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LA MOSTRA. Da sabato a Ferrara un monumentale omaggio al regista di «Ossessione» 
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Un Visconti da scoprire 
Luchino Visconti e il suo lavoro. Un litolo essenziale per 
una delle mostre piu complete dedicate al regista di Senso 
e Morie a venezia. In occasione del centenario del cine
ma, il Comitate Ferrara Arte rende omaggio al regista che 
nella citta estense giro Ossessi'one. E sara proprio la versio-
ne restaurata del film ad aprire la manifestazione sabato 
prossimo. Una mostra, una retrospettiva e akuni incontri 
che si svolgeranno fino al 1 maggio. 

M H I O PWtMIMNO 
• UnmeseeniezzoconLucriino 
Visconti. A Ferraffl. Tra le manife-
slazionl che altraiversano la peni-
sola nell'anno del centenario, 
quelle che la cilia estense dedica 
al grande reglsla dl Rocca e i suoi 
tmlelli non passeri certo Inosser-
vala. Per II rigoip annunciate del-
limplanto Hlologlco. I'esaustivita 
dei suggerimenb (Ira moslia. retro
spettiva, convegni), la modemita 
clnemalografica della proposta. 
Modemita che, come spesso capi
ta in un'arle dall'eta cosl indeflnita 
(cenlo anni saran troppi o pochis-
siml?). tanto piu risalla quanlo piu 

si viaggia a ritroso nella storia del-
roggetto in osseivazione. E dun-
que celebrare Visconti. per una cil
ia come Ferrara non puo non coin-
cktere con la celebrazione del suo 
(Urn piu antico. Ossessione, che in 
versione naturalmente restaurala 
vena proposto all'inaugurazione 
della rassegna sabato IS. Due 
prolezioni ptecedute, in maltinata. 
da un convegno dal litolo Inlornoa 
Qssessrbne, moderato da Giorgio 
Tlnazzi e organizzalo intomo a 
una serie di relazioni. piu o meno 
dotte. sutle origini lelterarie del 
film, la sua (oriuna critica, il perio-

do storico cui appartieiie. 
Peccalo che non ci sia, tia i tanti 

relalori annunciati. anche Giusep
pe De Sana's, che a) rapporto Os-
session&Tetrao dedico anni fa un 
bellissimo saggio (pubblicalo su 
Cinemasessanta nel 1984). Aiulo 
regista con il compito di curare i 
•fondi- del film (I'altro, con I'inca-
rico di seguiie i dialoghi. era Anio
nic Pietrangeli), De Sanlis raccon-
la come una storia nala suite pagi
ng di James Cain (nel rranarao // 
postino suona sempre due nolle) e 
ambienlata nella provincia ameri-
cana, sia finita nella pianura pada-
na intomo Ferrara. Neisuno. nep-
pure Visconti. aveva lelto il roman-
eo di Cain, avendone appieso la 
aotia da un riassunto francese pio-
curalogli dal suo maestro Renoir. 
Nella sforia isi dipingeva 1'atmosfe-
ra ambigua e sessuale dei drugsto
res edei motel, delle locande e de-
gli space i disseminati lungo le 
grandi autosbade ami^icane (re-
quentale da vagabondi di ogni ia;-
Ea", ricoida il regisla di Risoamaro. 
E In un'imuizione di libera Solaio-
li. singolare figura di organbtzatore 
per sensibilita e cultura, a intuire -

racconta ancora De Sanlis - «lie 
gli spazi di modemiia urbanaepe-
riferica dove collocare la nostra 
storia non potevano essere che 
quelli della civile valle padanaedi 
una delle sueciltapitirappresenta-
live. Era la che i vasti orrzzonti del 
Nordamerica, gli spacci. i vaga
bondi. i fiumi, le grandi strade, il 
via vai minieirotlo e mercantile, 
potevano trovare se non proprio 
HI 10 spessore di equivalent ideml-
ta, perlomeno il risconlro passlo-
nale e sanguigno della narrazlo-
ne-. E che inline Feirara fosse la 
m^bie dele ambientazioni possi-
bili lo confermo un segno, di quelli 
che hanno del miracoloso. E qui 
che viveva to scrillore Giorgio Bas-
sani, giovanissimo e mascheralo, 
per ragioni di sicurezza, essendo 
ebreo, con lo pseudonimo Giaco-
mo Maichi, Proprio lui, unico pro-
babilmentc in Italia, era in posses-
so della versione original del ro-
manzo di Cain, la cui traduzione 
avrebbe pubblicato nei '45 eche in 
anteprima consent a Visconti di 
leggere. 

Naturalmente Ossessvone e la 
scelta della sua ambientazione so-

nosotol'inop/f della manifeslazio
ne feiraiese che abbraccia tiitta 
I'opera non solo cine matografica. 
del regista con la preiesa ambizio-
sadirendere, nellintreccio tra arte 
e vita privata, il «personaggk>» Vi
sconti. Compilo affidato, innanzi-
tutto. alia mostra (a cura di Caleri-
na O'Amico e Vera Matzot) di cir
ca 500 pczzi tracoslumi e accesso-
ri in gran pane provenienti dalla 
collezioneTirelli. programmi di sa-
la, appunti di regia, documenii e 
fotogralie, allestita (fino al 1 mag
gio) al Caslelto Estense, E natural
mente alia retrospetliva cornpleta 
dei tilm del regista con tutle le co-
pie dei suoi film in versione inte
grate e rislampate per I'occasione, 
piu due video-documentari la ler-
to tieiiio 30 anni dopo eAtfa rkerm 
di T<xtzio e il film di Jean Renoir. 
line parsie de rompagne, cui Vi
sconti lavoro da assislente, Com-
pleteranno il menu, un secondo 
coiivegno La politico dd regista: In-
coniro con it teatio conlempQiwteo 
ilaliiino, la programmazione a ci-
clo conlinuo di testimonialize e 
documenii audiovisivi. il calabgo 
edito da Electa. 

L'INTERVISTA. Parlano i due attori 

Lo Verso e Dionisi, 
i fratelli Farinelli 

• ROMA. Ammeltiamoto, non ca
pita spesso: un film intemaiionale, 
una grossa «>-produzione euro-
pea da 19 miliardi, •cluusoi - co
me si dice in gergo - sul nomi di 
due giovani auori Italian i, Stefano 
Dionrsi (V«so Sud, Padre e hglio, 
Laribetlee limminente.alleso50-
stiene Pereiru) ed Enrico U, Verso 
(// kxtro di bambini, Mario Maria e 
Mario, Lamerka). II film, ormai lo 
sanno anche i sassl, e FarineHi, sto
ria del piu celebre canlante ca-
sttaKw del '700, un divo della musi-
ca barocca per la cui voce si sdilin-
quivano genllldonne ed impazzi-
vano composilori di genio. a co-
mine Iare da HandeL E ora Farinelli 
(diretlo dal belga Gerard Cortaau) 
esce, per la piecisione giovedi 16, 
visto che produttori e distributor 
(Leo Pescarolo, FVilvio Lutisano a 
Vera Belmont) hanno pielerito 
evitare la canonka uscita del 
week-end, venerdl 17.11 fiuinslagia 
spopolando in Francia: 20 miliardi 
d'incasso, gia 350.000 copie ven-
dute deled con lacolonna sonora. 

SAiccessoche si ripetera in Italia? 
Chissa, dopo i trionfi di 7"ufle le 
nrcWfirredrfmonitodiCoiTieau.sul-
la musica_barpcca qualunque pro-
nostico e tecito. e In generate ft un 
buon momenta per gli -atlor giovi-
ni» Haliani. basti pensare ai delirt 
che riesce a suscitare Kim Rossi 
Stuart a teatro e al cinema... .An
che a noi place Kim» dicono in co
re Dionisi e Lo Verso, che in Fari
neHi interpretano I fratelli Broschi. 
Dionisi ft Carlo, il fanciullo con la 
voce d'angeto che diventera il 
grande Farinelli; Lo Verso ft Rkcar-
do, il maggiore. che liene in pugno 
il fratellino/tenomeno e compone 
per lui arie e mustche di cui la sto
ria. ahime. ha fattogluslizia. 

Stefano, Enrico, com'* andata 
qMftanwMtyia? 

LO VERSO: Benis^mo. Siamo arri 
vati in Francia e non eravamo nes 
suno. Per quel che ne sapevano 
francesi. potevamo essere due ra 
gazzetti reduci da Won e la Rai, Ci 
siamo conquistati il rispetto della 
troupe con il lavoro... lo. neiprimi 
giomi, me la sono vista brutta: non 
parlavo una paiola di francese, 
I ho imparato sul set studiando le 
battute, ed ero un po' -fuao". vi di-
co solo che la domenica sono tor-
nato dall Albania dove avevo ter-
minalo Lamerica e il mercoledl 
dopoerogi^aParigi... 
DIONISI: E stata un'esperienza 
lunga e bella. Tre mesi di lezioni, 

IL PERSONAGGIO. La Weaver a Parigi per «La morte e la fanciulla». Un film per i diritti umani 

Sigourney: «Con Polanski contro la tortura» 
Sgoumey Weaver, la protagonista di Alien e Gorilla nella 
nebbia, presenta a Parigi il nuovo film di Roman Polanski, 
La morie e la fanciulla, dal dramma teatrale di Ariel Dorf-
man. Nel ruolb gia svolto a leatro da Glenn Clo:« e Carla 
Gravina, I'attrice interpreta una donna sudamericana che 
reincontra per caso, cattura e •processa» in casa I'aguzzi-
no iascisia che la torturo quindici anni prima. «E adesso 
debutto alia regia dirigendo un cortometraggio". 

• Ha convocato i gtomalisli eu-
ropel n Parigi. per logliersl il pen-
wero in una bolla sola. Ma a to 
inane e iu fanciulla, II film di Po
lanski che uscira in Italia a Pasqua. 
Sigourney Weauer liene molto: «E il 
niolo mlgllore della mia camera. E 
acccttarto e stato anche un modo 
per fan? qualcosa sul terrcno dei 
dlrliti civllk Scmpic bella. alia, il fl-
slco asclutto e gii occhi neri mobi-
llssimi, In quararitenne attrice ame* 
ricana ha legato II proprio nome a 
persnnjiggi lemmlnili iorti, dai Irani 
vagametite masclllli, come la Ri-

MICHBLK 
plev della trilogia di Alien o la Dian 
Fossey di Gorilla nelli nebbia. E an
che la Paulina Escobar di Ui morie 
e la lanciuSa ft, a suo modo, una 
donna apparentemente lorte, con 
una storia alle spa Ik: da far tremare 
i polsi. Militante antifascisla di un 
imprecisato paese sudamericano 
(Cile o Argentina?). Paulina finl in 
gioventu sutto le grintic di un aguz-
zino lascista che lit torturo e violen-
(6 rl[>eiulamente al suono di La 
mode e la liinaulla di Schul>ert. 
Oulndicl anni dopo (la fragile do-

A N M U M 
mocrazia ft lomata d j poco|. la 
donna crede di riconoscere il fero-
ce dottor Miranda in un signore 
che ha dato un passaggio a suo 
marilo, e cos scatla la vendelta 
Sotto forma di un -processo* che 
Paulina, imprigionalo lo stranievo 
sotto b sguardo prcoccupato del 
consorte trasionnalo in giudico, 
celebra in casa durante tutta una 
none, in una sorta di psicodramma 
aire. 

Non ft una variazione sul lemn 
del Parttete di nolle, quello che Po

lanski, porlando sullo scl>ermo il 
leslo teatrale di Ariel Dortman. ha 
voluto realizzare. II rapporto vitti-
md-camefice ft solo lo spunto per 
parlare di lemi come la memoria 
calpestala. i tempt della pacifiua-
zione c del perdono. i timid della 
giustizhi umana. Di Paulina, gia in-
terpretala a tealm da Glenn Close 
(in America) e da Carla Gravina 
(in Italia). Signurney Weaver dice. 
•Non assomiglia a Ripley o alia 
Fosscy Ha vissuloperquindici an
ni solio I'oHses-sione della tortura, 
seitza riuscire a cosliuirc insiemc 
al manlo un ra[ii«)ito vera'. Luo-
mo nun wole -sapere-. put aven-
do iiccetlato di lavorait in una 
Commission!1 sui dintti umani. e 
paradossalmente, cslremizza I'at
trice, -quello che succede nel ma-
Irimonio 0 peifino peggio dell'e-
sperienza dolorosa subita negli an
ni della dittalura-

Sosleniliice di una gru|ipo per la 
difesa dei dirilli umani clnamalo 
Liwycr's (Committee for Human Ri-
jjhls. latlncc nmericina lia volmo 
documciiiaisi a lungo prima di gi-

rare il film, inconuando par«cchie 
donne (per lo piu sudamericane) 
finite solto i «lcni> degli aguzzini. 
Ma ft stalo soprattutto ii rapporto 
con una psicologacilena. ladolto-
ressa Elisabelh Lira, ad aiutarla a 
delinire il personaggio: "Mi ha fatlo 
capire che, in un certo senso, Pau
lina viene ancora molestata dal 
manto. che non vuole ascoltaie cift 
che accadde quindici anni prima. 
die vuole fare I'amore con lei sen-
za leiier ci>nto dei suoi senlimenti, 
chenoncapiscen. 

Naluialmente Polanski lascia in 
una sorta di ambiguiiA la situazio-
ne.seiizachLanrescl'uomo impri-
gionato dalla donna (k» interpreta 
ifcnKingslcy) siadbweroilli»tura-
tore Miranda. ̂ Credocheilpulibli-
copioveri sentiinentidiveisivi;rso 
luomo". spiega latlrice: «Polra 
pensate "S. ft lui" e poi cambiaie 
idea. |M?r poi schierarsi di nuovo 
dalla parte di Paulina. Sono sicura 
the Roman ha voluto che gli spet-
talori si identiftchnio di volta in vol-
ta con ciasLUno dei Ire personag-

Come molte donne passate nel-
le stanze della lortura. Paulina e 
ancora terrorizzata allidea che il 
lormento possa ricominciare, al 
suono di quella muaca. -La cosa 
tenibite«. a^iunge Sigourney 
Weaver, "ft che di solito questi 
aguzzini nonvengono mai anestati 
e processali. E la cosa slrana ft che 
. di solito, si instaura una relazione 
tra il boia e la toiturata. Paulina ha 
bisogno di atfiontare quell'uomo. 
Alia tine lo fronteggia per sapere la 
\erit^ su cid che 6 suecesso real-
menle tra loro-. 

Affascinata dal modo di lavorare 
di Polanski. la Weaver ha deciso di 
debuttare nella regia dirigendo un 
cortometraggio di 20 mlnuti dal 
soggetto "top secret>. Per il reslo. 
pochi progetti, «forse un film di lan-
tascienza prima devo leggere il co-
ploneit. Sogni? -Lavoraie con Ber-
lolucci o Tomatore-. Rimpianti' 
•Non aver conosciuto Fellini-. Ma 
foise. senza toglleie nienle alia vo-
cazione "eurapea» dell'attrice, era-
no nsposle un po' ad uso e consu
me della stampa italiana. 

canto e balk), ta difficolta di inven-
tare per Farinelli una voce <naui-
rak> per le scene dialogate... Tut-
to difficile ed Interessante. Spero 
di essetci riuscito: qualcfie giomo 
fa, a New York, ho avuto i compli
ment! di Placido Domingo; mi ha 
detto che come canlante, sullo 
schermo, sono credibile. Non na-
scondo die mi ha fatto molto pia-
cere. Ora sarei pronto per un allro 
mio sogno, un film su Manolele. 
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DIONISI: Michael Jackson ft stala 
la prima suggestione: la rockstar. 
I'ambiguita sessuaie. Poi perb ho 
cominciato a studiare la vila del 
vero Farinelli e mi sono scordato 
di Jackson. Farinelli e 11 prototipo 
della solitudine della star. Una 
giomalista mi ha chiesio: secondo 
lei, Farinelli darebbe la sua vita 
per un orgasmo? £ una domanda 
glusta... Farinelli pud tare I'amore 
ma non pruva mai piacere. £ un'a-
troce lontananza, I'impossibilita 
di avere un contatto vero con te 
persone. E un uomo ferito che va 
alia riceica della sua dhgnita. 
LO VERSO: Sta a noi, evitare che il 
successo sia lastricato di vitomfc 
In questo senso, i fratelli Broschi 
sonocolpevoli. soprattutto Riccar-
do, che lenta di <castrare> una se
conds volla il Iratello obbligando-
lo a cantare solo la sua musica, 
impedendpgll di lavorare con 
Handel... E un rapporto tra fratedi 
aspro. difficile, lo e Stefano I'ab-
biamo ricreato, sul set, con gran
de complicity Siamo completa-
mente diversi. e questo ci ha aiu-
tato. 

On 1 «lm* candMMo all'Ouar. 
Solovmcat* u lu toMt l lWIa* 
tnirate a lavorare h America? 

DIONISI: Ml piacerebbe fare un 
film in America solo per poter poi 
tomare in llalta. 

LO VERSO: A me piacerebbe lavo
rare con James Cameron: stare se-
duto, fare due smorfie e un gesto. 
e sapere che iintomo» a me, In 
post-pioduzlone. c'* un computer 
che fa tutlo il lavoro. come in True 
Lies o in Forrest Gump. Affasci-
nanle. Ma una volta sola: non cer
to per tutta la camera... 

HOLLYWOOD 

Al cinema 
la saga 
della Saatchi 
• HOLLYWOOD. Super-sinergie: 
la piu famosa agenzia di Holly
wood, la William Morris, si sta mo-
bilitando per un film che racconti 
la saga della Saatchi S Saatchi, 
una delle piu potent! agenzie pub-
blicitarie del mondo. L'agenzia fu 
tondatadai fratelli Chattese Mauri
ce Saatchi, che pero sono stati, di 
recente, defenestrati dal consiglio 
di amminislrazione, ora contrclla-
lo da capitali Usa. Ora, slando a 
una nvelazione del Sunday Times. 
la William Morris avrehbe contatla-
to Maurice Saatchi commissionan-
dogli un'autobiogralia da Irasior-
maie, poi. in film. Si parla di grossi 
altori: niente meno che Robert De 
Niro nel ruolo di Maurice, e John 
Turturro in quello di Charles, tnen-
tre Gftrard Depardieu e stato awici-
nato per la pane di Robert Louis 
Dreyfus, il manager che negli anni 
'80 sah* l'agenzia dal collasso. 

I 


