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IL REPORTAGE. A Bombay, alia scoperta della cinematografia piti prolifica del mondo 

UwM«Mdi.WdhiylfrdiMw<ap*^alibn^Sî MlnwMtfwdelHiniWI» 

II festival di Bombay e I'occasione per scoprire la cinema
tografia piO ricca del mondo, quella indiana. Centinaia di 
film ogni anno, un cinema «nazionale» in lingua hindi e un 
cinema -parallelo» nelle numerose lingue del subconti-
nenle. Ne parliamo con il criiko Chidananda Dasgupta, 
autore di fondamentali saggi su Satyajit Ray e di un recen-
te volume - The Painted Face- in cui analizza, appunto, la 
forzapopolareecommerciale del cinema hindi. 

O L M M 
cetebrare il centenario in uno dei 
pochl paesi non occidental! stielta-
mente lesati alia storia del cinema 
fin dallinizio del secolo. Gia ne! lu-
glio del '961 fratelli Lumiere proiet-
tavano sei Htm all'Hotel Watson. a 
Bombay. Qui sono nali II primo 
Him e il primo sonoro, Alain A/a 
(nel 1931). Qui Dada Saheb Pha-
Ihe ha girato il primo teatuie, il pri
mo lungometraggio. Indiano. It suo 
magico Kaliya Mardan (gia pie-
senlato alle gkimaie del cinema 
mulo dl Poidenone, nel 1H.- slraor-

m BOMBAY. Bombay, the gateway 
allodia la porta dell'lndia, ma an-
die la porta per grandi cineasti ve-
nuti da diverse parti del subconfl-
nente. La capitate del cinema In
diano, con una produzione di mil-
le pelilcola I'anno (tra pubblicita. 
documentari e fihn) quest'anno 
ha aceolto la 26eslrna edizione del 
Festival Intemazionale del cinema 
(Ifll '95). Sede gtaista - ii principale 
festival del cinema indiano e an-
che uno del piil importanti eventi 
cinematogtBfici del mondo - per 

L'lNTCRVISTA 

«Quei divi 
dad viso 
pallido...» 
• BOMBAY. Con Chidananda Da
sgupta, il piil eminence critico rine-
matograflco indiano, parliamo del 
rappoito fra cinema hindi e cine
ma <parallelo» (lutli i film grrati nel
le sine lingue del subcontinents in
diano). 

H cfcwoM M n * ha un puMMko 
VMUuhM ma K M * toto par in 
Mtofekjulttko. 

II cinema di oggi 6 esattamente 
lopposlodi quellodei grandi au-
tori degli anni '60: mentre loro cer-
cavano di rompere gli stereotipi 
tradizionali, oggi si cerca di rico-
struirli. Secondo la maggior parte 
della genie noi non siamo tutti 
uguali, come secondo la Costilu-
zione. Questa opinione generate, 
estremamenle antidemocratica. 
viene riflessa nel cinema popola-
re. Inollre la massa e appassiona-
ta alte canzoni, alle danze e agli 
showcabatettisticl del cinema po-
polare, senza percepire che sono 
un travestimenlo dei londamenta-
lismi e dell'ortodossia. II cinema 
hindi e un -ripetltore- della supre-
mazia dell'uomo sulla donna, del 
sislenia di caste e della famiglia. 
Vesliti ali'occidentale e locations 
ullromodeme sono solo I aspelto 
superficinle che sen"? a velcolare 
una mentalila apparentemenle 
-modcrna-, mavecchiadisecoli. 

C * i n * dtWeronm Ira II cinema 
Mndl • I flhn popofart srodoH al 
SHdkisttrtliflfiH'? 

II cinema itopolare nel Sud si e 
sviluppalo moilo pill lardi. II mo-
delto del cinema hindi e prece-
denle l i t e stalo adohato da lutto 
il cinema popolare. per queslo 
tendiamo a considerarli la slessa 
cosa. Cite il modello sia stalo co-
slniltoinhindi.ecvfcfeniedalfaiio 
che gli attori protagonist! (uomoo 
donna) dehbano essere alii, di 
cnrnogloiit chlara, con il naso 
aquiline-e In home alia. Negli anni 
'511 era divcrso, II pmto'ipo ariano 

dinaria <a sequenza sott'acqua con 
Krishna che soggloga il demone 
serpente) e stato mostrato con to 
stunt-movie Diler Jigoi di S.P. Pa-
war - direttamente Ispirato al suc-
cesso hollywoodiano di Douglas 
Fairbanks II lodro di Baghdad -
nell'ampia sezione «Rlm Heritage-, 
curata dal National Film Archive 
con la partecipazione delle cinete-
che europee e inaugurata da Lalita 
Pawar. giande atlrte la cui camera 
si espande dal mulo a oggi. 

Al festival, non competitivo, ven-

fono prolettati 180 (ilm. Oltre al-
assalto immediato agll otto film di 

Elvis Presley fomiti dalla Ted Tur
ner International, e al successo, 
anche se graduate, che il pubbllco 
di Bombay ha riservalo al 24 film di 
Fell in i (I'immediato entusiasmo 
per la retrospettiva di Antonioni, 
I'anno scorso a Calcutta, denota la 
difletenza di culture fra le due cil
ia), d sono stati gli Incontri con 
Amos Gitai. un silenzioso tributo al 
tccentemente scomparso Zolian 
Fabti e un omageio al cinema "Be-
fare Hollywood-, attentamenle 
conservato in collezioni pubblicne 
e private. Nell'ampia sezione -Ci
nema of (he World- sono presentl 
38 paesi e la diretlrice Malti Sahai 
ha scelto tra i migliori - o piu pre-
miati - film dallestero. Caloiosissi-
ma 1'accoalienia alia •Uilogia del 
color!* di ICeslowski e al nostra Co
ra diario, Questa e quasi la sola oc
casions per gli Indian! di vedeie 
film stranieri. data la loro scarsa dl-

stribuzione; e per i cittadini di 
Bombay e anche una rara occasio-
ne di vedere film nuovi della aBre 
legkwii dell India. 

Ad aprire ta mostm, dopo la ce* 
rimonia tradizionale nell'enorme 
Braboume Stadium, e stato per la 
prima volta un film indiano: Mam-
mo. con Farida Jala], ultimo Mm 
del supeiattivo - dajlli anni 70 -
Shyam Benegal, noto autore del ci
nema •parallelo-, ma che gira so-
prattutto in lingua hindi -per rag-
giungere un pubWico pii) vasto. II 
punto cenlrate del •Panorama- so
no 18 film nuovi del cinema paral
lelo o regionale (prj altri IS Ira 
corti e documentati die qui hanno 
una lunga tradizkme) realizzati da 
registi provenienU da diverse parti 
dell'lndia, e che nel libit usano la 
propria lingua; ce ne sono due in 
lingua oryu&tre in bengatesfedue . 
in assamese, quatlm in malaya-
lam, uno in maharathi... gli altri del 
Maharashtra sono in hindi. Come 6 
evidente anche daUa rettospetliva, 
il cinema maharathi degli anni "20-
'40 e il grande precuisore del cine
ma hindi nazionate. Diconseguen-
za i registi del Maharashtra e di 
Bombay non hanno contrtbuito so
lo al film In lingua maharathi, ma a 
lotto il cinema indiano. Da&mf Tu-
ttaram. menzionalo anche a Vene-
zia nel 37, a Ayodhyacho Raja, se. 
condo film delta Prabhat (la major 
nata con la Bombay Talkies e la 
New Theatres per conlrastare le 

compagnie americane, e che per 
oltte dieci anni produce sistemati-
camente c^iolavori che diventano 
campkini d'incasso), smo a Devta 
(nel '39), si tratta di film pensati da 
autori che prima di essere -registi" 
sembrano poell e filosofi. Oggi la 
raffinatezza dei diak^hi e delle 
canzoni di Btiadli Pendharkar in 
Shaym Siindar. le provocazioni so
cial! del piu emotivo Winayak in 
Mama Wardiar, il tocco di legge-
rezza nel tiattaie terni solenni delle 
commedte dl V,S, Khadekar tDev
ta). risaltano partlcolarmente alia 
luce di una cinematografia. quella 
maharathi, che negli uHiml dieci 
anni appare disorientata e per-
meata dall'inautenticita deH'atlua-
le cinema manstrtam o hindi, 
sparso su tutto il territcrio naziona-
le, e di cui al festival vengono pre' 
sentati Idjecj^miglion film dell'an-
no, 

Si tratta di una sfilza di film d'a-
zione, camonl, balletti e tern! con-
venzionati. Menue U genere thriller 
9ta per invadere le love stories in-
diane, le storie piu sfumate ma vi
tal! delle >Asian Wometn - che 
Aruna Vasudev, direOrice della rivi-
sta Cmemaya ha curato per il (est!. 
val-conlinuano il toroviaggioche 
le ha portate ad otleneie i magglori 
successi in Occidenle. Le registe 
indiane Mira Nalr. Gurinder Chada 
e Deepa Mehta sono infatti gli au
tori asiatici piu noli al nostro pub-
Wico, 

e stato slabilito negli anni '60 e 
proviene dalla -cintura hindi" -
Andhta Pradesh, Bihar, Raiasthan 
- che ha anche una popolazione 
dilipo ariano. 

CM non Mrd*ponde a qucsto 
pfotoUpo non h* akunt chance 
<H tHvontan) I'erM d un Wmt 

Ci sono delle ecceztoni. II grande 
attore NT. Rama Rao ha una car-
nagiotie scura. ma si dipingeva [I 
voltodi bianco, Di solilo puo esse
re dipinlo solo il viso (enon ilcol-
lo o allre parti del corpo) dei pro-
tagonisti. 

La mggXx parte deei tpotlato-
rl non ctiritpondo a qwsU mo
d e * 

La verlta e che a loro e stato com-
pletamenlc lolto lo specchio in 
cui riflettersi. £ un processo alk."-
nanledicurla massa non si rende 
conto. Per questi molivi, oggi. si 
purt dire che al declino del cine
ma hindi negli anni '60econispo-
sta la nascila del nuovo cinema 
che a lull oggi. nel cinema |iaral-
leto, espnme luteiililae le culture 
di popolazionr e tenilori diversi-
Mi vielie in menlc un belirssimo 
film recente- Isharmu, di Aribam 
Syam Sharma, uno dei pochissimi 
film del Manipur Parladi una sel
la di streghe. visle in mndo posili-
vo: un gruppo di donne indipen-
denii, sagge e pietie di capacita 
autenticlie. Sono giovam e vet-
chle. ma quandn danzano hanno 
tulle la stessa bcllczza llsna. Nel la 
danza tnanipun Iota non fa alcu-
nadilferenza. HMTO. 

COMUNEDIFEMARA 

FERRARA 
lVfoSICA 

Iw^imr^t^Hin^inii * rV»̂ " 

Louis Lortie 
piaiiofone 

niiisii'lii'ili {ihl)|)i|l 

mM |.*Miiiirvii.iiivl!(l,-ill 

Orchestra (HMaggio 
MusicaleFioFeiitino 

i lmtut' 

Zubin.Wita 
Miiwit Maxim Verifretw 

tnusii-lic ili 

Wi'lmiu Bnilims. Mnsiirp-kij 

SJIIJJUII IK rrmrai, im- '20M 

QuailettoBartok 
MIV <li Itartok 

MiKinfiltt iiiar/i).un-2<l,.'S(l 

Meriin-Ensemble 
Wien 
I'llloil'lM' di 

Slrauss, Mo/arl, Brvllnwcn 

ri'iilmdniiiintcili'ili Kt'imni 
. Hliillffli'rii 4*1 Ttmt i~iwHi*ti", •••]• WIIIBUIIB |irin.nli ̂ n i H|HHi«ni4B, tnul y piuni, Umi jiil 

ihnmnn'nKMklbnli-i-iiiiliilili.diiriB III.JIUIJ.B IW». Trl. K.amab'y 
tl>tii»fltpr llaHiTPrntpUrkil^ ^rr^lflu l>tjknt> in imn • |iriim vnttllli lln>4»flVr luhp. Annvrrvn il 

-rftnii»ultn'P4illrliii"iL-initllrr|—i-ilHli>an|,hlMlpn'l4'li-r»iB'4itf'alriLicliH1inHI iMflVpimio IrMnilr-
,:n„ A .™l*> ,i~ .uttn iH^ml i^ , . fc...JT«T luKi ,< l'r™,iii l< I: IKI. (ra2Wia.wv 

mmsL 

Come sono tristi i gay 
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ONOSTANTE LA -BENED1. 
ZIONE. di Franco GrilUnl, 
prestdente dell'Arci Gay, 

non e proprio una riuscita questo 
Domini, uomini, uomini. E si che 
Christian De Sica ne parla come 
del suo film piil maturo. forse con-
fondendo il punto di vista sull'o-
mosessualita (certo apprezzabite) 
con la qualita cinematografica del' 
la messa in scena (poco entusia-
smante), II taHo e che il simpatico 
attore trasferisce nelle sue regie -
questa e la quarta- un tono spesso 
piatto e sciplto. di pura elencazio-
neddfatti.conqualchesottolinea' 
tuta di troppo: e il passo vetoce 
della commedia a difettare. lanto 
piu se si vuole far sorridere pottan-
do sulb scbermo una condinone 
umana notoiiamente oggetlo di 
catljverie e derisioni varie, 

Uomini, uomini, uomini (per-
che tre volte?) e la storia dt un 
quattetlo di gay quarantenni e be-
nestanti, natuialmenleamici. Eco-
megli AntJomtodiMonicelli, sep-
pure in una chiave meno cinica e 
senile, i quattro si divettono a cuci-
nare delle •zingarate- per alleviate 
il senso di solitudine che U tormen-
ta. Ben piantali nel loro agio alto-
borghese, i quattro non scutettano, 
non parlano in falsetto, non si true-
cano alia maniera del Vizietto (pe-
rc- sospirano -dhano!-). Basta a Ear-
ne del personaggi atipici rispetto 
alia tradizione? 

No. anche petche il cliche, la-
sciato fuori della porta, hentra dal
la finestra attraverso i connuiaii ri-
picl"t!felfe cdmmedie alia Vanzina 
(infatti ci Enrico in veste di sce-
neggiatore). E cos! sulle note poco 
allusive di Short Diix Man, mentis 
un trio di macho-gay seminudi si 
dimena in discoteca. lacciamo la 
conoscenza dei quattro. Che sono: 
Dado (Atessandro Haber), un or-
topedlco incattrvtlo e promiscuo 
terrorizzato dall'infarto; Vrttorio 
(De Sica), un tacoltoso architetto 
appena mollato dal fidanzato. il 
quale - orroie! - sia per sposarsi 
con una donna: Tony (Leo Gullot-
ta). un camiciak) di lusso siciliano 
con mamma invalida a carico; 

Lui e lei: rivali 
solo in politica 

INSIPIDO TTTOLO italiano per 
un film che. nell'orlginale, re-
cita piO spiritosamente Spee

chless. owero -senza parole-, Trat-
tandosi di una storia d'amore Ira 
due awersari polilki un po' parti-
colari (scrivono discorsi a paga-
mento), la sottolinealura ironfca e 
piO evidente. Capita infatti che. ft-
niti a tetto dopo una romantica 
corsa nottuma nel deserto del New 
Mexico, Kevin Vallick e Julia Mann 
scoprano in ritardodi lavorare per i 
due candidal] at govematorato del 
lo Stato. Apriti cielol 

Gia sentito? SI. Nel '92, durante 
le presidenziali Usa, qualcosa del 
genefe accadde al democratico Ja
mes Carvilte e alia repubblicana 
Mary Matalin, e i gkmtali nel parla-
rono a lungo. ricamando suila con-
trastata love-stoiy. Nel film la situa-
zione e rovesciala: Julia (Geena 
Davis, pure produrtrice) e la pim-
pante. nevrotica, zelante democra-
tica; mentre Kevin (Michael Kea-
ton) e lo scaciato, scettico e diva-
ganle rcpubblicano. Entrambi de-
vono rialzare le quolazioni dei ri-
spetlivi principali, scriveodo di
scorsi il piu possibile accattivanti e 
anlicipando le mosse «mediolc î-
che-ddl'awersario.Cosa non faci
le, anche pcrche laltenzionedelle 
tv focali sembra essere assorbila 
dal caso di un cucctolo d'oiso in 
pericolodivita... 

Naluralmente il modello resta la 
commedia solisticata degli anni 
Quaranta, lipo La donna delgiomo 
o La coaola d'Adamo. riveduta e 
correlta alia luce della modema ri-
valita dei sessi, Geena Davis come 
Katharine Hepburn e Michael Kea-
loii come Spencer Tracy? A qual
cosa del gfinere deve aver pensalo 
to sceneggiatore Roberl King nelfo 

Sandro (Massimo Ghini), un pn> 
dutlore cinemattigrafico con figlio 
ribaltezzato «11 ritardato» in quanto 
gay dell'ullim'ora. 

Sulla scorta di una conifcita 
agra. De Sica impagina una com
media permissiva che vuol far ride-
re e riflettere. Tra rimorchi di solda-
tini in palestra, occhiate golose sot-
to la doccla, pettegolezzi suite cur
ve dell'amica Simonetta, albe al 
mare con tentato stupro di un gio-
vane eterosessuate e analisi per 
t'Hiv si consuma la malinconta 
esistenza di questi quattro omoses-
suali, -Froci si, ma umani-, per dirla 

Uotrmil, uomlnt, womW 
Regit. CtuMlanDtWu 
Sceneoglatura CMMIinO* St», 

I . V«iitm, CHovmnl Vuen—t 
Fotogmfla OMnloniugBtMMlt* 
Nazionatlta IWtfclSW 
Durata MnlnMI 
PwM«*t« l*dMnnt l 
Vlttorlc- ChiiHIinDtSMa 
Sandro Itawlno OMN 
Tony... UoOultotla 
Dado JUMMndroHibor 
Simonetta Monica Scatllfll 
ROOM: BarMrM, MrtopoMM 
Mflina:Apolo,Orf« 

con De Sica-padte. E, in effetti, Uo
mini. uomini, uomini sembra 
preoccupaisi piti di essere politi
cally correct che di raccontare in 
prolondita questi quattro quaran
tenni dai gusti sessuali continua-
mente esiblli (atroce la gag su -co
me si cucina la fica e 11 cazzO") ep-

. perO lanto tanto infelici 
Magarl De Sica avrebbe dovuto 

dare unosguardoafilm come Ami-
a, comptia e amanli o Che mi dki 
di Wily?, dove la vita omosessuate 
veniva narrata dal -di dentrcu, con 
toni anche leggeri, senza queH'aria 
di compassione che alia fine spira 
su Uomini, uomini, uomini Cosl 
come sono, i quattro di De Sica ri-
divenlano delle tnacchiette inerti-
patetiche che non comunicano ne 
soffetenza ne cngoglio. Setnpre 
meglb di eerie farsacce del passa-
lo. si capisce. ma piacerebbe che I 
gay non ne facessero una bandie-
ra. (HtoMk)*i»tlnirj 

6e«MDi*ts 

Cfan Jufla, tono Kwki 
Tit.orlg SpMcMon 
Regia KonUmlonMOd 
Scsneggiatura RoMflKIng 
Nailonalita UH,1* *« 
Durata IMitilnutl 
Ptttcnnf ad kitarprall 
Kevin. MIchMlKtalon 
Julia GMnaCuwIi 
Fred. ChrtMoptierR«*>* 
neina:GkillaC*Hn, MmH«a 
Mlhmi:*mbaKt«orl 
scrivere il copione, messo in scena 
da Ron Underwood con un gusto 
all'antlca hollywoodiana cite non 
ha funzionato sul meicalo ameri-
cano. Chissa che non piaccia di 
piu da noi questa schermagtia con-
tin ua animaia sul doppio fronte del 
giornalismo politico e della cono
scenza amorosa. II piu scaltro, a 
prima vista, sembra Kevin, non los-
se altro per la sua dimeslk-hezza 
con i rneccanismi narrativi delle 
soap-operas. E infatti e lui a rifilare 
a Julia il primo smacco televisivo, 
approfitlando di un'informazionc 
carplta sotlo le lenzuola. Ma vedre-
te che la ragazza, presa in conlro-
ptede. sapra rendete pan per lo-
caccia. Divertente a correnle aller-
nata, Ciao Julia sono Kevin si risol-
ve con una tirata moralistica che 
non convince; ma il duello rra i 
due allon e condolto sul fib di una 
sinlonia umorale che strappa il 
soniso. IMtchcttAndml) 


