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L'lNTERViSTA. Tutti i progetti di Ronconi dopo Gadda: dal «Ruy Blas» di Hugo a Baricco 

• ROMA. Non ha difficulty ad am-
metlerlo, lui cos] schiyo e riparato, 
di essere - ebbene si, diciamolo -
soddisfatto. Contento del risultato 
del FastkciacaoKtm in molti tra co-
noscenli, artisti e aniici gli avevano 
caldamente sconsigliato di sfidare. 
Conlenlo della direzione che tra-
spare dalla pragrammazione del 
Teatro di Roma c della sua ricono-
scibilita: -Non siamo un teatro per 
tutte Ie stagioni che cerca di accon-
tentare tutti», dice. Contento, inli
ne, anche di essere gia al lavoro su 
un altro spettacolo, torse meno 
ostico e impensabile di Gadda ma 
non certo meno inaspettato, rrat-
tandosl stavolta di Victor Hugo. 
Un'ennesima vjrata a 360 gradi 
fiella bussola di un regista inquieto 
e imprendibile che, assicura, non 
subisce affatto il peso e la frenesia 
dell'evento a tutti i costi: «La verita 
t che successo o insuccesso non 
mi condizlonano minimamente. 
Da queslo punto di vista sono co
me quarant'anni fa, quando ho co-
mlnciato. I condizionamenti e le 
Imposizioni non li posso ne sentire 
no accettare, i'ufficialita proprio 
non la reggo». Cosi-park) Luca 
Ronconi, nei suoi ultimi giomi ro-
mani prima di tomare a Torino per 
le prove di Ruy Bias che debutta al
io Stabile piemontese il prossimo 
19 aprile, per la prima volla in Ita
lia. >Uno spettacolo che nasce pro
prio da un impegno preso con 
quel teatro durante la i.iia direzio
ne, Ne parliamo da quattro anni, 
avevo fatto una doppia promessa, 
all'lstituzione e ad un gruppo di at-
tori, e non potevo assolutamente 
mancare. Alia parola ci tengo, in 
tutti i sensi, e i rnotivi personali 
hanno per me la stessa importanza 
dl quell! ufficialk 

5), ma percM proprto -Ruy 
Ma»? Coma eccgu f tuol spat-
Ucoll? 

Perche 6 una bella commedia, ec-
co un buqn motivo. La verita 6 che 
noruft'aj(ran mefmtfrial fio sempre 
bttq'tantisslmd e mi rfcordb lacfl-"' 
mente testi, libri e spettacoli, Ruy 
Bag, peresempio, I'hovistotantis-
slml anni fa a Parigi, interpretato 
d» Gferard Philipe. E una macchi-
na teatrale perfetta, che tratta con 
candore e leggerezza temi impe-
gnativi come il rapporto tra popo
lo e potere, gleggendoli attraverso 
I'ottica ramantlca, Insomma, mi e 
tomato in mente quello spettaco
lo e mi 6 sembrato che si potesse 
lentare un esperimento, tenendo 
presente che II teatro di Hugo ri-
schia di perdere molto nell'espor-
tazlone. 

PtnHfflcoHa dttoaduloM? 
SI, ma non solo. Arrivando in Italia 
il problema 6 quello di un rappor
to (uorviante con il nostra melo-
dramma. Ruy Bias o Ernani ri-
schlano d! sembrare derivazioni o 
degenerazloni del meiodramma. 

4 Wpw oareoHa, la leggaeade 
h) revma; luntti poHUca a) ebrl-
oMa parch* I'kiMgo la * • * 
qua • dl la... II tampo etringe, W-
Mgna affrettarsl, Meogna ante-
ctilral, approftttare dalla dreo-
atanze. NOT al panaa piu cfta a 
M ataaal. Ctaecuno accumula, 
ieroaplucompassloneveraoll 
|MWM>. Coal to ataaao Hugo aerl-

II teglttt Una Ronconi. Adattrt, RenatoBruton 

I geniali pasticci di Luca 
Una storia romantica che parla in realta del rapporto tra 
popolo e potere. 6 questa la nuova sfida di Luca Ranco-

1 niche' al'Cattgh'aridWTOrin'o mette in scena Ruy Was & 
Victor Hugo in prima italiana due giorni prima delle 
elezioni, il 19 aprile. lnterpreti Massimo Popolizio, Carla 
Bizzarri, Luciano Virgilio, Michela Cescon, Riccardo Bi-
ni. Un incontro con il regista per parlare di politica, tea
tro, impegno, linguaggio, progetti. 

. STBFANIACHIHXARI 

re le prove per ricredersi ampia-

%WTAlamo>»»ina»|e atfPastlc,-. 
' clacclo brutto da via Merulana>t 
' un'artra eflda; una acommesaa 

Impoaslblle vlnta ottre ogni pro-
vlsione: l lmlla apettatori In 18 
gkwnl a tirtto aaaurito tutte la 

veva nalla prefazione a -Ruy 
BUM-, etorla dl un lacche che 
ama la ragkia dl Spagna dtotro 
cut al naaeonda II dramma atorl-
co-flioaonco dl un popolo cha 
aspire a un nuovo awenlre. Coaa 
al prova a lavorara a quaato te-
•to aapando cha andra In scena 
dim gtoml prima dalla ejazjonr? 

£ veio che non son capace di tra-
sferire direttamente quello che si 
succede intorno sul paicoscenico, 
ma I'occhio e la pelle ce li ho sen-
sibili e cost, forse non a caso. mi 
vengono dalla memoria suggeri-
menti di testi che rivelano curiose 
assonanze con la realta sociale. 
Indubbiamente la tirata del terzo 
atto pronunciata da Ruy potrebbe 
essere fatta - e state sicuri che cosi 
non la faremo - come una locu-
zione propagandistica. E non ci si 

stupirebbe di sentirla pronunciare 
da un qualsiasi contendente poli
tico in una qualunque trasmissio-
ne televisiva preelettorale. L'im-
portante, dal mio punto di vista, 6 
evitare gli ammicchi facili. 

Ha Msogno dl eompasalona, I'l-
ta«a? 

Non posso certo dirlo io. Personal-
mente, mi piacerebbe auspicare 
uno stato di severita disgiunta dal
la pedanteria. 

maomma, stal. par alleatfea un 
teato fortemente politico o un 
testo fortemente passionate? 

Un testo dagli elementi teatrali di-
rompenti le cui motivazioni sono 
passionalmente politiche. 

A quaato propoatto, coaa rispon-
dl a chl eoettene cha II tuo e un 
teatro aanza passione? 

Di venire un paio di giomi a segui-

aulla •natulan* teatraHta dl un 
romanzo cha rappreaenta la 
qulntesaanza dalla letterarleta? 

Diciamo innanzi tutto che sono 
convinto si possa rappresentare 
tutto, non a caso ho gia messo in 
scena un poema come ['Orlando 
Furioso e un giomale come Gli ul
timi giorni dell'umanitd La teatra
Hta non e una qualita intrinseca di 
certe opere, ma un carattere tra-
sversale. E la potenzialita teatrale 
6 soggettiva, di chi legge un deter
minate) testo e sa immaginarselo 
sul paicoscenico. Confesso che da 
quando sono piccolo, qualsiasi 
cosa leggo non riesco a non im-
maginarmela a teatro Pratica-
mente, il lavoro sul flasticciaccio & 
stato piuttosto semplice. venti 
giomi per la riduzione e poi le 
prove, avendo ben chiaro sin da 
subito che non ci sarebbe stata 
una scenografia reahstica. Una 
delle cose che piu mi hanno fatto 
piacere e stato sentire sentire due 
studiosi come Roscioni e Catta-

neo dire al convegno sullo scritto-
re. che abbiamo organizzato, che 
Gadda pariaya o^me scrivewa. E. 
come se dalla scrittara mi fosse ar-
rivata' un'eco' di vocalita. Da qui 
nasce forse la naturalezza che il 
pubblico ha percepito. 

A propostto dl parlare a dl elezio
ni: come e usclto Ronconi da 
queata Immeralone nel plurllln-
gulamogaddlano? 

La ricchezza di Gadda che coniu-
ga I'espressivita del dialetto e del
la scrittura lascia capire meglio i li— 
miti e le deformazioni della nostra 
lingua. L'italiano non d la lingua 
della verita, delle necessity della 
comunicazione ma dell'inganno; 
non possiede i gradi di astrazione 
delle altre lingue ed i un linguag
gio dove le parole sono sempre 
funzionali a degli scopi precisi. 
Per questo 6 di volta in volta curta
te, giornalistico, politico, televisi-
vo, sempre a scapito dell'oggetti-
vita e a favore della parzialita e 
dell'appiattimento. 

Poaaiamo dire che al e trattato 
dl uno spettacolo Impegnato ma 
non difficile? E queata la llnea dl 
Ronconi dlrettore artistlco? 

Se continuiamo ad aspettarci dal 
teatro «impegnativo» qualcosa di 
architettato contmueremo a fare 
scelte negative e per il teatro e per 
il pubblico. La programmazione, 

la politica teatrale dello Stabile di 
Rorna fiquella di aveisuna.^Ma fi-
sienomia ben precisa&na ileono-
scibilita che non pud accon'tenta-
re tutti e'checonsideramdlgesto il 
cannibalismo culturale. Premiata, 
tralaltrocon il25%diabbonati in 
piO rispetto all'anno scorso. 

Che progetti hal per II dopo-Hu-
*o? 

A maggio faro a Roma la regia di 
Teorema, 1'opera di Battistelli, in 
estate ci sara a Pesaro la ripresa di 
Ricaardo e Zorade, a ottobre, in-
vece, riapriremo ('Argentina con il 
Pasticciaccio che replichera per ol-
tre un mese per esaunre le richie-
ste del pubblico. Sempre in autun-
no, Peer Gym sara al Festival d'Au-
tomne di Parigi, mentre lo spetta
colo di Baricco, Davila Roa, realiz-
zato con gli atton oiu giovani della 
compagnia, d slittato alia prossi-
ma stagione. E per il futuro sto 
pensando a un Pirandello, Quan
do si i qualcuno, un testo che non 
6 mai stato rappresentato. 

Perch* Ml sempre cosi iperattl-
vo? 

Non so, il fatto e che sono abitua-
to a lavorare ogni giorno e i risul-
tati sono questi La pratica teatrale 
& per me come un pianista che 
deve allenarsi quotidianamente 
senza per questo diventare un 
praticone. 

,. Dal Giappone non solo Kabuki e Butoh: il vero business e la pop-culture 

La nemica di Topolino ha gli occhi a mandorla 
• HONG KONG, Non Topolino. 
Neppure i Mighty Mophin Power 
Ruggers o i Masters of the Universe. 
II personaggio del momento per gli 
adolescenti orientali 6 una ragazzi-
na dalle lunghe gambe, dotata di 
poteri straordinari che, con la col-
laborazione dl gatti robot combat-
le perfidi guerrieri alieni. Si chiama 
Sailor Moon ed i prodotta in Giap
pone dalla Toei Animation di cui 
costltulsce il maggior successo pa-
nasiatlco a pari merito con Dragon 
BallZ. Entrambi i cartoons sono la 
punta dell'lceberg nella straordina-
ria espanslone delle produzioni 
sottoculturall glapponesi in un 
contlnente affamato di consuml 
veloci e differenziati. "Possiamo di
re di ternere un solo concorrente 
sul mercato asiatico. Si chiama 
Walt Disney», dlchiara con orgo-
glk) Oyama Hidenori della Toei, «e 
I nostrl prossimi obiettivi sono I'e-
spansione sui mercatl americano 
ed europeo». Non e un caso se nel-
I'ultlma stagione la catena di nego-
i\ di maggior successo a Londra 
m stata Mull, che commercializza 

» 

Giappone in tutte ie salse: mentre in Italia e tuttora in cor-
so (proseguira fino a questa estate) la mega-rassegna de-
dice'a alia tradizione culturale del Paese del Sol Levante, 
a Onente furoreggia la passione per la pop-cultura dagli 
occhi a mandorla. Dai manga ai cartoni animati, dai gad
get al fast-food giapponese a base di sushi e sashimi fino 
al karaoke. Un mercato dagli introiti miliardari che sta per 
partire alia conquista dell'Occidente. 

STBFANOMSTOLINI 

prodotti glapponesi, abbinandogli 
uno sfondo ambiemalista. 

Ma torniamo al consumi adole-
scenziali. Da Hong Kong alia Male-
sia i fumetti giapponesi sono onni-
presenti e costituiscono oltre la 
meta di tutto il venduto. E non e so
lo una questione di cartoni anima
ti: non c'& remota isoletta delle Fi-
lipplne dove non siano in vendita 
gli snacks Meiji Seika. Non c'6 me-
tropoli dell'Asia meridionale dove 
con una telefonala non si ottenga-
no a domicilio in 15 minuti delizio-

si sushi e sashimi. Non c'e- villag-
getto di pastori mongoli nel quale 
non ci s'imbatta nel karaoke. Be
nedetto (maledetta?) globalizza-
zionel Ma quali sono i rnotivi di 
questo esplosivo successo della 
pop culture di Tokio, sul punto di 
sbarcare sui mercati piu «difficili»? 
«I nostri fumetti o i nostri cartoni 
animati - riprende Oyama - pos-
siedono uno stile imbattibile e so
no al centra di un meccanismo 
promozionale che sfrutta fino in 
fondo il formidabile indotto prove-

niente dal merchandising'. 1 primi 
albi a fumetti degli anni '50 si sono 
evoluti in cartoni animati televisi 
gia nel corso degli anni '60 e, a par-
tire da li, hanno scatenato un for
midabile mercato multiplo in gra-
do di accontentare la crescente ri-
chiesta da parte delle nuove gene-
razioni Sailormoon ad esempio, 
prediletta dalle studentesse dalle 
scuole medie, attualmente titolare 
di oltre 5mila prodotti autorizzati, 
dagli zainetti fino ai musical sui 
ghiaccio. 

Ma non 6 necessariamente il 
mondo dei cartoni animati il luogo 
di nascita di un personaggio famo-
so. E il caso di Kitty-chan, un gatto 
ormai famoso in tutto il mondo col 
nome di Hello Kitty. Hello Kitty 
nacque come marchio di prodotti 
per bambini del colosso giappone
se Sanrio, ma da II si 6 espanso ad 
ogni possibile settore di marketing 
mirato, con utili che ora superano i 
150 miliardi in tutta I'Asia. «Dob-
biamo ringraziare I'esempio di 
marchi divenuti leggendari per noi 
glapponesi. come Sony e Toyota. 
Prima erava"" nr-i a j ammirare 

qualsiasi cosa arrivasse dall'Ameri-
ca. Oggi sono i nostn prodotti ad 
imporre gli standard di consumo». 
Negli ultimi 5 anni la Sanrio ha rad-
doppiato gli utili sul mercato pana-
siatico con Taiwan, Hong Kong, 
Tailandia, Filippine, Indonesia, 
Singapore e Corea. 41 domani? Si 
chiama Cma, il mercato piA ambi-
to del mondo. E anche Vietnam". 

Nintendo & un altro nome cir-
condato dall'alone della leggenda: 
«ll loro Gameboy appartiene ormai 
alio sviluppo infantile in tutto il 
mondo. Non 6 pid un marchio, 6 
un genere d'intrattenimento. il piu 
diffuse) del pianeta». In Oriente fa 
parte del conedo di un bambino 
dal momento in cui viene tolto dal
la culla. Lo stesso potrebbe dirsi, 
per quelli appena un po' piu gran-
di, dei Walkman Sony. Ma tornia
mo un'ultima volta al magico mon
do dei fumetti d'Oriente: questi 
cartoni appaiono innanzitutto 
un'interrotta glonficazione dei so-
gni e dell'immaginario giovanile, 
esaltato dai loro esuberanti prota-
gonisti, etemi ragazzini o teena
gers Awenture, mnamovamenli, 

competizioni, sono gli scenari pre-
diletti, immersi in cornici futuribili. I 
glapponesi non smettono mai di 
guardare all'infanziacon passione; 
ora i responsabili marketing delle 
multinazionali del tempo libera 
hanno capito che questo senti-
mento e condiviso da gran parte 
del mondo. 

I giapponesi hanno coniato una 
parola per descrivere la persona 
ossessionata dalla pop culture. 
«otaku», una specie di hippie iper-
tecnologico, che vive in una sua di-
mensione del tempo e dello spa-
zio, in coabitazione con mostri, 
alieni e personaggi fantastici. Una 
questione che non riguarda soltan-
to gli adolescenti: le inchieste par-
lano di legioni di adulti pronti a 
correre a casa per rifugiarsi tra le 
spire della fantasia Eilconsumodi 
fumetti e cartoons e sempre piu 
massiccio- il tempo medio di 
«esaunmento» di una manga di 320 
pagine 6 contenuto mediamente 
oggi al di sotto dei 20 minuti. Quat
tro secondi a pagina: alia velocita 
della luce, come siconviene ad un 
abitante dell'epoca dei turbojet. 

LIRICA 

Con Verdi 
grande festa 
aBruson 

an PARMA. E'stata la festa di Bru-
son. E che festa! Calato il sipano 
sul Simon Bocanegra, sono piovuti 
applausi e fiori per tutti. Ma, quan
do 1'illustre bantono e apparso da 
solo alia ribalta, I'entusiasmo ha 
travolto il pubblico: ovazioni to-
nanti, battimani a raffica, mentre 
cadevano dall'alto mazzetli di fiori, 
con unacodadi carta dorata come 
comete casalinghe, e foglietti con 
•Grazie Renato per 35 anni di gran-
di emozioni». 11 grande cantante, 
cittadino onorano della capitale 
dei Famese, si conferma cosi il be-
neficiano di una passione melo-
drammatica che, nel capolavoro 
verdiano, trova piena soddisfazio-
ne 

La posizione parlicolare di que-
st'opera e di questo personaggio 
era gia chiara all'autore quando, 
un secolo fa, disperava di trovare 
un protagonista in grado di realiz-
zari «t'anima appasslonata, arden- • 
tissima, fiera con un esteriore cal-
mo dignitoso, solenne». Un perso
naggio, concludeva, "difficile a far-
si" in gara con la «voce d'acciaio» 
del basso. La contrapposizione fe 
rivelatrice. Boccanegra e il padre, il 
Fiesco 6 il nonno della «modesta 
quieta vaporosa Amelia», persa e 
ritrovata in oscure circostanze. Ad-
dirittura incomprensibili, perchS il 
libretto & il piu ingarbugliato dei 
tanti musicati dal bussetano. Su 
questo aspetto, nemmeno lui ave-
va dubbi: I'opera (composta nel 
1857 e rivista nel 1881 con la colla-
borazione poetica di Arrigo Boito) 
era un «tavolo zoppo». II difetto, ir-
rimediabile, aveva perd un pregio: 
faceva del Boccanegra - doge ge-
novese e padre - il rappresentante 
della nuova concezione drammati-
ca verdiana: il potente al quale so
no negati gli affetti. II trono 6 insi-
diato, gli amici lo tradiscono, se ri-
trova la figlia e solo per vederla 
correre tra le braccia del giovane 
Adomo che congiura contro di lui. 
«Perfin 1'onda del fonte 6 amara al 
labbro dell'uom che regna« 6 la 
sconsolata confessione del sovra-
no votato alia morte 

A un eroe tanto complesso non 
occorre, come al Fiesco, la «voce 
d'acciaio», ma un'intelligenza in-
terpratativa capace di realizzare 
tutte le qualita (un'anima appas-
sionata, ardentissima, fiera ecc.) 
puntualizzate dal musicista. E que
sta rara inteiiigenza che fa ancor 
oggi di Bruson 1'interprete ideale. 
capace «di scolpire il personaggio 
in tutta la sua grandezza» come 
scrivemmo vent'anni or sono dopo 
la trionfale rappresentazione rea-
lizzata nel 1976, su questo stesso 
paicoscenico. 

Attomo al grande baritono, il Re-
gio ha nunito una rosa di collabo-
ratori che se non sono esattamente 
quel che prctendeva Verdi, sono 
almeno, per dirla con parole sue, 
«qualche cosa che si awfcinin. II 
Fiesco di Giorgio Sunan non sara 
«d'acciaio» ma ha nobilta e nerbo; 
Lucia Mazzaria £ un'Amelia piu 
drammatica che «vaporosa», limpl-
da e sicura; Vincenzo la Scola 6, 
come sempre, un po' disuguale nei 
panni dell'Adomo, alternando 
qualche sbandamento alio squillo 
perentorio, infine, Antonio Salva-
dori disegna con forza il cupo per
sonaggio di Paolo. Angelo Campo-
ri, con I'orchestra «Toscanini» e il 
coro, governa autorevolmente 1'as-
sieme nella cornice storica delle 
scene dipinte nel 1881 da Girola-
mo Magnani, e ncostruite da Rat-
faele Del Savio per la modesta re
gia di Beppe De Tomasi Del suc
cesso pieno. s'e detto. 


