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PRIMEFILM. «Riccardo III»con un grande McKellen e «L'arcano incantatore* di Avati 

Uno Shakespeare 
che va tutto di corsa 

ALMHTOCMSM 
• I liranni, si sa, non passano mai di moda. E il 1996 sembra voleicelo ri-
cotdarc: nelle sale Riccardo / / /e in buona compagnia con il Nixon di Oli
ver Stone, mentre a Cannes, fra pochi giomi, riincontreremo il sanguina-
rip re inglese nell'attesa riletlura di Al Pacino. II film diretto da Richard 
Loncraine arriva da lontano, da un alleslimenlo britannico (la «prima» 
nel 1990) la cui regia era di Richard Eyre: quest ultimo, apprezzato tea-
tranle, e anche un bravo cineasta (L'ambizione di James Penfield), ma 
nbn e un caso che McKellen abbia voluto al suo posto un regista giova-
ne, digiuno di Shakespeare ma molto «visuale». La scelta di Loncraine ri-
badisce due cose: che Ian McKellen, protagonista e scriltore della sce-
neggiatura, e il vero aulore del film, e che lo scopo era mettere in scena 
uno Shakespeare lutl'altro che accademico, ma (ortemente spettacolare. 
In ufla parola: hollywoodiano. L'operazione rjesce: non tanto per lattua-
ilzzazibne del testa, ambientato nell'Inghilterra degli anni Trenta (era 
cos) anche in featro), ma soprat-
tulto grazie ai robusli tagli e al rit-

mo selvaggio, da film d'azione, da- Regia,...., 
to alia vicenda, Sceneggiatura. 

Riccardo III e una delle prime §*rSKlli i i 
tragedie scritte da Shakespeare e Nazlonaliti.!"! U M - 0 * , I 
iron e certo la piu perfetta (nella Ourata 
versione integrate, prevede oltre jlO •"•noimi* 
personaggi .parlanti,, lunghe p > { j jg j™™: :..;...—***** 
rentesi che non mandano avantt la ReEnrico IdwartJawMbucy 
storia, e una durata intomo alle 4 Clarence mtetllewttmnn 
ore), ma rimane immortale per il ^ ^ 5 » » J ^ ° r t — — - ^ M l j ' f r " * " 1 

fascino mostnipso del suo prota- " " " " H M ^ — a g a i 
gonisla, e per il bagno di sangue 
che da lui deriva. Artefice militate della vittoria degli York nella guerra 
delle due Rose, Richard di Gloucester e un moslro di corpo e di anima, 
venuto al mpndo - parole sue - «ancora incomplete", che ambisce al tro-
no ed e disposto a lulto per conquistarlo. Nel suo caso, la parola «tutto» 
comprende un doppio fratricidip e un'interminabiie sequela di delilti. 
Eliiriinando numerpsi personaggi, McKellen e Loncraine danno alia tra-
gedia un tono, e un passo narrativo, a meta fra il thriller spionistico (di 
cui gli inplesi, si sa, sono maestri) e 11 kolossal bellico. 

Va molto di corsa, questo Riccardo III, e cid nonostante affascina. Per 
merito, soprattutto, di una stupefacente squadra di attori, capeggiata da 
McKellen (prodigioso) e in cui rispiendono fuoriclasse come Maggie 
Smith, Nigel Hawthorne, Jim Broadbent e John Wood (solo i due yan-
kee, Annette Bening e Robert Downey |r., sembrano un po' spaesati). E 
a proposito di squadra, e giustocitare anche quella del doppiatori: dove 
il capitano e un superbo Giancarlo Giannlni che crea di fatto un «suo« 
Riccardo di enorme fascino e potenza, mentre nel com spicca la voce 
beffarda e poliedrica di Elio Pandolfi (il Buckingham di Jim Broadbent). 

Dove, tnvece, non occone esagerare e nel valutare la portata «politica» 
del film. Ha ragione McKellen, quando dice di considerate Riccardo III 
un rnonito su quanto siano pericolosi i militari che si fanno politici in 
.tempi dl pace traballante: ma proprio per questo I'ambientazione in 
un'lnghil te{g|EHMkH[H^,.pn^kjdKijf tMmo interno - quando in que-
gli anni, i f n n B K S n m K ^ t i i ' l i ^ M i l B j & a ; l ' u n i c o baluardo europeo 
contra i laseBmiTHTOriSnente^?l^iU^P|i1in'idea colorita che il (rut-
to di un'analisi storica profonda! Con un po' piu di coraggio, McKellen e 
soci avrebbero potuto'<violentare» maggiPrrnente Shakespeare e portare 
gli orroii di Riccardo III in Bosnia, o in Cecenia. Ma anche cosl. il film e 
notcvole, ed esliemamente godiblie. 

TELEVmONE 

Trent'anni all'italiana 
Sei stone piccole piccole 
fra speculazione e lavoro 

LA TV DI VAIME 

• M M I M I M CirfoCtMhleSttfaiwOtonisiMll uKhnofilmdiPupiAvati«l arcaneiacantatore» 

• ROMA -Mi assume tutta la re-
sponsabilita del taglio sentimental-
popolaredel racconto. Anzi, sara la 
cifra stilistica di lutte e sei le punta-
te». Giuliana Gamba, regista di Pro
ximo e La cinlura. c i tiene a «ri-
vendicare* la scelta di Reperstpry, 
II niiovo programma che firma 
per Raitre con Andrea Galeazzi e 
che vedremo per sei veneidl con-
Secutivi (alle 23.55) a partire dal 
26 aprile. 
Sei «sceneggiature visualizzate» 
per raccontare perlodi e temi car-
dine della storia del nostra Paese. 
f anto materiale di repertorio che 
fa da sfondo alle storie private 
(raccontate da voci fuori campo) 
del vari protagonisti. Un'idea in-
solita che nasce da un soggetto 
per il cinema mai realizzato. 
•Scrissi la storia di flose d'agosto 
nel '92 - spiega la Gamba - quan
do ancora nel cinema non si era 
imposto il grande uso del mate
riale di repertorio come poi e ac-
caduto con Jfk o Forrest gump. 
L'idea era quella d i raccontare la 
storia di un uomo e una donna 
che si incontrano, si perdono di 
vista e poi si ritrovano a piu ripre-
se sullo sfondo dei capovolgi-
tnenti pollci e sociali che hanno 
segnato lltalia dal '68 ad oggi: 
contestaztane, femminismo, stra-
gl, terrorismo, caduta del muro di 
Berlino... Un racconto in cui e'e 
anche qualcosa di autobiografl-
co, legato al rnio rapporto con 
Marcello - prosegue la vedova del 
dirigente del Pds Stefanini, scom-
parso lo scorso anno - . In breve: 
il non ha trovato una via cinema-
tografica. Mi sono rivolta a Raitre 
ed e venuta fuori l'idea di un ci-
clo di storle.> 

Gil argomenti delle puntate sono 
vari. Ma tutti legati a particolari 
aspetti della nostra storia. Dalla 

D seminarista di Satana 
M I C H W . K A H M L M I 

Ese fosse ileontesto-antropo- tragga in inganno: piu che dalle 
logico, paesaggisticP, fjsiognomico-
rinvenzionepifl bella del nuovo film 
di Pupi Avati? Vedendolo si ha quasi 
la sensazione che I'ambientazione 
custodisca suggestion! Did insinuan-
ti della vicenda stessa. E la passione 
per la microstoria contadina ad ani
mate la ricostnizione settecentesca 
operata secondo I oettami di un po-
verismo di classe unito a un forte 
senso delta spettacolo: quasi si vor-
rebbe che i personaggi minori - le 
converse che fabbricaho le ostje in 
riva al lago o I'uomo che guida il gio-
vane protagonista tirandosi dietro 
una bara - emergessero dalla >fola 
esoterica delle nostre campagne» 
con un rilievo maggiore. 

Con L'arcana incantatore, Avati 

parti deWEsorcista, siamo iri quella 
zona piu sfumata del cinema d'au-
tore che Avati frequenta con la 
consueta liberta, intrecciando ri-
flessioni siilla presenza del'Male e 
paure d'infanzia, echi deli'lllumi-
smo.e bispgni di trascendeiiza. 

II film immagina chfenelja Bolo
gna papalina del 1750 i ibel semi
narista Giaeomo, dopo aver ingra-
vidalo e cpstretto alliabotto una 
ragazza, si|Acostretto a -lasciare 
precipitos^jiente la citta p^r evita-
re un imbaiizzante processo. Rilu-
giatosi nella casa di un maga che 
lo inizia ai titi dell'esoterismo, il 
giovanotto. accetta di buongrado 
I'ingaggio come scritturale al servi-
zio di un un prete scomunicato 

toma al gotico padano che lo >e i fndJ ' J^ l f ^HSth recitSspry«>»nnMp 
famoso ai tempi di La casa dalle "ft- "una rocca alle*peridic1'dell'Appen-
nestre (he ridono. Ma latmosfera 
paranormale, tra croci che si dise-
gnano sul pavimento cosparso di 
farina e bicchieri che volano, non 

fperidicl dell'Appen-
nino tosco-emiliano. E lui «l'atca-
no incantatore" che Giaeomo deve 
aiutare nelHopera di decodificazio-
ne di testijsatanici. C'e d) mezzo 

un libra proibitissimo, La pseudo 
monorchia dei demoni di Weyer, 
che lo spretato tiene sempre con 
se, e non ci vuole molto a capire 
che il rapporto discepolo-maestro 
si precisera in un clima stregone-
sco popolato di segnali minacciosi 
e riti sanguinari. 

Giustamente, il regista sacrifica 
gli effefti speciali tipici del genert 
all'oichestrazione di una suspense 
tenuta su toni piu allusivi, mi-
schiando gli ingredienti satanici a 
uno sguardo piu personale sul mi-
stero della morte. Pup darsi che gli 
estimator! dell'horror occultista re-
stino delusi, anche petche il film 
distilla con parsimonia accadi-
menti e rivelazioni; ma chi apprez-
za il cinema di Avati ritrovera nel-
VArcano incantatore i'evocazione 
di un sovrannaturale molto «tetre-
lfo»i lajlo -M JsiiBerstizlbne e coni . 

'crSteizaTsute-'sTohdb'ai una natu-
ra che incombe come una presen
za sui destini dei protagonisti. Se 
I'invadente musica hitchcockiana 
di Pino Donaggio contrappunta 

L'wcwwInwmUrtof* ' 
Regia PM*>«< 
Sceneggiatura PuflAtta 
Fotogralia CwawtiaHMI 
Musica MnabMiilMl* 
Scenografie OluaeinwrtiiilU 
Nazionallta HMi i i laM 
Durata ..„,..... MmkMtl 
PecHmsv< • niMtpnli 
Arcano incantatore Carte CMBW 
Qiacomo Stefan* DionW 
Aoledo ArntldoHlMhl 
Vielma .„,.;.....:. faMtalMeW 
HMIMt AtUMHa tMHcy 

per contrasto lo srotolatsi della vi
cenda, preparando lo .showdown 
finale a base di picconate e cada-. 
veri putrefatti, gli interpret! sfodera-
no un tono piO «freddo» e, tratfenu-
to: Stefano Dionisi confgrendp al 
seminarista lo stupore del neofita 
di fronte al manifestarsi di un Mali-
gnp <che lo portte! allti-dannazicJ-! 

'ileyearlo Ceccn11ta'(»nrj6 de'iriat1--
cano incantatore" un'autentica au-
torita in materia di necronlanzia, 
doppio e ambiguocomesanjpo es-
sere gli emissari di Satana. ,: 

musica, alia moda, alia specula
zione edilizia, al dramma dell'lm-
migrazione. «Temi che ho scelto 
istintivamente - aggiunge la regi
sta - e che, al di la del contesto 
sociale, parlano della corsa al 
successo, dell'amore. Insomma, 
della vita*. La prima puntata del 
ciclo, La cosa piu importante, per 
esempio, affrontera il mondo del
ta moda a partire dalla storia di 
una sartlna degli anni Cinquanta 
che diventera una stilista di suc
cesso. 

«Si incontra la protagonista -
racconta la Gamba - quando e 
un'operaia in una industria tessile 
milanese: vedremo il lavoro fem-
minile in fabbrica e poi, via via, la 
sua scalata al successo-. In Dop-
pia anima entra in scena la spe
culazione edilizia. «Le immagini 
prendono il via dal bombarda-
mento di Roma. E la storia e 
quella di due frateili comunisti 
che piano piano prenderanno 
i tie strade opposte: I'uno rimarra 
fedele all'ideologia e I'altro diven
tera un palazzinaro senza scrupo-
li». 
E ancora una storia sull'immigra-
zione dal Sud al Nord del paese, 
con un occhio a quello che fu il 
drammatico problema del bandi-
tlsmo {Verso Nord). Un'altra sul 
rapporto tra una madre contesta-
trice e femminista e una figlia at-
tratta, invece, dai valori borghesi 
per raccontare i fermenti cultural! 
dagli anni Sessanta fino alia mor
te di Pasolint {La liberie) non ha 
prezzo). Completa il ciclo una 
puntata sulla musica, dallo sbar-
co dei Beatles in Italia ad oggi, at-
traverso i grandi miti del rock, 
«scimmiottati« da due ragazzi na-
poletani che si ritroveranno a 
cantare '0 sole mio. 

[Qabrlclla Galiozzl] 

L'INFANZIA 
CHIEDE 

ATTENZIONI. > 

APRILE 
AZZURRO 
RISPONDE 

APRILE AZZURRO. UN MESE PER RISPONDEREAI PROBLEMI DEI BAMBINI. 
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ChiTha vista 
Garramba? 

II IORMAT DI Chi I'ha visto>, 
i w o anche nel titolo da una 
v i i chissima rubrica della Do-

' i".'.r r:. del corriere sviluppata 
quiml: catodicamente, va ancora 
subendo negli anni delle modifi-
cazioni curiose, degli assesta-
menti a volte snaturanti perche 
mirati alia spettacolarlzzazione. 
Non parliamo dell'originale, con-
dotto da Giqvanna Milella, che si 
e cpneesso soltanto la variante 
Indagine, ormai istituzlonalizzata, 
Ma, quante sono le trasmissioni 
debitrici del format di Raitre e a 
que|lo ispirate? Lo stesso Slrana-
more fa riferimento in un certo 
senso a Chi I'ha uistol del quale e 
spessp la degenerazjone, senri-
menialistica e indagatoria (an
che da Castagna si ricerca quai-
cuho che a volte non vuol farsi 
trovare e anche li si tende al ri-
compariamento di nuclei familia-
ri e affettivi). E cosi Carrarhba, in 
una tehsione melodrammatica ri
volta all'happy end, coinpie lo 
stesso itinerario seguendo gli im-
pu|si basici di legami sopratutto 
parental! compllcati dalla lonta-
nanza ed articchiti dalla suspen
se della sorpresa che esalta la na-
tiirale commozione. 

E cpsl mPlti altri prograirimi te-
levisivi si gioyano degli stessi ti-
rantl emotivi del prototipo Chi 
I'ha vistol con intenzioni e risul-
tati diversi (in Germania e negli 
Slati Llniti sono arrival! allacaccia 
di persone ricercate per ragioni 
giudiziarie). In Brasile, ci ha dato 
conto il Tg5 deH'altto ieri, seppu-
re sJJJ J f i ^ l tn^ | | ,e* , ^ i jb 'a^co-
prlregli intervaiff; iSfffcfihtrodot-
to, inserendoll helie teienovelas 
come spot d'intermezzoi d^i Hash 
sui meiiinos.da rua (i ragazzini 
che vivono da randagi per le stra
de. soprawivendP precariamente 
con hirti e altri crimini) alio sco
pe di segnalare ai genitori la loro 
presenza e fare in modo the pos-
sano essere rintracciati. 

I- problema dei minori sbandati 
in quel paese e vistoso e dram
matico: migliaia di bambini 

scompaiono risucchiati dal degra-
do delle faVefas, vengono uccisi da 
bande phe vendono i low organi 
pel- i trapianti o finiscoho eliminati 
dagli sqUadroni della morte, fonria-
zioni di assassin! tollerate dalle au-
torita che non sanno risolvere altri-
menli quella piaga sociale, . 

Cosi una troupe televisiva ripren-
de senza farsi accorgere quei ra
gazzi vaganti nell'inferno urbano di 
Rio o di San Paolo e trasmette le im
magini dando indicazioni utili all'i-
dentificazione in luogo del comu-
nlcati commerciali che anche iag-
giu si inseriscono, immaginiamo, 
nei momenti topici o di grande 
ascolto: un'interpunizipne in fondo 
omologa sul piano della forma (le 
trame delle teienovelas sono truci-
de e brutali quanto le storie di quei 
protagonisti casuali, involontari). 

Cos), nel corsodejlo scerieggiato 
brasiliano di riiaggior successo, 
Explode .coracao (Cuore che 
espipde: per dire come non si va-
da per il sottile, i l «logo» del serial 
rappresenta un cuore che si 
spacca in animazione in mllle 
pezzi) questi flash sono attesi 
con curiosita morbosa che viene 
soddisfatta in un secondo tempo 
attraverso rubriche di news che 
laccontano dei ricompattamenti 
fra parent! e ragazzini stanali dal
le telecamere (dopo Chi I'ha vi
stol, un po' di Carramba). Pur 
nolando le component! dettate 
dalla speculazione, l'operazione 
da risuitall indiscutibili: quaranta 
bambini sono gia tornati in fami-
glia salvandosi dalla morle an-
nunciala. Qui da noi I'interattivita 
delftitente serve a collaborate 
con gli organi della sicurezza. in 
Brasile va a sostituire strutture ca-
renti o deviate. Aurora una volta 
attraverso la tv siamo in grado di 
constatare situazioni sociopoliti-
che che altri media possono fal-
sare piu facilinente. Quando pero 
la tv non racconta, ma si sostltui-
sce ai servizi per risolvere i pro-
blemi, le cose bultano male. 

[Enrico Vaime] 


