia scritto nella sua vita con quella "Oli
vetti" nera avuta in dono di nozze, quanti a par-
tire da Mio figlio professore del 1946. Do-
manda senza risposta, e un conto che non 
ha tenuto. Certo e che da allora non s'e mai 
fermata: Ladri di biciclelte, Roma citta aper-
la, Bellissima, Mimcolo a Milano, Vaamze 
mmane, II male oscuro, La sfida... Ha lavora-
to con Castellani, con Zampa, Blasetti, Zeffi-
relli, Rosi, Antonioni, Moniceili. E poi tutti i 
film di Visconti, da Rocco e i suoi fratelli a // 
Gallopardo, da Morte a Venezia a Ludwig. 
Quale formidabile osservatorio sull'ltalia... 

Slgnon Ceccki D'Amko, II suo nome • I suoi no-
mi • evouno paesaggl cintunli e ummi di gran
de sugaesbone. Mi vcmbbe di domindarle del 
suo lavoro di scrlttrice, del suoi film, del suoi in-
CMIM, dei suoi amid... Ma vorrei chiederle di 
piu: dl promindare insieme akune parole il cui 
sigitiflcato oggi appare Incerto, opaco, ambi-
guo. E la prbna parob die vorrei pnmundare e 
la parola "cuKura". Non sembra andie a lei che 
dletro dl essa si nascondano non poclii equlvo-
elf Che venga csntrabbandata per cultura una 
meree avariata die, al piu. In a che fare con to 
spettacok) o la propaganda? 

E' una parola che spesso si adopera a spropo-
sito. Forse fa parte di un altro dizionario, detta-
to da quello strumento principe che e la tv. Ma 
debbo dire che io la tv non la vedo, non ne ho il 
tempo, non e entrala nella mia vita Quindi 
non riesco ad assaporare fino in fondo il gusto 
di questa nuova cultura. Penso pero che resti 
un bagagiio indispensabile, specie quando e 
sinonlmo di competenza. Io sogno un paese 
govemato da competenti, un paese nel quale 
un uomo come Croce sia ministro dell'istruzio-
ne e uno come Strehler ministro dello spetta-
colo. E dove lo spettacolo non sia mischiato 
col turismo, perche si tratta di due cose del tut-
to diverse, mischiarle, confonderle e da incom
petent!. Mio padre aveva idee molto precise 
circa la cultura, e decise che noi ragazze do-
vessimo conoscere anche le lingue. Per questo 
ci mand6 all'estero, in Svizzera e Inghilterra. 
Cosl per molti anni, sola donna che svolgesse 
funzioni di concetto, io fui interprete e traduttri-

Suso Cecchi D'Amico 

«£ una rincorsa senza freni, non sappiamo dove pud por-
tarci. Ieri erano episodi, oggi e un sistema. E quando sento 
lodare Berlusconi con le parole "Mi ha fatto ricco", io pro-
vo uno brivido... Spero tuttavia che ce la caviamo, ancora 
una volta, come e accaduto dopo il disastro della guerra». 
Allarmate ma non disperate, ecco le impressioni di fine se-
colo di Suso Cecchi D'Amico, sceneggiatrice, nome fra i 
piu noti della cinematografia italiana. 

EIMWNIO MANCA 
ce presso quello che allora, in epoca fascista, 
era il mimstero delle corporazioni, accanto ad 
un direttore generate - si chiamava Anzilotti -
che era un gran competente di economia e 
commercio. E non fascista. Quella competen
za e una circostanza che mi colpisce ancor og
gi, a ripensarci cinquant'anni dopo, di fronte 
ad un awicendarsi di incompetenti alia guida 
dei ministeri in forza di semplici ragioni di lot-
tizzazione. 

Un'altra parola che vorrei pronundare con lei e 
"memoria". Qualcuno la considera un impac-
do, un ingombro, unaspiacevoletestimone. Ma 
serve la memoria? 

E come dubitarne? Non per fame un culto acri-
tico ma per coneggere, saper scegliere, guar-
dare avanti: la memoria e parte costitutiva del
la cultura. Penso ad esempio che la storia del 
costume sia di importanza fondamentale, an-
drebbe insegnata nelle scuole. Oggi la mia let-
tura e fatta in prevalenza di memorie, di episto-
lan, e non certo per nostalgia Se avessi tempo 
viaggerei sempre in treno. Non il "Pendolmo", 
ma il treno die si ferma a ogni stazione, che 
permette di sentire gli accenti. Era cosl bello, in 
viaggio nella notte, scoprire dove eri dalle voci 
che ti amvavar.o dall'esterno.. Veniamo da 
una storia terribile, dalla guerra, ma io ricordo 
come un'esperienza meravigliosa e altamente 
lormativa la solidarieta che si cre6 tra la gente 
in quei momenti di pencolo, di angoscia. Ri
cordo le nunioni clandestine a casa mia, con 

mio marito, Franco 
Rodano, Ossicini. 
Certo non ho nostal
gia della guerra, ne 
penso che sia auspi-
cabile una nuova 
guerra perche Rossel
lini possa fare un altro 
bel film. 

Una parola che oggi 
sembra proibHa e 
"Weill". Al piu sem-
brano ammessi i va-
lori: gli ideali sono 

conslderab' retagglo di una stagione di minorita 
sodale, di apprendistato civile, inadatH a una 
sodeta adulta. Lei e d'accordo? 

La sua domanda mi imbarazza un po\ Mentre 
lei la formulava, io pensavo: ma quali sono i 
miei ideali7 Francamente non so rispondere. 
Anche in ci6 che ho scritto - "opere dell'inge-
gno", si dice - ho cercato di esprimere i miei 
sentimenti, naturalmente, di essere coerente 
con il pensieroche mi ha modellato. 

E' apprezzabile questa sua asduttezza, in una 
fase di retorica rttomante... 

Ma veda, non e dawero un artificio. Cio che si 
fa non pud esser diverso da cio che si pensa. 
Sono cose che vanno insieme, senza bisogno 
di proclamarle. 

Suggerirei ora la parola "poHtica". Con quale 
stato d'animo lei e disposta apronunciarla? 

Non mi sottraggo alle scelte: voters per 1'Ulivo, 
e pacifico. Ma odio il modo in cui si fa la polili-
ca, detesto le chiacchiere, non tollero che la 
politica invada campi che non le appartengo-
no. lo non la faccio ne capisco quelli che d'im-
prowiso scelgono di farla. Se decidessi di oc-
cuparmene, credo che dovrei dedicarvi intera-
mente ogni mia energia E sempre per la ragio-
ne della competenza Sebbene . Sebbene vi 
sia stato un momento in cui ho pensato d'esse-
re la persona piu politicizzata, 10 che non ho 
mai fatto politica. Fu un secolo fa, quando do-
vevo andare negli Usa con la Magnani, per La 
rosa tatuata. Chiesi il visto, riempu il modu-

LuckyStar 

lo, risposi che non ero comunista, ma il vi
sto mi fu negato Se fossi stata comunista lo 
avrei detto con orgoglio, sicche chi mi rifiu-
tava il visto mi considerava una bugiarda. 
Decisi che in Usa non ci sarei mai andata 
La cosa si ripete piu tardi, identica, quando 
si tratto de // Gattopardo. Ancora domanda 
e ancora niente visto Solo piu tardi mi fu 
concesso un "visto controllato", come ad 
una vigilata speciale, cio che non aweniva 
ne per Visconti, ne per Biagio Notananni, ne 
per mio marito che pure aveva avuto un 
ruolo neila lotta clandestina... 

E della politica die ha sotto gli occhi, che cosa 
pensa? 

Le dirb che ho avuto uno shock nel leggere cio 
che una persona di destra che ritenevo rispet-
tabile come Fedele Confalonieri, ha detto po-
che settimane fa riferendosi a Berlusconi: "Mi 
ha fatto ricco'. Mi sono sentita male. Ho pen
sato: ma come si pub dire una frase del gene-
re? Qualche giorno dopo la stessa frase 1'ho 
sentita ripetere a Mike Bongiomo: "Mi ha fatto 
ricco". Capisce? E non si riferivano a una ric-
chezza di pensiero, a un arricchimento dicia-
mo cost morale. No. Dicevano ncco e pensava-
no a Paperon de' Paperoni1 Sono queste le 
qualita che bisogna lodare in un futuro leader?. 

Tra la parola "cultura" e la parola "politica" ce 
ne un'altra die si fa avanti: "impegno". 

Ho gia detto che non mi interessano i procla-
mi, e che vedo le idee e la condotta unite in 
una cosa sola Gli mtellettuali che stavano in-
torno a mio padre e mio padre stesso identifi-
cavano nel lavoro e nella qualita del loro lavo
ro la migliore testimonianza di impegno Oggi 
vediamo indifferenza, pessimismo, corruzione 
del pensiero Forse ha influito il mito amenca-
no del successo individuale, che e un po' co
me dire il trionfo della volgarita lo sono per na-
tura ottimista, ma non mi nascondo che siamo 
ad un momento pericoloso. Se mi chiede di in-
dicare segni di speranza, non saprei fario. E tut
tavia spero che riusciremo a cavarcela. Speria-
mo che Dio non si sia stancato di salvarci dalle 
follie incuicisappiamocacciare. 
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L'America e il Pds 
democratica, in Europa e nell'Occidente, la politica 
estera pud non essere oggetto di discussione e di 
contesa in vista delle elezioni in quanta si e venuto 
formando, su quel versante, un consenso assai largo, 
di tipo «bipartitico». 

Ma e molto dubbio che cio si possa dire oggi per 
1'Italia; e non solo perche nel periodo del governo 
Berlusconi e successivamente sono venute dal polo 
atteggiamenti ambigui, se non nettamente negativi, 
su aspetti rilevanti di quella politica europea in pre-
cedenza ampiamente condivisa in Parlamento, ma 
perche quel che occorre oggi e un esplicito e attivo, 
e ben definito impegno per il rilancio del ruolo dell'l-
talia sulla scena intemazionale 

I nostri alleati, in Europa e oltre Atlantico, non at-
tendono una semplice conferma della tradizionale 
lealta e disponibilita dell'ltalia: ma considerar.o es-
senziale un nostro rinnovato e serio contributo al su-
peramento delle difficolta, alia soluzione del proble-
mi con cui sono alle prese le istituzioni politiche e 
politico-militari euroatlantiche in questa delicata fase 
storica. 

Le forze che aspirano a guidare il paese dopo il 21 
aprile debbono dar prova di sensibilita e seneta di 
fronte alle complesse sfide di una politica di pace, di 
sicurezza e di cooperazione, debbono dar prova di 
conoscenza dei problemi e garantire ogni necessana 
assunzione di responsabilita in seno all'Unione euro-
pea e nel quadra delle relazioni transatlantiche 

Non e'e dubbio che le forze dell'Ulivo - e, in senso 
ad esse, il Pds e la sinistra - appaiano a qualsiasi os-
servatore esterno ben piu affidabili delle forze del po
lo 

Ne e consapevole, crediamo, anche I'amminislra-
zione americana. Ad essa non sfugge, piu in genera
te, come il Pds stia dando nel modo piu limpido e 
con grande misura il suo apporto a una ampia ed 
equilibrata alleanza per il governo che risulta credib
le in tutti i campi delle relazioni internazionaii, anche 
sotto il profilo dell'osservanza di indirizzi e di impe-
gni concordati con istituzioni come il Fondo moneta-
rio. 

L'ottica con la quale anche da Washington si guar-
da alle vicende della politica italiana e al dopo ele
zioni e dunque ben lontana da quella di un tempo, 
dominata dagli schemi della contrapposizione tra i 
due blocchi e di una pregiudiziale diffidenza verso il 
maggior partito della sinistra, che fino al 1991 porta-
va il nome di comunista e affondava le sue radici 
nella storia del movimento comunista intemazionale 

Ma al superamento di quella antica diffidenza si 
era in effetti cominciato a lavorare molti anni prima 
della nascita del Pds. 

E stata dawero una lunga marcia di awicinamen-
to, uno sforzo prolungato e tenace di comprensione 
e di chiarificazione, culminato prima della caduta 
del muro di Berlino nella visita, per la prima volta, 
del segretario del Pci negli Stati Uniti. 

Ho avuto modo qualche tempo fa di Hpercorrere 
in un breve scritto le tappe di quello sforzo cosi co
me personalmente le ho vissute a partire dalla meta 
degli anni Settanta; tappe anche difficili, fatte di rico-
noscimenti e di correzioni da parte nostra, e di cre-
scente attenzione e apertura dall'altra parte. Nel 
1975 venne dall'allora segretario di stato Henry Kis
singer il no al visto da me richiesto per il primo viag
gio di un dirigente del Pci in America: e il caso voile 
che avessimo poi occasione di incontrarci a Roma 
proprio nel momento in cui il Comitato centrale del 
Pci decideva la svolta da cui sarebbe nato il Pds. 

Ebbe inizio cosl un rapporto cordiale anche con 
colui che aveva simboleggiato maggiormente l'in-
comprensione e 1'ostilita del passato. E in tanti, espo-
nenti della sinistra, ci siamo via via fatti conoscere da 
tanti rappresentanti autorevoli della politica e della 
societa americana. 

Non abbiamo mai chiesto ne beneplaciti ne inco-
raggiamenti: e non interpretiamo certamente cosi le 
parole del presidente Clinton. Le salutiamo come 
conferma del superamento di ogni residue di un'e-
poca di drammatiche divisioni, contrapposizioni e 
interferenze. Le salutiamo come segno di attenzione 
e di rispetto per la dialettica interna del nostro paese 
ormai liberata da comode strumentalizzazioni di par
te del sistema di alleanze internazionaii dell'ltalia. 

Comprendiamo che possa restarci male Ton. Ber
lusconi, che aveva iniziato la campagna elettorale 
denunciando il pencolo dei comunisti che «stanno 
tornando». Ma queste sono dawero miserie. 

Pensiamo all'Italia e al suo futuro nel concerto del
le nazioni: e compiacciamoci del fatto che in questo 
momento, sopra il frastuono e le meschinita di que
sta campagna elettorale, ci stia rappresentando de-
gnamente nel piu grande paese amico il presidente 
della Repubblica [Giorgio Napolitnno] 
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Costituzione e minoranze 
cratica - per dare stability e piu incisi-
vi poten di governo alia coalizione 
i le vince le elezioni, ma sia anche 
strumento per imporre a vinti nuove 
regole e principi costituzionali. Al n-
guardo, e assai istruttivo cosa ebbe a 
dichiarare il professore (e ora sena-
tore) Gianlranco Miglio in una ma-
nifestazione elettorale della Lega 
poco prima delle elezioni del 27 
marzo 1994 (nportate da "L'mdi-
pendenle») del 25 marzo di quell'an-
no). "E sbagliato dire che una costi
tuzione deve essere voluta da tutto il 
popolo. Una costituzione e un patto 
cheivincitoriimpongonoaivinti La 
strada per cambiare e'e, sia dentro 
questa costituzione, dentro 1 aiticolo 
138 che paila appunto di modifiche 
costituzionali Qual e il mio sogno? 
Lega e Forza Italia raggiungono la 
meta piu uno. Meta degli ilaliani (an 
no la costituzione anche per I'altra 
meta. Poi si tralta di mantenere I'or-

dine nelle piazze» Dal canto suo il 
leader dl Forza Italia, appena cono-
sciuto I'esito delle elezioni del 1994, 
dichiard - bonta sua - che i vincitori 
avrebbero «concesso» ai vmtt di 
esprimere anche opinioni dissen-
zienli e contrane nspetto a quelle 
della maggioranza I diritti fonda-
mentali della Costituzione - a partire 
dalla liberta di manifestazione del 
propno pensiero - non erano piu m-
tangibili e immutabili prerogative 
della persona uraana, ma graziosa 
concessione di un vincitore magna-
nimo in favore dei vinti. E questo, 
onorevole Berlusconi, il suo metodo 
per modificare la Costituzione7 Sono 
questi i rapporti che in caso di vitto-
na mlende instaurare con le mino
ranze? Se cosl fosse, ci troveremmo 
di Ironte ad una pemiciosa confusio-
ne tra maggioranza parlamentare 
destmata a formare il nuovo gover
no, necessanamente antagonista 

dell'opposizione, e maggioranza 
parlamentare necesbana a definite 
le regole, i principi e i meccanismi 
costituzionali che debbono discipli-
nare la forma di governo e i rapporti 
tra i poten dello Stato Se cosi fosse, 
la modifica delle regole fondamen-
lali della nostra democrazia si base-
rebbe non sul consenso, ma sulla 
forza, come appunto ebbe cinica-
mente a prevedere il senatore Miglio 
(«Meta degli italiani fanno la coslilu-
zione anche per I'altra meta Poi si 
tratta di mantenere 1'ordine nelle 
piazze»). In un ordinamento demo-
cratico le modifiche alia Costituzio
ne non possono essere introdotte a 
colpi di maggioranza. non sono uno 
strumento per rafforzare le posizioni 
di potere dei partiti di governo. deb
bono essere sorrette ii un faticoso e 
sofferto dibattito Ira maggioranza e 
opposizione per cercare. nel massi-
mo della concordia e dell'unita, le 
regole piti adatte per lare funzionare 
i meccanismi istituzionali I valon e i 
pnncipi della Costituzione sono di 
tutti sono un patnmonio comune 
dell'mlera collettivita nazionale la 
Costituzione e il palto che unisce la 

nazione, attraverso cui si esprimono 
le regole accettate da tutti. o dalla 
stragrande maggioranza del cittadi-
m, per assicurare la convivenza civi
le e il funzionamento dello Stato Ri-
cercare il massimo del consenso at-
torno alle modifiche costituzionali 
non e sinonimo di compromesso« 
detenore o deH'abomto >consociati-
vismo» e la regola elementare di 
qualsiasi ordinamento democratico, 
anche - direi soprattutto - di quelli 
basati su un sistema elettorale ten-
denzialmente maggioritano 

Se usciia vittoriosa dalle elezioni, 
penso che la coalizione dell'Ulivo 
assicurerera all'onorevole Berlusco
ni un metodo - ad esempio, 1'innal-
zamento ai due terzi della maggio
ranza assoluta ora prevista daH'art 
138 - tale da consentire a tutte le for
ze politiche di portare il proprio con-
tnbuto costmttivo al dibattito paila-
mentare sulle nforme costituzionali. 
E troppo chiedere all'onorevole Ber
lusconi di abbandonare la sua ma-
lintesa concezione «maggiontana» e 
dl fornire analii^a assicurazione alio 
schieramenu i antagonista7 

[Quido Neppi Modona] 

LetiziaMoratti 
Quanti si tengon or l a n u gran regl, / 

cfie qui staranno come porcl in brago, / 
di se lasclando orrlblll dlsprogi 

Dante Allghieri 


