
CINEMA. Sta declinando rimmagine di Tarantino: troppo inflazionato? 

La crisi di Qiientin 
ragazzo prodigio 
con troppo genio 
Qualcosa non funziona piu nel «mito» Quentin Tarantino. E 
comparso come attore in diversi film, per lo piu spaventosi. 
Ha riciclato una vecchia sceneggiatura in From Dusk till 
Dawn, un disastro. Si e catapultato nell'awentura (scia-
gurata) di Four rooms. II regista esploso con Pulp Fi
ction, considerato la nuova galiina dalle uova d'oro di 
Hollywood, e entrato in crisi. E proprio mentre il suo mi-
to monta in America e Europa.Vediamo perche... 

• II momento chiave rimane, no-
nostante tutto, il marzo del 1995. Los 
Angeles, cerimonia degli Oscar,,Vie-
ne annunciato il premlo alia miglior 
sceneggiatura originate: Quentin Ta
rantino e Roger Avary per Pulp Fi
ction. Salgono sul paleo e partono 
i discorsi di rihgraziameritb, Co-
mincia Quentin. Credo che stase-
ra vincerb solo questo premio (fu 
facile profeta, ndr: e a candidate 
anche per la regiae per ilrniglior 
film, premi andati a Zemecklse a 
Forrest Gump) quindi dovrei dire 
adesso tutlo cio che ho da dire»... 
Panieo In platea, con uri simile 
preambolo Tarantino pplrebbe 
and^re avantl per giprnV; «Ma non 
lo faro, Grazle». La parola passa ad 
Avary (poi anche regista del «ta-
rantiniario* e modestp Killing 
Zoe): »Ringrazio la imia bella mo-
glie, Q»tchen.>Sc<isate(Se la faccio 
Cos! breve ma mi scapjia' la'̂ p'ipt». 
Flnidei discorsi: 

Non c'e nulla di particqlirmente 
originate nell'andare alia cerirho-
nla dsigli Oscar a fare gli Ipiritbsi, 
I'haririb fatto in tanti. Ma'il'proble-
mn sta tutto II, Finche aveva «soio« 
vinto la Palma d'oro di Cannes, 
Quentin Tarantino poteva rimane-
re 1'oggetto alfaseinante ma miste-
rioso che era prima. Ma dopo i 
grand! incassi e le nominations al-
I'Oscar di Pulp Fiction, £ successo 
qualcosa. La sua yiolenta original!. 
ta e diventata di moda, Tarantino 
e statrj eletto «next big thing», la 
uuava'gailina dalle uova d'oro di 
Hollywood, L'attesa per il Suo ter
zo film e diventata spasmodica. E 
Quentin fi entrato In crisi. 

Ua; crisi, finora, non e tanto 
•creativa«, quanto di immagine. ln-
vece di concentrarsi su) terzo film, 
Tarantino ha cominciato a infla-
zlonarsi. 6 comparso come attpre 
in diversi film, per lo piu spavento
si, convincendo tutti, anche i fans 
irrlduolblli, della sua incapaciti di 
recitare. Ha riciclato una sua vec
chia sceneggiatura (la prima che 
aveva venduto) in un film visto a 

Berlino, From Dusk till Dawn, che 
e,quasi sicuramente la piu colos-
sa'leiscemenza che il cinema ame-
ricano abbia prodotto nell'ultimo 
secolo. Ha fatto comunella con un 
signore, il messicano Robert Rodri
guez, che al suo terzo film (From 
Dusk till Dawn appunto, dopo la 
soprawalutata accoppiata Maria-
chi/Desperado) e definibile solo 
con una parola: un bluff. E poi si e 
catapultato nell'awentura Four 
Rooms. Reazioni unanimi: un disa
stro (vedere accanto il pezzo di 
limberto Rossi). 

Questa profonda crisi creativa 
awiene, pert), mentre in America 
e in Europa il suo mito monta. In 
Inghilterra, ad esempio, Tarantino 
e un fenomeno editoriale. Faber & 
Faber ha pubblicato le sceneggia-

. ture di True Romance (film diretto 
i M'TChy,Sijo#«'aelle'i!fene men-
''.WlS'Mlrama^W^erion ha butta-
'''to'suV'thercato quella di Four 
Rooms: E ben due monografie so-
no uscite fra la fine del '95 e I'ini-
zio del '96: Tarantino. Inside Story 
di Jeff Dawson, con una prefazio-
ne proprio di Tony Scott, editore 
Cassell; e King Pulp. The Wild 
World of Quentin Tarantino, di 
Paul A. Woods, editore Plexus. Esi-
ste anche una terza monografia, 
Quentin Tarantino. The Man and 
his Movies di Jami Bernard (Har
per & Collihs), che perd abbiamo 
solo visto in libreria, senza avere il 
coraggio di leggerci pure quella. 
Speriamo cicapirete. 

II iibro piD ihteressante e quello 
di Woods, perche, fin dal titolo, 
analizza la scarna filmografia del 
nostra all'interno della cultura po-
polare americana. Ciracconta, ad 
esempio, che il nome di Quentin 
gli denva dal personaggio di Quint, 
interpretato da un giovane Burt 
Reynolds nella serie tv Gunsmoke, 
mescolato a quello' di Quentin, 
eroina del romanzo di Faulkner 
The Sound and the Fury. Una dop-
pia predestinazione II libra crea ri-
mandi affascinanti, partendo dai 

• ROMA. AmbrafaAmbraeraser 
milioni di ascolti. Si pu6 dire che re
cite la stellina pifl chiaicchierata 
dell'ltalia televislva? Sarebbe dav-
vero esageralo attribulrle una simi
le intenzione dopo aver visto Favo-
ta. il film televisivo che Italia I ha 
niundalo in onda ieri sera, con 
luslnghiero successo. La Angiolini 
medesima, intervistata ilgiorno 
prima dell'uscita In prima serata 
del filmato, che II regista Fabrizio 
De Angelis ha lmprowidarnente 
definito un remake di Vacanze ra-

gusti di Quentin, che ama alia fol-
lia Un dollarp d'oriore ma anche 
la serie B, da Gianni & Pinolto ai 
serial tv, da Russ Meyer a Roger 
Comian. II libro di Dawson e inve-
ce una biografia abbastanza clas-
sica. In entrambi i volumi, emerge 
con una certa forza la figura di 
mamma Connie (cognome Za-
stoupil, un 50% di sangue Chero
kee nelle vene), che oltre a essere 
una bellissima donna e la respon-
sabile della precocissima cinefilia 
del fanciullo. 

Insomma, grazie a questi libn 
potrete sapere tutto di Tarantino, 
meno quel che gli bulla in testa in 
queslo momento. Ed e proprio qui 
il paradosso. Quentin ha appena 
compiuto 33 anni, eii fatidica (e 
nato a Knoxville, Tennessee, il 27 
marzo 1963). Efidanzato con Mira 
Sorvino, e questo e un bene. Ha 
davanti a se un'enorme responsa-
bilita: fare un terzo film artistica-
mentee commercialmente all'allez-
za dei primi due. Ha tutto cid che 
un giovane pud desiderare - me
no, forse, la sicurezza. Di s6 e degli 
alrri. Noi tifiamo per lui, sperando 
che il ragazzo prodigio della Holly
wood anni '90 abbia fiato suffi-
ciente per anivare al nuovo millen-
nio. Tarantino adolescentec.MlUfotoplccoU.aggl 

II naufragio di «Four Rooms» 
uMBiirro ROSSI 

• BELORADO. Ci sono film che 
sembrano fatti apposta per confer-
mare la regola secondo cui non ba-
sta mettere assieme alcuni ingre-
dienti di successo per ricavame un 
best seller. Four Rooms e uno di 
questi. Doveva comparire all'ulti-
ma Mostra di Venezia e c'era giJ 
chi - fidando ciecamente nei nomi 
dei registi: Allison Anders, Alexan
dre Rockwell, Robert Rodriguez e, 
soprattutto, Quentin Tarantino -
profetizzava il «capolavoro assolu-
to». Poi il film scompatve dal car-
tellone della Biennale per compa
rire quasi di soppiatfo al Festival di 
Montreal, senza destare eccessivi 
entusiasmi. Di recente, e stato in-
serito nel pragramma della rasse-
gna di Belgrado. Le ragioni di que
sta seconda uscita in sordina ap-
paiono evidenti: si tratta di una se

rie di episodi di valore discontinuo 
e, in ogni caso, non eccelso. A le-
garli e il fattorino di un residence, 
che, in una nolle di capodanno, si 
trova a fronteggiare tipi strani e si-
tuazioni eccentriche. II via lo dan-
no, guidate da Allison Anders, al-
cune invasate - Valeria Golino, Ma
donna, Lili Taylor e Amanda De
cadent - che si dedicano a un rito 
magico capace di riportare in vita 
una dea tramutata in pietra qua-
rant'anni or sono. All'ultimo mo
mento le aspiranti streghe si accor-
gono che manca I'ingrediente piu 
importante- un po' di sperma fre
sco. Owiamente sarS il giovane 
fattorino a dover adempiere alia 
bisogna. Un inizio dawero non 
confortante. Le cose non migllora-
no nell'episodio seguente - firmato 
da Rockwell - in cui il tapino deve 

vedersela con una coppia eccen-
trica che gode a terrorizzare i mal-
capitati che capitano fra le loro 
grinfie. Boccata d'aria con il terzo 
episodic, firmato da Robert Rodri
guez, incentrato su un paio di 
bambini tembili che un gangster 
tenebroso - Antonio Banderas - af-
fida in forzato babysitteraggio al 
solito fattorino. I due piccoli de-
moni si dimostrano capaci di di-
struggere I'appartamento in pochi 
secondi. 

Pausa effimera, ed eccoci preci-
pitati in una sorta di barzelletta 
stantia a firma di Quc,ntin Taranti
no. Tre cinematograiari ubriachi 
scommettono che uno di loro non 
riuscira ad accendere per died 
volte di seguito il mitico Zippo. Se 
fallird dovra farsi amputare il mi-
gnolo, se riuscira avri in premio 
un'automobile. Tuttavia nessuno 
vuole assumersi la responsabilita 

dell'amputazione, per cui si ingag-
gia il solito «bell boy>. Nonostante 
il prestigio del regista, inventiva e 
stile latitano paurosamente. Bruce 
Willis, una volta visto il film, sem-
bra essersi imbufalito tanto da pre-
tendere che il suo nome non com-
parisse nel cast. 

Nel complesso un film sganghe-
rato, in cui si stenta a riconoscere 
la mano di autcri di tanto presti
gio. Una delle ragioni del fallimen-
to riposa suite spalle di Tim Roth 
che, chiamato a sostituire il piu so-
fisticato Steve Buscemi, ha costrui-
to il suo personaggio su smorfie e 
mossette genere comica finale. Ci 
sarebbe voluta, invece, una robu-
sta dose di stralunata cattiveria, 
una ferocia lunatica come quella 
di molti personaggi del nuovo ci
nema americano: cinici inebetiti, 
capaci di osservare una realty im-
pazzita con sguardo «nomiale>. 

IL DEBUTTO. Oltre 6 milioni di ascolti per «Favola», film tv con Tex stellina di Boncompagni 

Ambra: «Che fico!». Ed e subito principessa 
Ha catturato sei milioni di ascolti la Favola che Italia 1 ha 
mandate in onda I'altra sera in prima serata con Ambra 
come interprete principale. Per il suo debutto cinematb-
grafico, la stellina si era premurata di mettere le mani 
avanti: «E stato un peccato di gioventu - ha detto in con-
fer.-wa stampa - e non ci penso neppure a paragonarmi 
alia mitica Audrey Hepburn di Vacanze romane*. Pudore 
che, purtroppo, e mancato al regista del polpettone. 

MATILDE 
mane, (ahi, giusto ciel perche 
non ti apristi!), ha messo avanti 
tutta se stessa per evitare parago-
ni dlstruttivi. «Macche Vacanze ro-
mane • ha subito parato i prevedi-
bili colpi, Ambra - non ci penso 
neppure a paragonarmi alia miti
ca Audrey Hepburn». E. d'altra 
parte, qui i remake sono un subis-
so. Questa favola e tutto un intru-
glio di citazionl cinematogratiche 
alia rlnfusa. Un pizzico di Cene-
rentola con i panni risciacquati 
(malissimo owiamente) in Pretty 

PASSA 
woman, un ricordo di Flashdance 
, gli avanzi dell'operetta, i ritagli 
di spot pubblicitari, insomma di 
tutto uh po'. Una specie di biob-
bata del kitsch che trasuda quoti-
dianamente dal piccolo schermo. 
Tanto il palato del pubblico e or-
mai costantemente abituato a tali 
misture da quanto di piu stantio 
la produzione di tutte le Tv del 
globo decide di produrre. 

Non fosse stato per I'Ambra 
nazionale. piCl paffuta del solito, 
ma non per queslo meno appeti-

tosa, il film sarebbe scivolato via 
senza lasciare alcuna traccia. Ma 
la presenza dell'ex ragazzina che 
ammiccava dagli schermi di Non 
e la Rai, beatificata dalla presen-
tazione del festival di Sanremo, 
dove ha dimoslrato (dicono in 
molti) di avere stoffa da vendere, 
ha galvanizzato gli spettatori che 
si sono piazzati davanti alio 
schermi, speranzosi di trovarvi 
una novella principessa Sissy. 
Sbagliato. Ambra non ha tentato 
neppur vagamente di recitare. Si 
e semplicemente mossa sul set 
come faceva quando si esibiva 
nei defile insieme alle teen-ager 
scimmiollando le modelle adulte. 
«Per carita, gi& me I'immagino 
quello che diranno - ha rimesso 
le mani avanti, Ambra - diranno 
che non so recitare, ma quello ii 
e un peccato di gioventd. Ma 
chissA cosa saranno capaci di 
scrivere, c'e chi ci trovera i conte-
nuti di destra, chi di sinistra*,. Ma-
garii Magari si potesse intravedere 
un qualsivoglia contenuto in quel 

fritto misto di pura plastica. Sa
rebbe gi& un guadagno. 

Ma a parlar male di Ambra si 
rischia la ghigliottina. Anzi, gene-
ralmente si rischia la ghigliottina 
non appena si solleva qualsiasi 
obiezione a un programma che 
fa audience. E poi Ambra non ha 
mica dato il peggio di se. Ha dato 
semplicemente se stessa, con 
quel misto di awenturismo pro
fessional e faccia tosta che oggi 
e il prodotto vincente in qualsiasi 
campo. Come ha fatto durante il 
Festival di Sanremo, quando, li-
berandosi dell'auricolare ha mo-
strato di saper mettere due parole 
in fila, lasciando i suoi ammirato-
ri a bocca aperta come davanti 
all'apparizione della Madonna. 
Qui, purtroppo, era come se l'au-
ricolare 1'avesse ancora acceso. 
Con le battute tipo «Che fico!» 
quando vede entrare il bell'Alfon-
so (il inodello americano-tede-
sco Ryan Krause reso famoso da 
uno spot in cui appare somma-
riamente coperto da un accappa-

toio), occhi cerulei, chioma bion-
da, sorriso a trentadue denti da 
pasta dentifricia, e nient'altro 
(ma serve altro oggi per bucare lo 
schermo come dicono gli esperti 
d'immagine?). Con strafalcioni ti
po: «Qui siamo a piazza di Spa-
gna, la piu bella piazza di Roma» 
e intanto il motorino sfreccia in 
piazza Venezia. Forse anche lo 
sceneggiatore era al suo debutto 
cinematografico? Attorno alia be-
niamina del pubblico televisivo e 
all'inoffensivo (ma l'insulsaggine 
e inoffensiva?) Ryan, uno stuolo 
di attori veri, i quali hanno dispe-
ratamente tentato di non farsi 
sommergere dall'atmosfera di im-
prowisazione casereccia. A co-
minciare dal sempreverde Enzo 
Cannavale, una sicurezza della 
commedia all'italiana, per prose-
guire con Gianni Bonagura e Gui-
do Nicheli. E le tre donne, Adria-
na Asti, Agostina Belli e Milena 
Vukotic, tutte diversamente impe-
gnate nel salvare la propria pro-
fessionaliB da! regista. 

LA TV DI VAIME 

Bongiorno 
e la terza eta 

N ON SI SAPID COSA festeg-
giare: i trentuno anni di 
Bandiera gialla, i quasi 

venti de L'altra domenica, gli ot-
tanta di Gregory Peck. Questo e un 
popolo di santi, eroi, navigatori e 
commemoratori. Si guarda al pas-
sato. Forse perche il presente non 
ci piace e il futuro ci spaventa. La 
storia e maestra di vita. La cronaca 
un po' meno, ma tant'e... Tutto 
questo ha forse una ragione indivi-
duale e forte: il paese sta invec-
chiando, 1'eta media dei suoi abi-
tanti s'e alzata, nel Duemila saran
no piu nonni che nipoti, il proble-
ma piu condiviso sara quello delle 
prolesi dentarie. 

Ecco spiegato tutto questo inte-
resse per il «come eravamo», per i 
tempi andati che, proprio perche 
sono andati, ci sembrano belli. 1 
piu colli fanno della retorica, i piu 
pratici si attrezzano per il nuovo 
mercato gerontologicizzato. Largo 
ai vecchi, ma senza dirlo esplicita-
mente se non in qualche occasio-
ne Per esempio quando si deve 
scegliere I'orario per un program
ma tv, in molti awertono che, a 
certe ore, davanti al teleschermo ci 
sono soprattutto anziani. E piu che 
altro un modo di dire, secondo 
me. Ma come puoi smentire que
sta visione d'una platea di possibili 
incontinenti senza riscontri scienti-
fici? Insomma il mercato, stando a 
fcerti'sttnilaggisti faidate, e frequen-

l«aTclW'aa'VebefilffiC''fifili'aWasi 
sentono il u'ntinnare di cateleri in 
caduta, larnenii provocati dall'ar-
trosi e sospiri dovuti al rimpianto: 
che inferno! Aspetlando questo fu
turo antico che sarebbe gia alle 
porte, una grande azienda (la Fi-
ninvest), diversifica i suoi settori: a 
quello dedicato ai giovani e a 
quello generalista (Italia 1 e Cana-
le 5), accosta, caratterizzandolo 
ancor piu, quelio concepito per la 
terza-quarta eti. Certo non lo dice 
esplicitamente, sarebbe offensivo 
per il consumatore. Lo insuffla con 
carineria («la nostra Rete 4 rivolge-
r& un'attenzione particolare al 
pubblico adulto») e intanto si at-
trezza. Alia direzione viene chia
mato Vittorio Giovanelli, che ha 
molte esperienze e una «enne» in 
meno di quante gliene attribuisce 
la stampa. Non e uno yuppy, ma 
un tranquillizzante uomo d'azien-
da. E sceglie, come nuovo testimo
nial del canale, giustamente, Mike 
Bongiorno, il milite ignoto dei con-
duttori (nel senso della intoccabi-
lita da parte della critica: non si di-
scutono ne i simboli ne i monu-
menti. Avete mai sentito qualcuno 
parlar male dell'Ara Pacis?). 

IKE RAPPRESENTA un 
passato familiare superato 
ma non rimosso nel ricor

do, fa parte di un'oggettistica da mo-
demariato che a volte ci rallegra: co
me le galosce, la magiostrina, I'oc-
chialino, il fonograto a tromba. D'al-
tronde va a sostituire, con la sua im-
magine, quelle fin qui preponderant! 
dei Mengacci, Rossetti, Cadeo, pro
tagonist! piO recenti ma di minor 
spessore. Intendiamoci, non e che 
questi personaggi Ii avessero strap-
pati ai Kinderheim. Facevano tutti ri-
ferimento a reperti storici, a volte ne 
erano la cionazione. Mengacci di 
Gianluigi Marianini, la Rossetti del-
I'Ape Mala, Vadeo del povero Nuc-
cio Costa (e nonvenitemi a dire che 
non vi ricordate i parametri, voi che 
festeggiate i ttentennali). E si infolli-
sce la pattuglia dei futnri salvatori di 
Rete 4, reperti e duri a cedere. 

Da una parte si sbandierano il di
gitate (non intesocomerimediocar-
diaco) e internet, dall'altra si agita-
no pannoloni virtuali di chi rimane 
sulla breccia in questa guerra con-
correnziale rino all'ultimo pensiona-
to. Se succedera quanto hanno pro-
messo (anzi minacciato), ci sara 
una parte della comunicazione ca-
todica obbligata alia didattica-infor-
mativa rivolta a giovani che non ci 
sono. E un'altra ludica pensata per 
longevi colli dalle ultimo nizze, Alle-
gria! [Enrico Valma] 


