
IL FESTIVAL 

Un appello 
per salvare 
Torino Gay 

• TORINO. Un vera c proprio 
«Sos». £ quello die viene dal festi 
val di cinema gay di Torino, anchi 
se i suoi organizzatori contano ci 
rispettare I'appuntamento prcvjsti 
di aprile. 1-a rassegna potrebb 
scompatire - precisano in un cc 
municato - «se un piu grande e pii 
mirato sforzo di attenzione e soStt 
gno, soprattutto economico, no. 
verra immediatamente attivato 
All'appello hanno gia nsposto l'l 
iiited Colors of Benetton (da am 
sponsor del festival), gli attori Le> 
Gullotta, Ida Di Benedetto e lai • 
Forte, piu personaggi van del mor 
do dello spettacolo come Patr> 
Pravo, Barbara Alberti, Alessandr 
Golinelli, Claudio Masenza. Chiur 
que voglia partecipare, in termir i 
di sottoscrizione, pud rivolgersi 
questo numero telefonict 
Oli/534888 (fax: 011/535796). 

Del rosto, non e una novita pc i 
la rassegna torinese, dedicata all 
espressioni minoritarie e di frontic 
ra di una cinematografia per def 
nizionc alternativa, trovarsi ogr 
anno in cattive acque. Sin dal su 
esordio, e stato sempre attaccato 
un filo il festival nato nel 1986 su 
initiative di due filmaker dell'asso-
ciazione cullurale nL'altra comuni-
cazione», Ottavio Mai e Giovanni 
Minerba. Nato come rassegna e 
trasformatosi in festival nel 1990, 
«Da Sodoma a Hollywood) ha sem
pre dovuto affrontare persistent! 
ostilita moralisttche, Ironie dl vario 
genere e diff icolta econuniche. 

Comunque, in parte sostenuto 
da vari enti istituzlonali nazionali e 
locali e da organismi culturali co
me il British Council, il Goethe In-
stitut, il Centre Cultural Francais, 
I'Aiace, il Museo nazionale del ci
nema. il ''Festival internazionale di 
film con tematiche omosessuali» 
rluscira probabilmente ad accen-
dere i suoi schermi dal 15 al 21" 
aprile prossimi. 

Anche quest'anno, almeno sulla 
carta, il cartellone si presenta pro-
mettunte. Oltre alle tre sezioni del 
concorso Internazionale (lungo-
metraggi, corto/mediometraggi, 
documontl), il festival propone 
una retrospettiva dedicata a «L'o-
niosessualila nel cinema italiano 
degli anni Scssanta»; vari eventi 
spcciali, tra cui un omaggio a Wil
liam Burroughs con la partecipa-
zione del poeta americano, clie 
pmsentera tra laltro una selezione 
di film ispirati alle sue opere; un al-
tro omaggio in chiave cinefilo-spi-
ritoso dedicate niente di meno che 
alia bomba sexy Mae West, vista 
dagli organizzatori come una delle 
prime Icone gay; una selezione di 
documentari prodotti dalla Bbc ne-
gii ultinii venticinque anni, Inoltre, 
una sezione intttolata nVideodan-
za» permettera di compiere un ex
cursus sulle tematiche omosessuali 
affioranti dail'universo del balletto. 
A completare il cartellone, una 
mostra fotografica del russo Gan-
nadi Uslian, per la prima volta in 
Europa, e la second* edizione del 
•Promio Ottavio Mai», creatore del 
festival insleme a Minerba, scom-
parso tragicamentc tre anni fa. 

L'lNCONTRO. II regista parla di «Fluke», suo primo film americano 

Ummmaglne del film Fluke dlrettoda Carlo Cartel 

La vita a quattro zampe 
secondo l'emigrato Cariei 
• ROMA. «L'ultimo grande film 
italiano e Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto. L'ltalia 
non sa riconoscere i suoi talenti, 
vedi Sergio Leone e Tornatore. Ne- >, 
gli Stati Uniti il film non te lo facê r- i 
to il direttore della fotografia. Bis6-' 
gnerebbe sintonizzarsi con l'evolu-
zione del iinguaggio delle immagi-
ni. Ci vorrebbero piO scuole private 
e meno burocrazia in stile Centra 
spenmentale. Michael Radford e 
amareggiato perche in Italia nessu-
no si ricorda che llpostino I'ha di-
retto lui>. 

Carlo Carlei non sembra avere 
una grande opinione dei colleghi 
rimasti in Italia. Grmai insedlato a 
Hollywood, dove ha una sua casa 
di produztone (la Lightdog) e 
stretti contatti eon tre o quattro ma
jor, il regista calabrese tornerebbe 
a lavorare nel suo paese solo a pat-
to di avere il controllo totate e cre
dere fino in fondo nel copione. 

Cost e stato per Fluke, che ora 
esce in Italia distribute dalla Uip. 
Un progetto cullalo per quindici 
anni, ma realizzabile solo negli 
States. "I diritti del romanzo di Ja
mes Herbert Ii ho comprati per 
5.000 dollari quando ahcora face-
vo la scuola Gaumont su suggeri-
mento di un amico, ma solo due 
produttori mi hanno dato retta: 
Alexandra Fracassi, che per un 
paio d'anni ha cercato invano di 
mettere in piedi il film, e Franco 
Cristaldi, che pero aveva appena 

Awemmo volentieri intervistato Comet, il «golden retrie
ver" protagonista di Fluke. Invece abbiamo parlato con 
il suo regista. Carlo Carlei, ormai adottato da Holly-
*vfod, epaderatamente polemic© CQnilQinemaitalia-, 
h\&M- MunM lalva-quasi ttiertte.-p sdhttJ^ropioxhei 
il regista tester^ negli States. Ha gfa vari prdgetti, tra cui 
Pincushion dove forse recitera Demi Moore: «E La corsa 
dell'innocente in versione fantascientifica». 

CIIISTIANA M T l U N t 
prodotto Cera un castello con qua-
ranla canie di animali non voleva 
neanche: sentir parlare. Cosi, nel 
frattempo, ho fatto la corsa dell'in-
nocente, In un certo senso la stessa 
storia. ma con uh taglio piu realisti-
co, piu legato aH'attuaiita». 

Fluke,, invece, e deeisamerite 
una favola. Promosso dalla Mgm 
come il film perfarniglie'deH'estate 
da contrapporre a Casper. Una 
strategia su cui Carlei non era mol-
to d'accqrdb. Lui avrebbe puntato 
piuttosto sul messaggio animalista 
- no alia vivisezione, no ai cagnoli-
ni abbandonati sull'autostrada per 
andare ihvacanza, no alia sop-
pressione dei randagi - e sul sotto-
testo quasi religioso con riferimen-
ti, secondo l'atitore, a San France
sco e al buddhismo. li che discosta 
Fluke dai vari Rin Tin Tin, Lassie e 
Beethoven: «nei film Disney i cani 
sono trattati come giocattoli, qui 

sono creature spirituali». 
Gia, perchfe la disawentura del 

giovane uomo d'affari Matthew 
Modine, che muore in un incidente 
d'auto lasciando nioglie e figlioiet-
to e si reicama in un dolcissimo 
bastardino pensante, serve anche 
a lanciare una serie di roessaggi 
impegnati. Primo; imparare a ri
spettare gli animali. «Che molto 
probabilmente'. hanno un'anima 
come I'asino ihAu hasard Baltha
zar di Robert Bressons. Secondo: 
vedere i propri errori sotto una luce 
diversa, con umilta. «In questo sen
so, sia La corsa dell'innocente che 
Fluke parlano di redenzione. E in 
piu Fluke ti fa vedere il mondo ad 
altezza canina». Tanto everoche e 
stato girato anche con una camera 
speciale a 15centimetri dal suolo. 

Osannato dalla critica Usa, il 
film non ha fatto sfracelli al botte-
ghino. Ma Carlei assicura che co

munque ha gia recuperato i costi 
(11 milioni di dollari): Certo non 
potevamo competere con i 60 mi
lioni di dollari solo di marketing 
•̂spesi per/Gospep-E ppi Fluke non ^ 

^pub contao sulla piesenzajli gros.-i 
"sS star:, Ciaflei" dice" fia pflntStfi Sii * 
un cast giovane e «sensibile» (oltre 
a Matthew Modine, Nancy Travis 
ed Eric Stoltz) e soprattutto sulla 
simpatia di nuke. Owero Comet, 
un «golden retrievers di otto anni, 
che avremmo intetvistato volentte 
ri. Gia collaudato negli spot di Ko
dak, McDonald e Coca Cola e nella 
serie tv Full House, il professionale 
Comet ha accettatp di farsi tosare e 
tingere il pelo (owiamente con tln-
te naturali e non nocive) per entra-
re ne! personaggio. «Anche per 
questo non ci hanno voluto a Ve-
nezia: al Lido avremmo potuto 
portare solo un cane e le sue pul-
ci». 

Non mancano perd le star nel 
futuro di Carlei, che per fare Fluke 
ha rifiutatp Speed e Seven ma non 
se ne pente. Tra i suoi progetti e'e 
Pincushion -La corsa dell'innocen
te in versione fantascientifica - che 
piace a Demi Moore; Manhattan 
Ghost Story, storia d'amore tra un 
vivente e una donna fantasma che 
forse sara Sharon Stone. E L'incre-
dibile Devil: un giustiziere non vio-
lento che viene dai fumetti e che 
Nicolas Cage e Brad Pitt si conten-
dono. 

Amico alcol, uecidimi 

Nlcda* Ct«e ad BlMtxth Shue In .Via da Las Vegas> 

Via da La» Vegas 
Tit.orig. ..Leavlnig L« Vegas 
Rfegia... .Mike Figgis 
Scenegglatura Mlka Figgis 
Fotografia DeclsnQuInn 
Musica Mike Figgis 
Nazlonalita Usa, 1*95 
Durata 110mlnutl 
Personsggled interpretl 
Ben .Nicolas Cage 
Sara EllsabetliShue 
Yuri Julian Sands 
Roma: Mlgnon, Intrastevore, Capra-
nichetta, Atlantic 

IL DIBATTITO. Paolo D'Agostini presenta oggi il suo «Annuario 1995» 

Registi italiani, basta con i piagnistei 
L'appuntamento e per oggi pomeriggio (ore 18) pres-
so la libreria «Bibli» di Roma. II critico Paolo D'Agostini 
presenta il suo Cinema italiano. Annuario 1995 in un in-
eontro clie sarft coordinato da Fabio Ferzetti e Mario 
Sesti. Molti i cineasti che hanno assicurato la presenza: 
tra i tanti, Amelio, Archibugi, Avati, D'Alatri, Lizzani, 
Monteleone, Pompucci, Verdone, Vanzina, Piccioni, 
Del Monte, e poi gli attori Bigagli, Bonaiuto, Ghini... 

""" MICHBLB ANSBLMI 

• ROMA. Come se la passail cine
ma italiano? Non tanto bene, no
minations per gli Oscar a parte, II 
credlto e Woccato, si fanho solo 
clnquanta film ail'anno (ma non e 
detto che sia una sciagura) e, finite 
le teste di Natale, I nostri film toma-
no commercialmente in purgator 
rio, anche quando hanno dietro di 
se potentl macchlne pubbllcitarie 
come Cecchi Gori o la Medusa. 
Con l!eccezione, prevedibile, di Va' 
dove li porta il cuore, vanno pigra-
mente Vile strozzate, Storie d'amo

re con i crampi, llaliani, II cielo e 
sempre piu blu, tanto per fare quat
tro titoli recenti. Se non sfondano 
questi, che sono comunque ultra-
garantiti, figuriamoci gli altri. Cellu-
loide, ad esempio, e addirittura 
sparito dalla circolazione dopo 
una settimana, e non era affatto 
brutto. 

Eppure Paolo D'Agostini, nello 
stendere I'ampia introduzione del 
suo Cinema italiano. Annuario 
1995 (Editrice II Castoro, lire 
25.000), sfodera sull'argomento 

un cauto ottimismo. Cinquanta-
due, uno alia settimana, sono i film 
italiani della stagione '94-'95 che il 
giornalista di la Repubblica prende 
in esame per cortiporre un quadro 
attendibile e variato del cinema 
nazionale. E, tutto sommato, dalla 
pubblicazione (che vuole proporsi 
con scadenza annuale) esce t'i-
dentikit di una cinematografia feri-
ta ma non estihta, produttivamente 
concentrata nelle mani di pochi 
ma tenace, creativamente irrisolta 
ma con punte di originate elabora-
zione. 

Osserva D'Agostini: «D'altra par
te, la produzione non e ricca e po-
ter portare nel bagaglio dell'anno 
nuovo un trenta per cento di buoni 
o dlscreti film non e un cattivo bi-
lanclo. L'amore molesto. La secon
do volla, Un eroe borghese. La 
scuola, Camerierisono quelli che il 
personate gusto di chi scrive collo-
ca tra i piu riuscitk Magari il critico 
dimentica qualche altro titolo di 
valore, divertendosi a stroncate im-
pietosamente, con un sovrappiO di 
cattiveria, / buchi neri di Corsicato 

o ironizzando sul cosiddetto «buo-
nismo veltroniano", che - a suo pa-
rere - si andrebbe «semprer piQ 
profilando come categoria del gu
sto: con quella sua venatura di no
stalgia che tende ad annullare ogni 
scelta e conflitto estetico». 

Naturalmente, ogni opinione e 
lecita. E se fa bene, D'Agostini, a 
iamentare lar mancanza di «un ci
nema ribelle, antagonista, rischio-
so», lasciano perplessi 1'indulgenza 
rlservata a Sostiene Pereira o I'aura 
da capolavoro attribuita a Camerie
ri. Ma forse la vitalila urnorale di 
questo Annuario sta proprio qui: 
nell'essere, a suo modo, speculate 
alie ormai famose tirate di quella 
scuola critica di tendenza che si ri-
conosce nei vari Fofi, Ghezzi, Giu-
sti... 

Insomma, dietro lo stile oggetti-
vo, da ricognizione giornalistica, si 
annida un punto di vista molto 
soggettivo che D'Agostini distilla 
tra una scheda tematica e un dato 
Agis, spesso con I'aria di chi vuole 
togliersi qualche siizio. Come nel 
caso del capitolo riservato al film-

evento Al di la delle nuvole, dove 
I'elogio della posizione poco osse-
quiosa verso Antonioni assunta 
dalla collega di giornale Irene Bi-
gnardi sembrerebbe nascondere 
una piccola sottolineatura polemi-
ca («...dando cosi dimostrazione, 
in controtendenza rispetto a uno 
stile personate che semmai di soli-
to sottoscrive tutto ci6 che e istitu-
zionale e istituzionalmente colto e 
alto, di vero coraggio critico»). 

Altrove, invece, I'entusiasmo cri
tico, generosamente elargito, si 
sposa a un sentimento contraditto-
rio di amore-odio, soprattutto 
quando e di scena Nanni Moretti: 
autore che D'Agostini stima per la 
capacita di rigenerarsi ogni volta 
sul piano artistico (sia in veste di 
regista che di attore) e biasima sul 

P, ROBABILMENTE entrerete 
con piu agio nel torbido 
mondo raccontato da que

sto Via da Las Vegas sparandovi un 
bicchierino prima di sedervi insala. 
E una battutaccia, lo ammettiamo, 
ma serve a farvi capire che siarno di 
fronte al piu tragico, devastante, 
desolante ritratto di alcolizzalo mai 
visto al cinema. Ai confronto, Gior-
ni perduti di Billy Wilder, Sotto il 
vulcano di John Houston o Igiorni 
del vino e delle rose di Blake Ed
wards erano film analcolici. ~ —— 

Purtroppo John O'Brien, lo scrittore a cui si e ispirato il regista-rnusici-
sta inglese Mike Figgis (Stormy Monday, Affari sporchi), sapeva bene di 
cosa stava pariando: schiavo dell'alcool, scrisse il romanzo Via da Las Ve
gas (ora lo pubblica Feltrinelli, con la traduzione di Raul Moritanari) a 28 
anni, e si suicido a 34 (nel 1994), due settimane dopo aver venduto i diritti 
cinematografici del libra. II Ben del film, sceneggiatore rifiutato da Holly
wood proprio a causa della sua dipendenza datla bottiglia, e una figura 
autobiografka. Anche nella fine: perche pensiamo di non rovinarvi ii pia-
cere dei film, dicendovi che Ben va a Las Vegas per suicidarsi, e riesce ma-
gnificamente nel suo intento. 

Estrano e inedito, il ritratto della metvopoli del Nevada:che emerge da 
questo film: capitate del gioco, dei divorzi e (da qualche anno) dell'intrat-
tenimenlo per iaraiglie, qui Las Vegas e solo,la citta dove i bar sono aperti 
24 orliu 24, ed 4 per qiiestc che Ben vi si trasferisce, dbpb" aver bkiciato 
mobili e m'assefizle (perfind'il passaporto) della sua casa di Los Angeles. 
Ben distrugge ii passato, chiude i conti in banca, flrimuove» il ricordo della 
famiglia e parte per Las Vegas deciso a spendere tutto in vodka e gin, fino 
ad ammazzarsi dal bere. II film diventa quindi II racconto di una cosciente 
autodistruzione, che nemmeno l'amore per la prostituta Sara pu6,ferma-
re. Sara e un personaggio bellissimo, il piu riuscito: una professionistadel 
sesso che in qualche misura «ama» il suo lavoro, ma non regge la violenza 
che lo circonda, e quindi adotta eon infinite tenerezza quello scrittore 
ubriacone. Gli fa dei regali, lo convince a lasciare il fetido motel in cui si e 
recluso, se lo porta a casa. Fra di loro e'e un patto; lei non gli chiedera mai 
di smettere di bere, lui accettera con serenita il mestiere di lei. In fondo so
no due relitti: ma se lui e destinato al naufragio, lei forse trovera, dopo 
averlo *<aiutato» a morire, una nuova speranza. 

Via da Las Vegase tutto racchiuso nel lungo, affeltuoso suicidio che ac-
comuna questi due perdenti. E dawero non e'e da meravjgliarsi che Nico
las Cage ed Elisabeth Shue siano candidati all'Oscar: lo meriterebbero en-
trambi, per la straordinaria adesione ai personaggi, per il coraggio di reci-
tare quasi senza trucco, di abbrutirsi seguendo fino in fondo la discesa agli 
inferi di Ben e di Sara (da applausi il lavorodi doppiaggio, lui ha la voce di 
Massimo Ghini, leiquella di Alessandra Korompay). II resto del film, girato 
da, Mike Figgis con stile da cinema-verila (molta camera a mano, fotogra
fia sgranata, immagini trabailanti, ambient! autentici: una regia csbronzan 
quasi quanta i personaggi), non e sempre impeccabile, ma nel comples-
so Via da Las Vegas vince la scommessa. E fa simpatia la partecipazione, 
in amicizia, di Julian Lennon (un barista) e Bob Rafelson (un passante). 
Tra 1'altro, Via da Las Vegas resiste anche a Ire cose che avrebbero distrutto 
qualsiasi altro film, owero: 1) la presenza in un ruolo breve ma importan-
te di Julian Sands, forse il peggior attore vivente; 2) un cammeo (per lor-
tuna brevissimo) di Valeria Golino; 3) le canzoni in stile piano-bar sussur-
rate da Sting, ormai un clone formato internazionale di Bruno Martino. 
Nonostante tutto cio, e un bel film, per merito -- al 90% - dei due citati, ma-
gnifici attori. [Alberto Crespl] 

Cannes 1996: 
Coppola a capo 
della giuria? 
Per ora non e'e la conlarma 
ufflclale, ma sembra quasi certo, 
almeno a dar retta al quotidlano 
francese Le parlsien . Francis 
Ford Coppola presledera la giuria 
del festival di Cannes, che si 
svolgera dal 9 al 24 maggh). La 
deslgnazlone sara ufficialitzata tra 
qualche glomo, anche se I'ufflclo 
stampa del festival ha sublto 
risposto all'indlscrezlone 
giornalistica puntualizzando che 
non a stat ancora presa alcuna 
decisions. II nome del presldente, 
Infattl, verra cominlcato 
ufflclalmente solo nelle prosslme 
settimane. Everoslmile comunque, 
dopo la presldenza francese dello 
scorso anno nella persona dl 
Jeanne Moreau, che sia un grand* 
autore americano II prescelto per II 
'96. SI era fatto anche II nome dl 
Martin Scorsese, ma Coppola 
sembrerebbe la persona glusta 
conskterando I suoi ottlml rapport! 
con Cannes. II regista americano si 
e infattl aggiudicato ben due 
Palme d'Oro nel corso della sua 
carrlera: nel 1974 con «La 
conversazione* e nel 1979 con 
•Apocalypse Now. 

piano dei comportamenti pubblici 
("Rilascia interviste a El Pais e a Le 
Monde ma, luminoso esempio di 
ingratitudine, sfugge come la peste 
igiomali italiani*). Insomma, dalla 
lettura delle 153 pagine del volu-
metto, emerge un atteggiamento 
«militante», di forte partecipazione 
alle sorti economiche e creative 
del nostra cinema, certo il piacere 
di schierarsi contra la logica- del 
piagnisteo e deU'autocommisera-
zione senza celebrate i «soliti noti«. 
In altre parole: applaudiamo pure i 
Luchetti, i Mazzacurati, i Martone, i 
Tognazzi, i D'Alatri, ma non di-
mentichiamo chi - come i Segre, i 
De Bemardi, i Capuano, i Cipri & 
Maresco - percorre strade piu im-
petvie e jmpopolari. 
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