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INDIA. Da Hollywood a «Bollywood*: cosi gli Usa puntano al secondo mercato mondiale 

• BOMBAY. Nonosiante linvasio-
ne del video, le tvvia satellite evia 
cavo. i programmi Doordarshan 
(la tv pubblica) basati suJIa ficlion, 
il rapido moltiplicarsi dei canali. 
I'insuificienza e il deferioramento 
delle sale, le rivalila aH'inlemodel-
1'induslria clnemalografica. le «ra-
vaoanze della censura, I'aumento 
delle lasse pet i Entertainment int-
poste dai govemi dei van stati, il t l-
duisl dellesportazione. I'incapaci-
la di conquistare i mercali europei 
e amencani o ampliate il linguag-
gio cinematografico del ptopno ci
nema popolare... nonoslanle, in
somnia, una marea di problemi e 
lacune. il cinema indiano rimane 
una potenle istituzione, un monu-
mento all'autosufliclenza del pae-
se nella sfera de lb spetlacolo di 
massa. cos) radicato 
nelle psckoiogia In
diana da poter sfklare 
virtualmente ogrti as-
salto eslemo. L'lndia, 
il pill srande produt-
lore d i cinema a I 
mondo (secondo so
lo all'Ametica pel in-
cassi) ha anche stabi-
lllo i l modelto cine
matografico per tuna I'area sud 
asiallca. L'espansbne di questa in-
dusoia ha avuto inizio con Tindi-
pendenza e ad essa e legala a dop-
plo filo, in quanto la sua loimula 
anificiale che esula dalla realta ha 
funzbnato come tessuto omoge-
neo e trainante per la comunita 
multirazziale e multlreligiosa dei-
I'lndta. 

Ma indlpendenza e autonomia 
signlficarono anche un certo isola-
mento. Forse petche II legame lin-
guis l to dell'industria clnemalo
grafica col mondo e sempie stalo 
Pinglese, ilcinema indiano ha dcri-
vato le basi del suo linguaggio nar
rative. e del concetto di iMrouenl-
mento. da Hollywood. In India la 
succursale della Universal viene 
apertanel 191 fi ed e sul)irc- segu ila 
da quelle di altre majors. Per la 
produzione ameticana. gia coper-
ta dal proptio mercalo inlemo, I'e-
sportazione era puro prolitto, Infal-
li, menlre un [ilm indiano doveva 
tecuperare almeno 20,000 rupie 
(circa un milione di lire), per tin 
aniericano ne bastavano 2.000 ed 
era quindi molto piO convenient 
da distribulie. II '33 (u la punts 
massima del cinema americano in 
India: 300 film vennero distribuiti. 
contra i 180 indiani. Sono gli anni 
In cui a Bombay si costruiscono sa
le cinemalografiche sloriche - Me
tro, Eros. Regal. Capilol Excelsior e 
Empire ( oggi New Excelsior e New 
Empire), ma sono anche gli anni 
In cui emergono i grand! studios ( 
New Theatres, Prahbal e Bombay 
Talkies), che riusciranno a con-
trapporsi, complice i l pubblico in-
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D dinosauro parla hindi 
Jurassic Park in hindi; per la prima volta un film hollywoo-
diano esre in India doppiato, anzich£ in inglese {lingua 
franca del suu-continente) con sottoliloli. r! uno dei tanti 
segnali che Hollywood sta trasformandosi in "Bollywood" 
(nome «di fanlasia» che mescola la Mecca del cinema a 
Bombay, capitale del cinema indiano): fino al punto di 
pensare film specificamenle destinati a un mercato ster-
minaloche, nel mondo, esecondo solo agli Usa... 

auuiu t i m t OMuii 
diano, al dominio del cinema 
'americano. 

Da questo momenlo I'industna 
diventa il principale agente di iein-
forzo delle ctedenie piu tadicale 
che lotmano la pslcne Indiana. 
Non e'e ailro modo per spiegare il 
lenomenodellostar system. Leslar 
sono una pafle dei sogni che ven-
gono servtli alio spetlatore, e questi 
sogni giungono a determinare la 
sua re&iione con la realta, i suoi 
miti e le sue lanlasie peisonali. So-
pni e oggetti di desiderio che sono 
immediatamente riconoscibiii per
ch* espressi attraverso codici con-
vezionali molto familiar! al pubbli-
co (canzoni. dame, storie d'amo-
reeawenlure). 

Eppuie, oggi a Bombay tirtd tolia 
stenninala si accalca per vedeie 
Aladdin d ie da poche settimane 
ha sostituilo in carleHone Jtiiassic 
Pari, programmato per oltre un 
anno al cinema Eros: menlreilcar-
lellone del New Excelsior mostra 
Speed, e Sclii'ldler's List viene 
proiptlalo nella senta di chiusura 

del Festival Inlemaiionate di Bom
bay alia presenza di Ben Kingsley, 
spuntano ovunque i manifest! con 
b SchwarzenegBer di True Lies, 
scritto pero in hindi. Fin qui non 
sembrerebbe esserci niente di 
nuovo: negii uitimi 50 anni, cicada 
quando la produzbne indiana e 
riuscita ad avere il soprawemosul-
la distribuzione dei lilm sDanien. b 
share del prodotb slatunitense e 
oscillalo dal 7 al I0t>. Ma oggi e in 
corso un esperimenio che denola 
la delemiinazione di Hollywood a 
catlurare una rnaggk" percenluale 
del mercalo asiatico: la lecnica del 
doppiaggb, gia usata con succes-
so in Europa, Giappone e Corea 
Ma il doppiaggio e sob la prima fa
s t di una nuovo tentativodi espan-
sione La successiva pievede di 
realizzaie delle copmduiioni. am-
bite anche dai produtton indepen
dent! di "Bollywood". Menlre le di-
slribuzbni americanc impianlano 
nuon uflici, il National Film Deve
lopment Corporation, rente de lb 

stalo che Nnanzia soprattutto il ci
nema regionale di nualita, non re
de molto di buon occhio questa in-
gcienza. t facile immaginare la 
potenzialita di questo mei^ato, se 
si considera che in India esistono 
14.000 sale cinemati^rafiche (d l 
cui 9,000 sob nel sud). la stragran-
de maggioranza delle quali e nelle 
piccoleegiandicitla. 

Per il produtlore della Para
mount Jerry Meadois, l'lndia e la 
prossima fronliera del mercalo 
asiatico dopo b Cofea. dove i l fe-
nomeno del doppiaggio ha gia ol-
tenulo risultati fino a prima inim-
maginabili. Alia domanda se la pe-
nelrazbne nel mercalo indiano e 
destinala a modibcaree inlluenza-
re le storie di Hollywood, Meadors 
ha rispostoche da sempie i sogget-
li scelti per i loro tilm sono univer
sal e conispondono alle esigenze 
di un pubblico mondiale. Certa-
menle il successo negli Usa della 
nuova wrsfone di / / libro della del
la Giungla ambientato in India b 
ha convinb a produrre It ladro di 
Bagdad- con la legia d i Mauro Bor-
telli, un ennesimo "talento- italiano 
emigtato come tanti altn a Los An
geles. Meadors prevede una defini-
tiva stabihzzazione di Hollywood a 
•Hollywood" nel giro di dieci anni. 
Diverso e il parere di cntici e autori 
indiani: in iondo si tratta di un fe-
nomeno troppo nuovo per poter 
giungere a delle conclusions Gli 
amencani nan no certamente dec i-
sH di conquistare il mercalo e stan-
no pensandodi realizzare (anche 
con delle cooproduzioni \ film mi-
rati al pubblico indiano. ma inte-

ressami per un mercalo ancora piu 
ampb d ie include I'Afiics. I Ame
rica lalina e i l mondo arabo. Ma e 
difficile capire quale sara lesiio 
delle b i o manovre in un paese do
ve i film che si staccano dai codici 
fcHrnali preslabilih e tichiedono un 
inlerpretazbne per svelarneicon-
tenuti sono desiinati a non avete 
successo. II signiheato dei lilm in
diani giace soprattutto nella loro 
forma convenzionale, nei codici 
esplicin che esaltano gli oggetli del 
desiderio e contemporaneamente, 
rendendcJi coeienti e comprensi-
bili, creano un mondo a cui lo 
spettalore sente d l appatteneie. A 
questo proposltoe interessame no-
laie che non rutli i film doppiali 
hanno otlenulo lo stesso successo. 
Dopo il clamore riseivato at dino-
sauri,atchetipiuniversalielantasti-
ci di Spielberg, I'lmparto con Speed 
e stalo molto meno eclatante.e an
cora meno successo ha avuto il so
cial-drama Pretty Woman. Inlatti la 
maggior parte del pubblico india
no non ama i l film psicologico e 
soprattutlo non ama non ricono-
scersi su lb schemio. come accade 
nella rappresentazione di una si-
tuaibne sociate molto dlsta nte. 

Ora gli amencani sperano di ri-
petere il nsullato di Jurassic Park 
con Aladdin, e con il genere da -
zione di True Lies. Tuttavia * bene 
considerare che I'immaginatio in
diano si nutre del conlatto col 
mondo arabo da almeno 900 anni 
e che le sue variazioni su Le milk e 
una noil? sono mollo diverse da 
quelle di Wall Disney. 
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Sir Michael Hordern 
attore e baronetto 
£ morto Y&ftta notic a Oxford, nel 
Churchill Ho^i td l , Sir Michael 
Hordern. atiore vciiaule e moho 
amalo dal puhblico brilai^mco 
Aveva K3 annr e d^ (empu era affei-
lo da una ^awniald l t ia renalcche 
lo t'OsfniiReva a httlloporsi a dialisi 
pcnodithe. Lrf 5ii<s camera era mi-
ziijfci a ventjdrique I'nm, qu<indu 
i i \ ^ ; i lasciaio gli ^flaT" per dedicar-
<.i A\U nnlciziw-- a iciiipa picno. 
pjKvmdo cfril tihdlrf> ^ukc^peiiria-
(io tfl tjrit'md e ddndoanchokisua 
virco a Tmilri cJhom iiriiiiiari lotevi-
SIM In lolak' in me7-io SEH>|JJ di 
I'lrTkTcf, ̂ ivo '̂a \/t'.^o pdrtc rt Ull (ll-
Ninlma di pinduzioiti Ecalrali %^-
vmlnt film i- numrmsi lavori J.*T \a 
(v1. Nt'U"^ \n rt'gma J;j a\-w<i in>mj-
nHii[k!>,ironHt^-i]nritoiK^irnai<o 
|̂K'SS^̂  nseaalo y\V[ Rt^mj UI"HK> ai 

IJMIKJI »iior|)ftMi ^i^k<."-|x.vinarii 

S i x a i n fxhr l i laj iniOJi i TaiiTiie 
{',v<W- ILMJIHO Muriumi" d^ilja mcr 
k i di <iiK*sin. ni'llKli. si i.rji k'iiato 
s>.'ii!iiii(hR(;ifiiii.'iiH' a uiTallra collo-
ya Pjiim i.\ f j i^land Ha .mm w-
nitn kjlNiva run l,\ iii.iJniilia i! c\\c 
i rnt,van>slrctloarUir,»rMdH"i[k'w:i.'-
iU' ma ruHia^vva |jtTv>il,MjifspH • 
a i m sr-iiMt dHI n\u)u\ f un ,iMcy-
WiniiiK'niir j)( »fiilivo ^T.srst • la viu^ 

«Waterworld» 
£ adesso Costner 
licenzia il regista 
Nonccpacesulsctd i Watemorld. 
il cokssale e slortunatissimo film 
con Kevin Costner gia schizzalo in 
testa al Guinnes dei pnmaii |ier i 
costi esorbitanti. L'ulttma notizia c 
che il divo americano avrebbe °l\-
cenziaio- il regisla Kevin Reynolds 
dopo aver visionalo un primo 
montaggio tlei material! giidti. Lal-
tofe lanche produltore di questo 
lant.isv aciiuatico! voircbbc dare 
un laglio piU rpico alia vncnda e 
*'|)raltutlo smussarc quad-he spi-
golo a! suo |x?r.snnaggin |>er rcn-
dirt iui ieniedjitoptisit iTO. 

Non e che I tillimn dl una luuga 
scrip di g.iai. Oltre al pazzescn slu-
raniento dl bmlget (t>er ora s^nxn 
stati ipesi IWmi i ionid idolUr i ' t il 
soggionio rilk' Hawaii ha prcni«La. 
i.j itn mitura tr.i Costner e la mo-
glic. intunala |)cr una rHdziuix; lr,i 
il (Jm> c una iK'lla ragazza del luo-
«o. 

WateniDrld £• un avvcjuura am-
bicnlal.i in mi luliirciincui ilpuinc-
la Tcna e lotalmt'lik3 .somnifrMj 
il,iir<«-i\nni oftelti ^pei iali e npic-
sc yiUicqiU'C' hanno ( I I M I H pro-
blcim tfx-nici alki irrmpe. menlre il 
in=illcm|ni iiTiprevistn ha coiniik'-
laniciili.1 ^ciin\"olloll piano di Iwti-
razioni^di'lhliii. 

A cura di ENRICO UVRAOHI 

La vita secondo Zhang 

Z HANG YIMOU £ uno dei maggiori regis* del momento, un cinea-
sta di grande talemoche ha seminato i germi dell'innovazione nel 
cinema cinese e lo ha portato luoii dal conformismo e dal forma-

lismo stilizzato (insieme con Chen Kaige e qualche alho). Oggi i l suo ci
nema rapinesenta un'esperienza estetico-visiva Ira te pifl alte: movimenti 
di macchina essenziali, inquadrature asciutle e lagnenti, piani-sequenza 
intensi e sorvegliati, colori sfolgoranti, splendenti. a voRe accesi, a voUe 
modJidi e delicati. II colore ha una funzione decisiva nei suoi firm' rappre-
sentii una chiave soprattutto espressivo-formale, ma anche simbolico-si-
gnificante e profondamente allegotica. Non a caso Yimou si e a lu t^o 
sperimentalo come dlrettore della (otografia. una gavetta che ba lasciato 
un segno che liaspare da ogni sua inquadratura. II rosso bruciante della 
grappa di soigo, che evoca il sangue sparse dag)i invasori giapponesi, in 
eerie sequenze d i Sorgo rosso, dalla durezza quasi insostenibile. I I gialkn 
delle stoffe sventolanti nella tintoria di Ju Don. L'azzuno. I'octa, e ancora 
il rosso delle lanteme appese all'estemo delie case delle concubine (in 
Lanterns rosse, appunlo). 

Con questa cattedrale cromatica I'esletica di Yimou penetra come 
una spada aflilata nel cuore del pianeta Cina. rovUtandolo, fntgando nel
le sue rente nascoste, nelle zone oscure e inesplorate. negli antichi retag-
gi e nelle sue contraddizkmi irri$olte. Le sue storie ancorate net passato 
(ma toWorajdi Oiu Jue un'incursione nelle convulsionidell'oggi) river-
berano una luce gralfiante sul presente. 

i. pet quesfo che in Cina Yimou continua a essere considerate un in-
tellettuale del dissenso. Peccato che abbia perso I'occasione, con Viverel 
(a Cannes tra breve si vedra il suo nuovo film), di rappresentare la tenibi-
le rivoluzione culturale maoista con uno sguardo «diverso> da quelli or-
mai aulocriticamenle reticenti rimandaU dal cinema cinese atluale, e 
cbe con un (entativo, almeno, di dlsvelamento del timosso che sembra 
occultame le radici storiche reali, vale a dire lessere stalo un tragico mo
mento di una sotda totta per il potere dentio i l paititocomunista. Una lot-
la che e passaU come un ciclone sopra le teste degli individui (e di cui il 
regista ha esperienza personate), investiti da eventi dall'apparenza ine-. 
luttabile, espiopriati del proprio essere singolo. Tale appare i l protagoni-
sta di questo film, abile manipola<ore di -ombre- (cinesi), fagocitalo nel
la rivoluzione quasi pei caso, travoKo dalla bufera degli anni '50 e '60, e 
attonito di fronte ai mutamenti attuali. E comunque Viverel resta un film, 
ad alto tasso emotiro, distante dalle facili e oimai convenzionali aulofu-
stigazioni, coinvolgente, tenero, e al tempo stesso tagliente come una la
ma afiilata. 

VtVERGI d i Zhang Yimou (Ona, 1994), con Ge You, Gong U. Columbia 
TriStar, lire 34.900. 

IL PERSONAGQK) 

Gong Li, 
la star 
di Pechino 
Oonfl U ha MragMo I Cuori (Mta 
drMfW* ocddmUta ki uno i t n l M 
feenvat d Cannt*, qiwndo venna 
pHHntatD in eoncono -Ju Dm-
(ran *MM Mmnwno un pnnio: 
vtrgogMl) • M fa l lndluMtB 
prot^onMa dMIa CMfBrMua 
•Umpa, purdkando pocWnhne 
parole. Ma la au* canton mm 
anton* >oto «d Mchjctramaate nal 
Mgna dl Zhang VtmotE d raoanU 
ha ancb* kitatpivtate II mapiHco 
«A*ko mla concuMna- d Chan 
Halge, sccarrto a Leslie Cheung, 
uno <M maasknl 4 M del dmmta di 
HongKwig. 

P ER TEMPERAMENTO, e 
lorse peiche lavora in uno 
scenarb come quello del

la pioduzione cinematograhca ci
nese che. luilo sommato, rimane 
ancora un po' decentrata. non ha 
nessuno dei ridicoli vezzi del divi-
smo. E ILIItana Gong Li e diveutata, 
a meno di trenlanra, una delle 
maggbn aTtrici del cinema mon
diale Grazie cerb al suo regisla-
mentorc (e. fino a poco tempo fa. 
compagno nella vita) Zhang Yi
mou. ma soprattutto grazie alia sua 
bramia. In./oOou (dovet ialal t ro 
esihisce "audacemente- il seno nu-
do in un paio di inquadrature in 
pnmo ^>iano. cosa fino ad altera 
inaudita nel cinema crnese) e una 
stupenda lanciulla finita in tnoglie. 
rilulianlc c disperata, a un laido e 
vjolenlo notabile del villaggio. pa
drone dl una tintoria. Non puO far-
ci niente- c un costume semi-le-
duale praticato fino aH'awemo 
della riroluzione. un destino delle 
donne del popolo. povere e senza 
diritli. cioe di quasi lulte le donne 
in Cina ancora nei priori decenrii 
del secolo Anche in j b igo rosso. 
dove ^io\'anissima ^ in sposa a un 
vecchio ("ft'iidenle. la giovane at-
irice incama una pungenle visione 
della condizione d"elfa donna, del 

G M E ; U A Bidnctil 

suo stato di servitu, della sua iden
tity negata da una tradlzione anti-
caeoscura. EperOun'epocaincui 
la Cina sta per esseie scossa da 
grandi eventi, portatori di un som-
movimento storico, a partire dat-
I'invasione giapponese: rimasla ve-
doua. la giovane sposa prende nel
le sue mani le fila della sua vita 

Ma in Lanleme rosse e la Cina 
profondaemillenariacheriaffioia. 
dove la donna e piao oggetto del 
piacere sessuale e puro mezzo di 
riproduzione della lamiglla. I si-
gnorotli dell'antica aristocrazia so
no poligami ed esercilano tutlo il 
potere, a volte dispotico. a voile i l 
ium inaio. sulle mogli Qui Gong t.i 
* la "quarta moglie». che non sop 
porta le regole e si ribella al potere 
assoluw. Anche nella StoriadiliUu 
Ju si ribella a un allro tipo di pole-
re. quelfo del locale funzbnarfo di 
partito. E una contadina leslaida c 
deierminafa, che sovrasla in perso-
nalita il pusillanime marito, c rie-
sce alia fine afaf valeie i proph di
ritli 

Beliissima. cotpo sinuoso, gran
di occhi penetrant:. Gong Li e riu
scita a imporresugli scheimi di tut
lo il mondo il suo magnetismoMT-
nico e le sue intense personifica-
zioni della donna cinese 
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FRAGOLA E CIOCCOLATO di Tomas Gutierrez Akvi c Juan Cari.^ Ta-

biu i t u b a l 'J9l i con .lorge Perugorria. Vladimir Cruz Ci'lumliiii 
noieggio-
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