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Favorito per la Palma il film di Anghelopulos, l'odissea di un regista nelfinfemo della guerra 

Parla il regista 

«Sul Danubio 
con la statua 
di Lenin...» 

DA UNO DEI NOSTO IMVWTt 

• CANNES. «Contrariamente a 
Ken Loach, un regista d i e pure 
ammlro. sono motto toetUco sulle 
risoree del sociallsmo. Nop voi-
rebbe par tae d i oolitica, Theo An-
ghetopulos, nell'aNollata conteren-
za slampa cfie segue all'arueprima 
di to sguardo d'L'lisse, ma i l film to 
espone ad una seba di domande 
auila mode del comunismo. la 
gueira in Bosnia e la situaztone del 
Balcani. Accanlo a lui. ottre ai due 
attori protagonisli, i l ledele diretto-
re della fbtografia Yonjo Arvanilis, 
I'aulrice della musica Helenl Ka-
ralndrou e II co-sceneggiatore T o 
nlno Guerra. L'enoraie testa d i Le
nin che naviga sul Danubio ha col-
pito niolto la fantasia del giomaH-
sti, e II regista, padandone, corifes-
sa che anche nella realia la scena 
a u d i cosl: -Al passaggjo della sta-
lua la genre era davweroemoziona-
ta. si resplrava una strana religlosi-
la, con tutte quelle petsone che fa-
cevano II segno della cioce. Appa-
rentemente una contraddiik>ne...». 

Foco incline at sorriso, Anghelo
pulos Insisle su un concetto Kfie gli 
ecaro. " ^ n d o u n s e c b f o c o n i i n -
cla con Sarajevo e liniscecon Saia-
|evo, beh, vuol direcne non abtea-
mo imparaW nienW. fcunoscacco 
per (uili». Ma i l pessimismo che lo 
anims non gli ha Impeditodi girare 
I'episodiodeirorchesrramulli-elni-
ca che Buona a Saraievo: «Volevo 
dare un senso di speranza. Quan-
do sccnde la nebbla, i cecchinl si 
femtano e poo succedere che ser-
W. croati e musulmanl suonino in-
sleme per la gbla di tuUi>, 

Rite le domande, specialmente 
del giomalisll bulgari e Migoslavi. 
C't chl chtede ad Anghelopulos di 
piecisaie la sua idea d i «Nostos« 
(«Non era d'accotdo con la nastal-
gth dl TarkovsHi. per me "casa 
nostra" e dove stiamo in pace con 
noi stessl e con i l mondo-); chi 
vuole sapere perche non ha glrato 
a Sarajevo (<0 ho provato, ma 
non e siato pusslbile. L'uNlmo ae-
reo da Ancona romo indietro, f ^ r d 
siamo stati a MosW e Vukovar, 
due citia dismitte dalla guerta>): 
chi inline domanda se i! cinema 
pud con'ribulte a modiHcare le co
se ("Un boon film non cambia 
nienle, ai massimo pu6 lestimonia-
le il bisogno di un camblamento.l 

La sguordo JMi is f i ided tca to a 
Cian Maria Volonte. I'atioie italia-
no mono proprlo durante le ripie-
se in Grecla e poi rimpiazzato dallo 
svcdese Erland Josepnson. 1H0 vis-
suto momenti straordinari con l u l 
VoJeva faie questo Ijlm, ci credeva, 
manchera a lutli noi>. Un momen
ta di commozione subilo allegfieri-
to dalla Bperformance- di Tonino 
Uuerra. i l quale, meta in (rancese e 
meta in romagnolo, tesse le iodi 
delia natia Pennabilli, spiegando 
che la nebbla e il suo elemento 
perch* permeBe dl (antaslicare, di 
invcnlarestorie "Quando parli con 
Anglielopulos i come pariare con 
la nebbia», scheiza. ecosi veniamo 
a sa pen? che il titolo del film venne 
da un desiderio delh) scomparso 
Maiizii- «Per tulia la vita sogfio di 
scolpiie lo sguardo d'Ulisse, per
che in esse, diceva, e'era lutla I'av-
vennira del monckn. 

In l incacon la sua lama di laco-
nici), Harvey Keitel si /nostra ben 
inlormalo sull'WjJsedi Joyce, drib-
bla le domando sulle sue origini ni-
menu e stislienocon un sorriso che 
•Omero C- stato II primo sceneggia-
loic <li Hollyvvood peiche ha in-
ventdto il lleto fiue», Tra lui e An-
ghclopulos non e corso subilo 
buou sanguo, ma oggi sembrano 
due amfcciiii. «Deve essere stato il 
mit) nnturale rifltsso anti-america-
nn., ricordn i l regisla; "Ml semlirava 
inntiaiiti al pt'tsonaggio. Oggi lo 
dnoraiio di aver tenuto dum». 
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I] nostro sguado perduto 
Theo Anghelopulos Ha vinto la sua scommessa. II suo film 
pirj ambizioso, Lo sguonto d'Ulisse, ha incantato i l festival 
di Cannes, accredjtandosi come II Candida to piO probabi-
le alia Palma d'oro. Interpreiato da Harvey Keitel, il film 
racconla il viaggio net Balcani, reale e simbolico, di un re
gista in crisi. L'uomo insegue "lo sguardo perduto" del ci
nema in tre misleriose bobine mai sviiuppate. E la ricerca 
poilera queslo modemo Ulisse nell'infemodi Saraievo. 

DA UNO of i Mosrm INVIATI 

M W I H U A H M L M I 

• l CAMNES. Applausi, applausi e 
ancora applausi. Deve essere rima-
sto soipieso peifino Anghelopulos, 
deH'accoglienza entusiasta tribula-
ta al suo film. E st che Lo sguaido 
d'Ulisse non e proprio una passeg-
glata: ilura plO di (re ore, ha dei 
montenli impeivi, si propone di 
emozionare il pubblico nei modi 
rfreddii, poetici, can al regista gre-
co. Insomnia, unsuccessochepo-
tiebbe merlere in seria diflicollfi. 
sul fronle della giuria. gli aliri due 
candidal! alia Palma d'oro (cosi 
vuole il tarn (am del festival): Loa
ch e Kusiurica. 

Cerra. Anghelopulos ha firmato 
il film ideate di questo '95: una do-
lentc riflessione stilio «sguaido. 

perduto dei cinema alia vigilia del 
suo cenlesimo compleanno e in-
sieme una rielaborazione coniem-
poianeadelmitocli Ulisse, con un 
occhio alia guerra frahicida che in-
sanguina I'ex Jugoslavia. Progelto 
piuttoslo ambizioso, che i l regista 
della kecila affranta con la consue-
la, pensosa baldanza. Poleva esse
re un disaslni, invece e una riuscita 
(con quakbe piccola caduta dl 
lenslone). 

Che lo spunto sia autobiografico 
appare subito chiaro dalla prima 
sequenza. Un re^sta (sappiamo 
solo che il suo nome comincia per 
A) loma nella natia Fiorina, dopo 
trentacinque anni di <esi!io» ameri-
cano, per partecipaie alia proie-

z ionediun suo film. Ma nella citta-
dina greca il clfana e (utt'altro che 
(ranquilto: it vescovo ha organizza-
to una sorta di crcciata santa con-
(to lillusue concittadino, chlaman-
do t credent! alia totta (pfopfio co
me awenne nella realta ad Anghe
lopulos con llpasso sospeso della 
ckogna). Un bnjtto inizio per il re
gista, che pet* ha altio a cui pen-
sare. L'uomo, aiteta in crisi. vuole 
ribovare tre preziose bobine girate 
nel 1905 dai fratelli Manakias, i Lu-
miere dei Balcani. Nessunosa cosa 
contenga quel filmino non svilup-
palo, ma per A. e divenlato un'os-
sessione: e come un Ulisse dei no-
stri giomi, il regisla intraprende 
un'e^enuante indagine che lo por
ta in giro per tutU i Balcani. 

Suite trace* <Wto boMw 
Assistiamo cosi afle tappe di un 

pellegrinaggio che i , insieme, un 
viaggio geogralico e interiors, A 
bordo di un taxi sbidonatocotvtot-
lo da un tassista tfilosofo-, il regista 
scopre la desolazione albanese, e 
da II, seguendo le tracce delle bo
bine, apptoda a Monastir, dove co-
nosce una giovane impiegata del 
museo Manaitias che si innamora 
di lui strada facendo. In treno verso 

Bucaresl, l'uomo si «risvealia»' nella 
Romania degli anni Quaranta, rac-
colto dall'amaiissima madre che 
llniroduce a un pranzo in famiglia 
sulle rive del Mar Nero funeslato 
dalle prime purghe staliniane. La 
sconfitta del comunlsmo ci appare 
in tutla la sua desolante grandezza 
nell'episodlo successivo: con il 
ptotagonista che risale i l Danubio 
a bordo di una chiatla che ospita, 
distesa, un'enorme statua di Lenin 
a pezzi acquislars da un coltezkmi-
statedesco. 

Se nella prima parte del film An
ghelopulos distilla uno stato d'ani-
mo noslatgico che si intenoga sui 
ricofii delfe storia balcanica, nella 
seconda si impone lonure della 
gueira In Bosnia. Approdato a Bel-
grado, dove reinconrra un amico 
con cui brinda a Che Guevara e 
Mumau. il cineasta scopre che le 
sospirate bobine sono finite a Sara
jevo. nella cineteca locale gestita 
amorosamente da tin certo Ivo Le
vi: i l n: ustode degli sguardi perduli° 
che avrebbe dovulo mteipretare lo 
scomparso Volonte. E tra le mace-
rie della martoriata cilia bosniaca, 
che la w e n d a trova il suo epilogo. 
Nella nebbia che melte al riparo la 
genie dai colpi dei cecchini trova 
la morte I'intera famiglia del <on-

servalrjfe-,' ma p*f un ai t i r i id la 
gente di Saraievo e scesa in strada 
a ballare, ad asccllare musica. a 
sonmfere. E nel buio del cinema se-
midistrutto il regista potra final-
menle i«dere le tre bobine sviiup
pate, rispecchiandosi nello sguar
do d iuna l l io Ulisse. 

HmHoelabartMite 
Al pari del V/enders di Lisbon 

Story, Anghelopulos ceiea I'inno-
cenza peraula di un cinema che 
non sa pio wedefe>. Ma si direbbe 
che I'impianlo teorico del film laser 
i! campo ad una condlzione del 
doloreche rifletre i grand! lemi del-
lesistenza, non solo creativa. Ci so
no pagine niolto belle nello Sguar
do d'Ulisse, specialmente laddove 
1'empito poefco di Anghelopulos 
si misehia ad uno sguardo locklo 
sulla barbarie del XX secofo, in un 
ricorrere di mou'vi mtiok^ici (quel-
la conradina filmata dai Manakias 
mentre flla la lana) che esalta la 
severa moralita del film, Benissimo 
resa dagli interpret principali, che 
sono lo scorlicato Hmv& Keitel ( i l 
regista), I'ispirato Erland Joseph-
son (i l «conservatore») e la dolenle 
Maia Morgenslem (le quattm don-
ne di queslo modemo Ulisse senza 
pace). 

"Liberation*: il film e uno splendore. «Le Figaro»: confuso 

Francesi divisi su Martone 
0A UUO P£l "0STBIIMUIAII 

A M B BonaHilo a Mario Mittone. bans una scena dl -UKguirtorJUJIHM. 

•a CANNES Alia Lucky Red s'a-
spettavano qualcosa di piO dalla 
slam pa Irancese. sull'onda di 
quantoanisolannoscorsoa Cam 
d'orio. Ma Martone non & Morelti. E 
pur lutlavia il trenlaseienne aulore 
i l i L'amore ntokslo non puO la-
menlarsi. II suo film £ stato accolto 
senza en(usia*mi ma con grande 
rispello dai critici Irancesi, in pas-
sato generalmente mollo caltivi 
con la selezionc ulficiale (Ifagmft-
nrtdi Pupi AvaLi. per lare un esem-
pto, fu quasi del (utto snobbnto dai 
resoconti, per non pariare delle 
stioncature toccale EI La scorta e a 
Una puro totmalilO). 

E ancora una volta Lib&nlion il 
quotufiano piu altento e solidalc-
Nell anicolodi Philippe Gamier, in-
tilolato con un gbco di parole -De
lia deliee" ("Delia slegala»). si leg-
ge mlatti: -L anio'e moleslo polreb-
be sembrare d i una complicazione 
iTCessiva. impulabile probabil-
menle al romanzo di Elena Feiran-
te. se non si conosces.se Martone e 

la sua predilezione per il puzzler 
lellissi (...)- Martoneeisuoial lori 
(lutri straordinari) riescono a far 
passare un certo freudismo da ba
zar mettendovi dentro fisicita e vi
ta. I distributor! italiani hanno deci-
so di sottolitolare il film per I'lialia 
del nord a causa dello slretto dia-
letio napolelano. Una scella ne-
cessaria. perche e finalmente Na-
poli, citla mai filmata con tenia 
brutale sensualila, a fare d i questo 
film un autentico splendors. 

Di parere opposto, i l giudizk) d i 
Claude Baigneies si/ Le fHram. La 
recensione, inBloiata .11 pre?zo 
del Id menzc^na*. rimprovera a 
Martone di aver girato ajn melo-
dramma psichialrico e semplicisla 
d ie il regista lenta di rendere |>n> 
fondo, rendendolo invei^; dl una 
conlUEJone estrerna-. -Non ^ per it 
suo modo di (accontare una storia 
che Martone b aa lo invitaio a sali ri
le scale del Palais. La sua visione 
delle strade di Na|xili, nimorose e 
gesltcolaiin. la sua abilita nel crea-

re Impressioni e sentimenli attra-
verso il gioco dei colori. costitui-
scono I'originalila di queslo film 
realizzalo da un uomo di leatro ca-
pace di astuzie puramente cine-
matografiche". 

Negative anche il parere di Mau
rice Huleu. il crilico di NkeMalif, il 
quale parla di "una ncerca un po' 
troppo sistematica dei d t o r s ba-
rocchi e i'abuso di eHetti alia Hitch
cock: appartamenti, dscensori, 
passanti minacciosi". "Quanto al 
versanie heudiano della sloria», 
conclude. «meglio non parlame: si 
sfkira il grado zero delle rubriche 
psy. 

E per linire la recensione-pre-
sentazione d i Elro Andalo-Vimer-
cali su Moving Pictures quotidiajK> 
del festival in lingua inglesc. Vi si 
legge. Ira 1'aliro, che -Martone lia 
atfronlato il discoiso sulla sua 
amala Napoli in tina maniera mol-
(o originale», menlic Luca Bigaizi 
viene lodalo per la sua -superba fo-
lografia» Per sapere come la pensa 
Le Monde bisognerfl aspettare le-
dizionedelpomeriggio. OMiAn. 

m CANNES. Del film non sie sapu-
to nulla fino all'uJttmo, se non. ap-
punlo, che era in programma della 
•Quinzamei>. Del lientenne regista, 
Gianni Zanasi. si sapeva che aveva 
ottenuto un -Cabbiano d'argenrxw 
a Bellaria e una menzione a Torino 
Giovani, ambedue nel 1993, per il 
mediometiaggio Le belle prove. 
Oia Nella mrschJpestaW proieMaro 
al pubblico della prestiglosa «se-
zione> (purtroppo in una sala se-
mivuota) ed 6 anche stato applau-
dito. £ il secondo film italiano pre
sents in queslo festival ( i l primo e 
stato, notoriamente, I 'amore mote-
sfo dl Martone), Non ce ne saran-
no altri, e certo e curioso che nella 
scoisa edizkaie fossero seite. Diffi
cile pensareche il cinema italiano, 
pur nella catastrofe che to sta w -
volgendo (e foise lo ha gifl r/avol-
to), non sia in grado di fomite 
qualcosa In piii, vislo noi la quanli-
ta di "bufale. che ci stanno aldig-
gendo, quest'anno parricolannen. 
tenumerose. 

Se ci £ conseMlta quafche dlva-
gazione. i film che hanno dawero 
coinvolto i frequcntatori del Festi
val st possono contare sulle dila 
delle mani (ma Anghelcmilos ha 
enhjsiasmato e Ken Loach anche 
cdmmosso). E' tiittaHa 'ridn si pUO 
nascondere che oggi il nostro cine
ma rimandl un'immagine com-
plessiva angusta ed esteticamenlfl 
fragile, e venga petceplra come or-
mai dissipala la sua antica gran-
deiza. In questo quadro II film d i 
Zanasi 6 appaiso povero - di mez 
; i e di disponibilita finanziarie. 
quale e - ma al tempo stesso alia' 
mente dignitoso (e comunque ha 
gia una dislribuzione italiana. la 
Nemo di Roma). 

D'altra parte la scelta di girare 
quasi esclusivamente con ragazzi 
del quartiere Tuscolano di Roma 
(gli attori professionish sono solo 
quattro) non e dovuta semplice-
mente alia scarsita del budget, ma 
risponde a una ragione Interna al 
film e alia sua storia, ideate dai re
gista stesso. ambienlala in un luo-
go che dovrebbe essere circondato 
da un'aura mitologica (In fin dei 
conti al Toscolano si trova Cinecit-
ta) e che invece appare come una 
della tante periferie -separate" del
le grandi cilia, un po' squallkla e 
un po' stranlante, come tulle. I ra-
gazzini del film, adolescent!, han
no una strana pensala. Chiedere a 
una prostituta di fare l'amore con 
un loro coetaneo che sia morendo 
dicancro. Eunacobssaiefroltola, 
inventala da uno del gruppo, chis-
sa perchf. Due anni dopo. comun
que. sono g i i tutli inlrappolati in 
quells spirale di degrado urbano. 
di poverta culturale e sopralturto di 
"selvaggia" regressione sociale che 
oggi in Italia e soltu gli occhi di rutli 
quelli che vogliono vedere. 

Sono disoccupati. naluralmente. 
non vanno a scuola, e quando ci 
van no decidono di abbandonarta 
Vivono di piccole illegalila, di fur-
tarelli, di espedienli da rubagalline 
Lorenzo, il pill giovane. quello che 
vuole lasciaie la scuola, prova a la-
vorarecomesconcalofedifrttlla £ 
lui che propone agli altri di metier-
si -in commercio". in proprio, ven-
dendo pomodori D w e procurar-
seli? Ma e semplice rubandoli dai 
magazzino. Dello fatto. I ragazzi 
ientano di pi.izzarc la -ineice- ai 
commercianti del quarliere Ma 
noncavanouriragnodalbuco Ol-
treturio i! magiizzino faliisce, c |x>i 
Lorenzo ha deciso di riprendere la 
scuola. dove. Ira I'alno. -Ixisla *n> 
dare spesso al cesso c not) si la 
nientc- Una Monclla scima. quasi 
csile, pero girata con una ccrla gra-
zia (e non si capisie pep/h^ il lilm 
in Italia sia sfatovrelafoaiminoridi 
14 anni). ton una sccNa sdlislicaa 
melA strada lia finzloiH: c emema-
veril.1 (si fa per dire), c c o n qual-
che oCLhieggiamenio (foise di 
Iroppo) alia imivcrbiale comme-
dia ai I'll alia na 
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