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IL FESTIVAL La «ricerca» langue, in compenso non ha deluso il film gay di McLean 

Un Rabelais 
«troppo» 
ferreriano 

DALt* HOSTSA *V1»TA 

• PESARO. Incontro (stale - non 
solo per ragioni di somiglianza Ba
ca - quello Ira Ferreri e Rabelais. 
Ma non .esattamente magico. 
FaktzceqaeuouldKB, uHlmissima 
opera del nosdo grata nel fM per 
Arte (In collaborazione con la 
Sept) suscita un pato di consldera-
zionl. Prima, difficilmente la tv ila-
liana (Rai o Flnlnvest) avrebbe ft 
nanziato un film del genera e non 
solo pecche. come dice il regista,* 
dl Rabelais agll Italian! non gliene 
frega nlente». Ahrieno su questo 
veraante, Ferreri e pid apprezzato 
in Ftancia come dimostra pure // 
bancHetto dl Pfotone (1992) ope-
razlooe per certi versl analoga. Se
cond), perch* per 
I'autore deila Donna 
sdmmla vale, secon-
do not. la regola para-
dossals *plii restrino-
nl uguate piO UbeftA-: 
la sua imroaginaziolie 
si scatena sollo tortura 
(vedere per credere, I 
film del perkodo spa-
gnolo. quando lavora-
va con I'handicap-
franchismo). Le sue 
trovate pill genial! na-
scono daH'arle di ar-
ranglarsi. Speriamo 
qulndl che lomi a la-
vorare aabibnente In 
Iraha.cioftinunpaese 
dove set meno vez-
zegglalo e devi arranglarti parse-
chlo. 

Certo, Faktz re que vouldras e 
un lavoro su comrnlsstow ed e 
peralno owio che l.ftancesi abbia-
napeflMlo.proprio nJuLpersoien-
nlniare il quinlo centenoto deila 
morte del poeia, L'universo dl Ra
belais. In effetti, e assoJutamenle 
ferreriano: pierio di sesso, clbo, ri-
mandi scatotogicl, corpi osceni e 
deformita varie, un inlrecciarsi Ine-
stricabile di piaceree angoscia. Ma 
forse imppo ferreriarto, il che pro
duce una specie dl rktondanza. 
Per cul manca il graHio corrosrvo e 
inimitabUe che qui a Pesaro ha fat-
to II tutlo esaurito ognl sera (1 p i i 
geltonali: Lagrandeabbufhkie Dll-
linger). Dettoqueslo, le Ideeclrco-
lano comunque, Specie quando la 
verbosftaesplosp/adi Rabelais sflo-
ra inquietudini contemporanee: e 
geniale I'uso deue musjehc da di-
scoteca on the beach di Luis Maria
no proprto perchS non e'entrano 
nlente. o quel glganWsco buralUno 
che emette (umo e strabuzza gli 
occhi ewcando la creatura di 
Frankenstein sen™ ricorrere a nes-
sun magp degli effetti speclall. E 
strappa I'applauso II rnotlo di ri-
prendere un grande Bancherto per 
clnqueecnto commensali, piQ fesla 
dell'Unlra che festino rinasclmen-
lale. Anche perche' sui cotechlni e 
sugli arrosti di monlone con palate 
soHIa un wnto di morte che smen-
tlsce qualsiasi intenzione cetebrati-
va. OCr.P. 

I nuovi autori 
didomani? 
Pesaro indaga 

La trentunfesima fVJostra di Pesaro si chiude con un appel-
k> per 1'abolizione dell'ergastolo che arriva dai quattro 
protagonlsti di Fine penamaie con due pezztda novanta 
come il Rabelais di Ferreri e I'ultima provocazione antite-
levisiva di Guy peboiti. Ma il futuro di'iiii cinema «nnovo» 
bisogna ricercario tra i giovanissimi autori deila sezione 
contemporanea. Nessun miracolo, ma quaJche nome da 
tenere d'occhk) si, come quello di Sieve McLean. 

MtWMkirtoMmoFMwl 

DALLA NOSTRA MVIATA 

PESARO. Non vi abWamo rac- Imbatleici in qualche autore buo-
conlalo nlente del cinema belga, 
qui In verscne spehmenrale, clau-
strotobica o-disuitegrata. pio alten-
to alia conjposizjone del quadn> 
che ai contenuti. O delle vfekmi 
d'aulore di Boris Lehman, che ha 
latto di se siesso.l'oggetto numero 
uno deila sua poehca, In una pro-
spettiva sempre didascaliCi) e spes-
so (ntollerabilmenle egocentnea 
ed espansa [Babel, Letltt d nies 
amis resMs en Betgique # un work 
in progress che veleggfci verso le 
ventiquattio ore di proeztonej. O 
deila rabbia in formato lelevisivo 
dell'inglese Alan Clarke, proletary) 
con la cinepiesfl. come Ken Loach 
e Mike Leigh) mono di cancro nel 
'90 dopo aver catalogato hooligans 
e carcere mlnorile. tossici e matt! 
daslegare. 

Tutre queste cose sono stale <^-
gerto, qui allatrenrunesima Mostra 
di Pesaro, di una dettaetiata sco-
perta e/o [ivalutazione. Noi invece 
ci siamo concentrati sulle immagi-
ni del "nuovo cinema« sperando di 

no per i prossimi diecl/venU anni. 
Missione conpiula solo In parte, 
Documentario. film di montaggk) e 
sperlmenrazione pura sono tonne 
aliamente a risciiio, richiedono 
profondirl di pensiero e respiro 
poelico. senM to spetlatore si ad-
doimenla sospeso nel vuota Tra I 
migllori - a parte i grossi mmi co
me Ruiz. Saaub-HuiBet, Debord -
I'olandese Vincent Monnikendam. 
E inlatli Madre Doo ha virrto il festi
val di San Pietroourgo (i 5.000 dol
lar! del premio II spedira ali'univer-
sUA di cinema delllndonesia). 
Mentre Steve McLean i forse lur.i-
co che Duo aspiraie a una disWUi-
zk>ne in Italia. 

J^rtoin»dall'*m«te* 
Del suo Postawds from America 

avevamo scritto, prima di vederlo, 
che e un ritratlo d'artisla gay e sie-
roposilivo. Con^giamo il tiro, pei-
chfe questo film visionarfo e moUo 
intemo al queer dnemo (I'uso di 

londali rteri contro cul gli alrori si 
miiovono esiarkamente come in 
tableaux (wonts fa pensare subito 
a Derek Jarman) ce Ilia sopratlut-
to tontro la famlglia .disfunitonaie 

. anche se cita.foiti icukdella comu-
liiragay.da Terence Daviesajlsaac 
Julien, Eppuie la biogralia di David 
Wojnarowicz (pittore, fowgrato, 
aulore di libri dissacranti tra cui 
Memories Thai Smell Lite Gasoline, 
morto di Aids nel ^2) diventa U 
pretesto per una dijirarazione di 
odio/amore rivolta al mito delt'a-
merlcan way of life. Come odio e 
amore si inlrecciano nel rapporto 
col padre afcoliizato che conosce 
solo il Unguaggki dell'abuso e deSa 
violenza ma si commuove per il Iti
nerate di JFK. £ quasi obbugatorio 
che il figBo ricetchl, In una coazio-
ne a tipetere senza sbocchi, il cab-
re acre dl un contatto anche nel 
sesso a pagamento. Pen* McLean £ 
abile a evllare qualsiasi eccesso di 
psicologijrno e nella scena in cui 
David viene snipraro da un camio-
nista elerosessuale riesce a gestire 
una vera esplosione di orrore sen
za sensazionalismi a buon merca-
lo. Ha stile, questo aulore. die la-
vora in gruppo con ahorl e tecnici 
afliatalissimi {nella squadra e'e 
anche Jimmy Sommerville, a cui si 
deve la struggente colonna sono-
ra). Sicuramenle sentiremo anco-
ra partare di lui visto che e moilo 
glqvane, 

fi giovanissimo (24 anni) anche 
Benoit Labourderte che ba portalo 
al festival La l»e dans I'eau. Opera 
prcteraio#a e vagamente dislur-

bante. che melte in scena la morte 
non accidental di un venditore di 
noccioline iatk) [uori da due babr-
di (uno si installa HI casa sua, 
manda avanti itcommercio e fa fe-

, .lice ,1a. Jidanzata del. morto). Girato 
insupert8,gonfiataa temm.iper-
manipolato al monlaggio, con un 
isonoro quasi rap in cui si capisce 
:una parola su ire e I'inserimeiito di 
cartelU biechtiani che annunciano 
In anlicipo I cambiamenti saiienli. 
i il film sfiota I'esercizio di sliie line a 
.se stesso, anche se Benoit leorizza 
il rfamonto deila morale occidefi-
lale e alhe amenHa varW. 

HrnaMrMnloiHTwada 
Molto pitl emozionante, con tut-

te le sue ingenuity. Mia mogiie e li-
lippina, del giapponese Vasuncni 
Terada- La storia, rigorbsamente 

i autoblt^afica, e quella del matri-
monio del regista con Teresa, 
un*immigrala filippinacon un brut-
lo passalo di tossicodlpenza e una 
famlglia da mantenere a Manila. I 
due si sposano, conrro la volonla 
del padre di kii. perche lei aspetla 
un figlio. Ma le cose non lilsno li-
SCe: e'e lopposizloiie dei parent!, il 
razzismo delta societa giapponese, 
i problem! economic! e la difficolta 
delt'incontro tra due culture pro-

! (ondamente diverse*. Un home 
, nrouiesincero, che si muove Ira re-
' Scenze e aperture soiprendenti. 
Come quando Teresa fa limilazio-
ne delia mogliettlna giapponese 
che dice sempre di si o il padre di 
Terada chiede di spegnere la mac-

. china da presa. 

Le «verita»; 

Oiw* HrtlM al wo *rh« • n * DtJWMin-

lUAIITnw 
Da un f llm Inedllo (I. Omn W i n 
Reallzzatoda Wdwrd Mtoon, 

M|maliMMl,aMtKfa(in 
Voce luori campo .Laura h w 
Monlaggio Ed Man 
Nazlonaiila Un, 1MMMS 
Durata Mn|n*a 
RgmiiFftmiiiMZ • ! 1 

E RA L'8 FEBBRAJO del 1942: 
da poche senimane I giap-
ponesi avevano attaccalo 

Pearl Harbore all'aeroporto di Rio 
de Janeiro sbarcc- ungrovanotto, dl 
nome Orson Welles, che avrebbe 
commute 27 anni solo tre mesl do
po (il 6 maggio). t o vedete nella 
lofo qui sopra: un lagazzo, un en-

- lahl-prodige che aveva appena 
sconvolto Hollywood realizzando 
una stupefacente opera prima, 
Qmalopolere. 

Le date sono important!. GU Usasono appena entraU in guerra, a Rio 
e Camevale. e Welles 6 in Brasiie per enuarnbi I moSvi. Holrywood ha ri-
cevuW Tontine di soslenere to sforzo bellico del paesei Nelson Rockefel
ler, a sua volta. ha ordinate alia eua» Rko di mandare un regista in ftasi-
le, paese dove i nazisli hanno modi amici. Welles, che gia il 29 higlio 1941 
aveva depositalo II soggettd perun film'a episBdi inlitolato It's All True, 
viene spedilo in missione. Lui nee feUcissimo. Non sa che i suoiguatcon 
Hollywood stanno appena cominciando... 

It's All 7>uenon fu mai comptetato, e non use! mai. Ora, adistanza di 
oltre mezzo secolo. alcuni vecchi collaboratori di Welles harmo ritrovato 
parte del maleriale girato e I'tianno monlato, altemato a Interviste e a fif-
mati di teperrorio che ne ricostruiscono I'awentura. II risultato e slranlasl-
mo: un film che non e un film, che forse placera da mam solo al •wellesia-
ni>incalllti,macheino^alcheirM)doerirmdidirinorKiruniversodeirion-
Hlm di Welles, assieme a Filming OlheSo, a Fcome Falsa. Enneslma con-
ferma che quella di Welles non i unafilmografia, ma un luorkinpmgrtss 
da cui emerge un universocompatto di ossessioni e di geniali, aHegri di-
sastri. 

II primo episodio, intilolato llmioamko Bomtoe girato in Messlco da 
Norman Poster, soprawive ad esemp» a frammenti, ma e torse la pane 
piu bella di questo bizzarro restauro. Bonito e un torelto che cresce assie
me a un ragazzo e che-poi, divenuto adutto, viene condannato alia corri
da: ma si rivela talmente coraggioso, che viene -graziato* e deslinato a 
una hanquilla vecchiaia. Ebbene, a parte la passione di Welles per le cor-
nde, I'epfeodto nasce da una cotlaborazione quasi sconosciula, quella tra 
il giovane Welles e il venerabile documenlarisb Robert Flaherty, queUo di 
Mtwnn di Nam/ok feschimese, tteW Homo di Aran. Flaherty, aHora, aveva 
58 anni, Welles avrebbe potuto essere suo figlio: -Amavo I suoi likn, e lui 
non riusciva a lavorare. cosi ho pensato, 'sarebbe simpatico, no?'». Lo 
racconla Welles a Peter Bogdanovich in quel tnagnifico, fondamentale B-
bro che e lo, Orson Welles (Bakiini & Castotdi; costa 45.000 lire ma se vi 
piace ileinemae un liWo imperdibile). 

I) resto del film si compone dell'episodio pifl compiulo, quello del 
vraggio per mate di quattro pescatori deila iribfl dei ̂ angodeiros; e di un 
lungo - e lievemenle prolisso - rerxinage sul Camevale, e sulla samba. 
Nella sua forma attuale. il film non poo che essere frammentario, e certo 
appare evidente che nel '42 di Welles il capolavoro assoluto, lotale, irri-
nunciabile rimane L'orgoglio degli Ambersan. Ma /V^'U/Truerimaneun 
affascinanle tour nella botlega di un grande: complimenli alia Lucky Red 
pet a verb distribute. [Alb«laCrupq 

-BRAVO RANDY-

Jovanotti 
attore 
per D'Alatri 
• ROMA. Dai •fasti" di Cuba, dove 
t stato applaudito da 20 mlla gio-
vani all'Avana, al set calHomlano 
del nitovo film di Alessandro D'A-
latn, Bravo Handy. Loienzo Cheru-
hini. in arte Jovanotti, esordisce nel 
cinema come attore: sara il barbO' 
ne mulo protagonista del terzo lun-
Bomctraggio del quarantenne regi-
x\ii mmano aulore anche del cele-
tiri spot Sip con Massimo Lopez. 
Ni»l film lovanotli, investito da un 
auto, vicne trasporlatoairospedale 
diwe sara »conleso- da Valeria Go-
lino r> Gfoia Scacchi, Le riprese del 
iitm Hilio ambientato in California 
i' (Hodollo da Marco Poccioni e 
Mari'ii Valsania con la Medusa, la 
iiuova produaione e distrlbuzione 
Klmtivosi. uiizicraiino in luglioesa-
rittiiKi inlcraniente realizzale in 
(Idlilnmia Oirico Handy cosleia 7 
niilnin lie sara nellesaleiulianeal-

I'imauKlPl'9f> 

PUBBUCITA. II festival fischia gli spot italiani. Vincono Levi's, Nike e un inglese «non commerciale)> 

Cannes, ai «creativi» non piace il Parmacotto 
Al Festival internazionale degli spot di Cannes il Grand 
Prix norj e stalo assegnato e sono stati limitati tutti gli al-
Iri riconoscimenti. Menzione specials deila giuria a un 
film a to .sociale britannico. All'Italia solo due Leoni di 
bronzo. Annata all'insegna deila buona qualtla, media, 
senza punte di rilievo. La lotta £ sempre tra inglesi e 
americani e tra le grandi marche (Pepsi, Nike e Levi's). 
La «com media italiana» incom presa all'estero. 

l?*L WOSTBOIUVIATO _ _ ^ _ _ ^ ^ 

MAM* NDVIUJt OVPO 

m CANNES. Una donna ^enza 
braccii si prepara la colazionp 
Prende gli utensili con la bocia, 
col naso schiaccia i pubanli e alia 
fine di tante impi^native opcrazio-
ni, guarda la macchina da presa 
con orgoglio. Ci 6 riuscila. •£ a vol 
risulta lanto difficile scrivere un as-
segno?-..Con questa implacahile 
domanela si coiKlude lo spol be-
nelico the ha vinto il massimo n-
conoscimcnlo al Festival interna
zionale di Cannes del cinema pub-
blicilario. Un film lunghissimo. ooi 

suoi 18T> secondi di fatica, che han-
no irutlalo alia Lkan Brelagna la 
menzione speciale deila giuria. Ma 
non il Grand Prix, che non pud es
sere assegnato a calegorie non 
commercial!. 

In queslo straordinario verdeno 
sla una delle tame contraddizioni 
delta puhbiiriia. Una tecnica po-
lenle. una circolazione planetaria 
ctic dovrebbero spingerci al con-
sumo e che eccezlimalmenle ven-
gi iiio messi a disposizione di un al' 
no seopo per ferirci con la logkia 

inesorabile ddla verity. Semplice. 
diretto, doloroso ma non pietoso, 
to spot inglese prodolto dalla 
agenzia Bhdo a favore deila raccol-
ta di fondi per i disabiU ha (alio 
piazza puiita deila concorrenza. 
Havintononconilmessaggio. ma 
con il suo tinguaggio, perch*, do
po la visione di migliaia di spot itv 
viati a Cannes da tutto il mondo, 
era il primoche ventva in menle. 

E pud anche essere che. nella 
decisione del presidents inglese 
delta giuria, Frank Lowe (del grup
po Lowe] abbiano contato ragioni 
di opporlunita concorrenziale nel
la slorica guerra Ira creatlvi e agen-
zie brilannici e americani. Falto sta 
che il Grand Prix, che avrebbe po
tuto ragionevolmenle andare all'ai-
tro spol inglese piG quoiato (ecioe 
"On^slore- deila Lew's, prodolto 
dalla Bartle Bogle Hcgarty. concor-
renlediretiadeila Lowe) nai^sla-
to assegnato. Levi's si e acconten-
talo di un Leone d'oro e cosl pure 
lo stupefacente spot -The Walt 
(din'ttopergliolandesidallameri-
cano Pytka). nel quale i muri d»l 

mondo si rimbalzano un pallone 
per fare pubblicita alia Nifce. 

Certo non altretlanlo geniali e 
meravlgfiosi erano ^ i spol iialiani 
inviati a Cannes nella misura di 
1S3, ndotti in short list a una vcnli-
rta, tutti inesorabilmenle fischtilt 
nella sala proiezioni e arrival! in fi
nale con il risultato di soli due Leo
ni di bronzo. Poca roba, die e an-
data comunque a premiaie una 
quallla media piutlosto alia, dico 
unodeinostriduegiurati, Maurizm 
D'Adda delia Young & Rubk'am E 
dice bene perche i due bomzi 
(•Ukraina- del Corriere dellj =er.i 
deila agenzia Towa c «Mu[ino 
Bianco Venezia" deila Annaiido 
Testa) meritavano sianvjmerilc 
metalli pill preziosi Per nun parla-
re di aitii film che non stmo sidti 
capiti perchS troppii iialiani v-
non addiritluradialetiah. tutti mtoi-
111 alia tradizione deila nostra t i*:'=s 
media cinematogralica. vetli il 
"ParmacollO". inlcrjjrotaio da (.'lirt-
stian De Sica, che rapprrsi-mano 
una tendenza gradita al puhblico 
ma non apprezzata da tutli i crciti-

vi. neppure da noi. Per esempio, 
Gavino Senna esprime da Cannes 
la sua tranquilla condanna: >Non 
sono d'accordo sulla nuova ten
denza del racconto ali'italiana. Per 
me il cosktdetto rilomo a Carosello 
sarebbe solo un legresso. come di-
mostra anche il fallo che poi, con 
quel genere. si viene qui a non farsl 
capire». 

Diverso il parere di Alberto Con-
In. presidento dell'Assap (associa-
zione deila agen îe maggiori), che 
soltolinoa la qualita media alia del-
la produziune, ma contempora-
ncamftile I'assenza di ideeclamo-
rosccdi mtssaggi folgoranti. Pare
re ronfennalo dalla oectsione del-
la giuria iiilurnaztonale. che ha in
latli dtivnio fare una scelta radica-
lc. puntando a ptemiarc con i 
Leoni d'oio (solo 1(1 su 28catego-
fic in loncursol pifl che i singoii 
s|K)l. la I'onnnuita di marctii come 
Lcvi't. Pepsi e Nike, che da scmpre 
mm sliii^liano un colpo. Mentre 
|ier una vofta un film betlissuno c 
slain prcsenialo ant'hc datla Coca 
Colri e iiiftiuslamente non e stalo 

premiato. Speriamo arrivi anche in 
Italia: mostra un elefante che nuo-
ta sott'acqua atlorno a un materas-
sino, Ura fuori la proboscide come 
un peiiscopio e ruba la famosa lal-
lina. 

E se poi voaliamo proprin kJenli-
ficare deila liiiee di tendenza in un 
panorama pianetano che si e latto 
meno squilibrato tra grandi nazio-
ni e aggressivi ouskler (per esem
pio la griniosa e spiritosa Norve-
Sia), bisogna dire che. come sotto-
linea ancora Contri, dalla pubblici
ta & sparito il futuro. con le sue ma-
gnifiche sorti tecnok^iche. ed e 
tomato in auge invece il passato. 
Insomma, ̂  sparita la speranza, e 
non HI se vi pare poco. II consumo 
non e piQ una totalitaria prospetti-
va di vita, cosiccrie ta pubblicita di-
venla sempre piO spiritosamente 
cinica le divcrtente!) proprio 
menire si diffonde la consapevo-
lezza del Itmite del la sua proposis 
rivollfl al solo mondo occkfenlale. 
Menire d'allra parte r f unimmen, 
sa realiii che si aftatcin dnt tnes-
saggi sociali con la nchiesla urgen-
te di un mondo migliore 


