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IL CASO. Fa discutere il remake Usa della celebre commedia. E un documentario indaga sugli stereotipi gay 

Ecco «Birdcage» 
Travestiti e content! 
(ma in famiglia) 

II «Vizietto» 
E il film di cui tutti parlano, Birdcage. 11 remake del Vi-
zietto, diretto da Mike Nichols, ha sfondato al botteghi-
no Usa incassando 18 milioni di dollari in tre giorni. E si 
e inserito ne| dibattito politico in corso sul matrimonio 
tra persone dello stesso sesso. E intanto, nei cinema di 
New York, e arrivato The Celluloid Closet, il documenta
rio candidate all'Oscar che smonta stereotipi e tic del-
I'immagininario hollywoodiano su gay e lesbiche. 

" ! ANNABIULLIO ' " " 
• NEW YORK. E il fenomeno di 
cui tutti parlano. Diretto da Mike 
Nichols, Birdcage, riedizionedel Vi-
zietto, ha battuto tutti gli altri film 
usclti contemporaneamente nelle 
sale cinematografiche, guada-
gnando nei primi tre giorni 18 mi
lioni di dollari. 1 critici si sono inter-
rogati sui peichG della prelerenza 
del pubblico americano per la 
coppia Robin Williams-Nathan La
ne su quella Robert Redford-Mi-
chelle Pfelffer di Up Close and Per
sonal- Altri hanno scoperto un 
nuovo trend: il pubblico anziano, 
che 6 corso a frotte a vedere la ma-
tura coppia gay di Birdcage, toma 
al cinema. Afcuni intellettuali omo-
sessuali si sono senttti olfesi dal-
I'ennesima ralflgurazione farsesca 
della propria vita, mentre altri han
no applaudito perche il film propo
ne una famiglia gay stabile e feliee. 

Forse il segreto del successo di 
Birdcage e in ci& che a un piu at-
tento osservatore del rapporto tra 

Hollywood e il mondo dell'omo-
sessualita pud sembrare un difetto: 
la riproposizione di «tipici perso-
naggi gay gia ben sperimentati», 
come dice Jeffrey Friedman, co-re-
gista con Rob Epstein di The Cellu
loid Closet. Nominato agli Oscar, 
questo documentario e un acuta e 
divertente excursus nella storia 
della rappresentazione degli omo-
sessuali nei cinema americano, ed 
e giunto venerdl nelle sale cinema
tografiche newyorkesi. 

In effetti il personaggio di Albert, 
isterico in vestaglia di seta scollata, 
e grottesco nei panni della matro
ns boighese, non e certamente 
d'avanguardia. Ma nella galleria 
degli stereotipi di Hollywood, che 
vanno dal cattivo (la govemante in 
Rebecca) al debole da compatire 
(il ragazzino di Gioventu brucia-
to), ricorda quello poco minaccio-
so deH'omosessuale reso ridicolo 
dalla sua esagerata femminilita, 
eppure perfettamente adattato alia 

societa. 
Almeno nelle intenzioni dichia-

rate di Mike Nichols, lo scopo della 
sua commedia non e quello di 
marginalizzare gli omosessuali, 
quanta di mostrarli come esseri ca-
paci di relazioni leali e durature 
proprio come in un matrimonio 
tradizionaie. Poiche si discute in 
questi mesi della legalizzazione 
del matrimonio tra persone dello 
stesso sesso nello Stato delle Ha
waii, e la destra religiosa si sta pre-
parando a un esteso boicottaggio 

' della legge hegli altri Stati, il film 
capita a proposito. E dalle reazioni 
del pubblico che affolla Ic sale ci
nematografiche si intuisce che gli 
americani tifano per 1'umanita di 
Annand e Albert piuttosto che per 
la rigidita moralistica del senatore. 

La capacita del film di attrarre 
un pubblico motto ampio ed etero-
geneo e dovuta anche al fatto che 
oggi non esiste pifl una sola rap-
presentazione dei gay nei cinema. 
Con The Celluloid Closet, in parti-
colare, cambia per sempre anche 
la percezione che si ha di certe 
scene famose del passato. In esso 
Gore Vidal rivela che per attenuare 
il tedio del copione di Ben Hur, dB
ase di rendere omosessuale la re-
lazione tra il protagonista e Masa-
la. Ma Charlton Heston, da sempre 
un ultraconservatore, non ne hi 
mai informato. Nei film e solo Ste
phen Boyd che guarda con amore 
il suo amico mentre Heston fissa il 
suo sguardo nei future, come tutti 
gli eroisenza sesso. 
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m LOS ANGELES. Chissa come se 
la riderebbe sotto i baffi quell'anar-
coide geniale di Ugo Tognazzi se 
oggi potesse vedere la veisione 
americana del suo Vizielto. Di sicu-
ro non avrebbe mai immaginato 
che quella sua commedia farsesca 
di gay e travestiti di mezz'eta, girata 
a Saint-Tropez nei 1978, sarebbe 
diventata un perfetto esempio di 
film politico, vent'anni dopo, negli 
States. E neppure gli sarebbe mai 
venuto in mente che Renato, I'o-
mosessuale che lui interpretava, e 
il suo colorito amico Zaza, potes-
sero diventare personaggi simbolo 
nell'appassionata querelle pro-
contro family values che costitui-
sce I'elemento di punta dell'attuaie 
campagna elettorale americana. 

Nelle abili mani di Mike Nichols 
(// laureato, Conoscenza carnale e 
Working Girl), infatti, il remake del 
vecchio film italo-francese (titolo 
originale La cage awe folles) e di
ventata il portabandiera delle voci 
progressists e piu liberal. «E una 
semplice questione di tempismo» 
tiene a precisare con aria divertita 
Nichols, un signore di mezza eta 
dai capelli chiarissimi e dotato di 
un humor naturale. Ma intanto sia 
Time che Variety, parlano del film 
come di una ventata di aria fresca 
contro I'ipocrisia e la tediosita di 
questi tempi politici dove la parola 
d'ordine e sempre e solo family va
lues. E quale rnigliore esempio al
tera - propone Nichols insieme al
ia brillante sceneggiatrice Elaine 
May - di questa coppia felicemen-
te unita da almeno due decenni, 
che ha saputo crescere ed educarc-
un figliolo intelligente ed equilibra-
to e che dopo tutti questi anni ha 
un rapporto solido, rispettoso e in-
vidiabile? 

Da Tognazzi a Williams 
La storia di The Birdcage e la 

stessa del film originale, con qual-
che ritocco geografico-cronologi-
co. La Miami Beach di oggi ha pre-
so il posto della Costa Azzurra di 
allora. Annand (Robin Williams) 
gestisce un locale di travestiti di cui 
I vedette Starina, il suo compagno 
Albert (Nathan Lane) un'anima 
dolce e sensibile che sta attraver-
sando la classica crisi di mezza eta: 
si sente trascurato, sempre piu vec
chio e meno attraente. II giomo in 
cui Val, il figiio di Annand, annun-
cia che sta per sposarsi e intende 
invitare a casa la famiglia ultracon-
servatrice della fidanzata, la situa-
zione espiode. II ragazzo infatti 
chiede non solo di trasformare, al
meno per un giomo, I'arredamen-
to rococo, ricco di tendaggi e scul-
ture maschili, ma di far finta di es-
sere cresciuto in una famiglia nor-
male. Albert, insomma, dovrebbe 
scomparire. Invece che accettare 
questa umiliante situazione Albert 

decide allora di fare la madre. II se
natore Keeley, anche lui ha i suoi 
problemi: il suo piu stretto collabo-
ratore e appena deceduto nei letto 
di una prostituta di colore e le pos-
sibilita di una campagna politica di 
successo stanno svanendo rapida-
mente. Forse lidea di un matrimo
nio in famiglia non e poi cos) tragi-
ca: potrebbe essere I'occasione 
propizia per riproporre al pubblico 
degli elettori quei vecchi valori fa-
miliari di cui il senatore e un in-
stancabile sostenitore. 

Parle e plume dl atruzzo 
Nella vetsione americana il ruo-

lo di Tognazzi e toccata a Robin 
Williams, la cui interpretazione 
contenuta e, a delta di Nichols, la 
piU bella della sua camera. «Vole-
vo che Armand fosse una sorta di 
isterico represso, capace di sem
brare un uomo normale e di con-
trollare estemamente la sua omo-
sessualitaecredo che Robin lab-
bia fatto brillantemente». II ruolo di 
Starina-Albert, il personaggio piu 
femminile, e toccata invece a Na
than Lane, un brillante attore di 
teatro che sembra perfettamente a 
suo agio sia con tailleurini color 
pastello e collane d! perle a quattro 
giri, sia con le piume di struzzo, 
Completano il quadro Gene Hack-
man, straordinario nella parte del 
senatore repubblicano Keeley, co-
fondatore della Coalizione per 
1'Ordine Morale, e irresistibile nei 
suo travestimento finale con par-
rucca color cenere, e Dianne 
Wiest, la sua mogliettina tutta per 
bene. 

•Questo non e un film sui trave
stiti - spiega Nichols - caso mai e 
un film sulla famiglia. Spesso guar-
di una cosa e ne vedi'un'aitra. Ma 
condivido pienamente quel vec
chio adagio che dice che tutte le 
famiglie felici sono ugualk Nichols 
tende a minimizzare T'impatto poli
tico del suo lavoro. «L'unico film 
che si meriti questa definizione e 
La battaglia diAlgeri. Se proprio si 
vuole trovare un senso politico in 
Birdcage e questo: che spezza una 
lancia a favore della riconciliazio-
ne, l'unica vera speranza di salvez-
za per questo nostra paese. Uno 
dei motivi che mi ha spinto a fare 
questo film, infatti, era la possibility 
di poter ridere di tutte queste stron-
zate politiche e della loro ipocrisia. 
La risata - conclude Nichols - S 
come un orgasmo, non ha regole 
politiche, e per questo non la si 
pud qualificare ne quantificare>. 

Ci sara un sequel! La domanda e 
inevitabile, considerata la storia 
del film. «Ci sta pensando. Mi pia-
cerebbe vedere il senatore che si 
Candida come presidente e Albert 
che lo aiuta nella sua campagna». 
Ecco un esempio perfetto di ricon-
ciliazione. 

PRIMEFILM. «Silenzio si nasce» con Rossi e Castellitto 

Aspettando Godot nelTutero 
• «Quando la gente sta tutta stret-
la sugli spalti si chiama folia o fol-
lia?», si domanda il Piccolo, attorci-
gliandosi attorno alia panda il pre-
zioso cordone ombellcale che ga-
rantisce la nutrizione matema. lm-
merso in una tiepida cavita uterina 
che sembra una caverna preistori-
ca o un antro primordiale, il feto 
capelluto e sudaticcio scopre il 
mondo dell'Aldila attraverso una 
sorio di immagini televisive che fil-
trano daH'estemo, come per un 
miracoloso effetto di rifrangenza. 
Partite di calcio, un mago imbro-
glione (e il produttore esecutivo 
del film Maurizio Amati), fram-
menti di telenovela, una sequenza 
di Che cosa sono le nuvole? con 
Tata e Ninette Davoli, soprattutto il 
celebre filmino amatoriale sulla 
motte di Kennedy a Dallas: che 
passa e ripassa a mo' di tormento-
ne, lasclando nei Piccolo una sen-
sazione strana («Nell'Aldila hanno 
un problema tremendo che dura 
datrent'annl...*). 

II film nasce per diretta ammis-
sione del regista Giovanni Veronesi 
come una rielaborazione di Aspet
tando Godot, per meglio farla dige-
rlre al produttore De Laurentiis. E 
cosl Estragone e Vladimiro diven-
tano, nell'lnconsueta amblentazio-
ne neo-beckettlana, due gemelli 

^terozigoti che aspettano di essere 
catapultati fuori dal grembo mater-
no, in quel mondo affollatissimo 
dove perd la gente e molto sola. 
Anch'essi, all'inizio, si sentono soli, 
specialmente il Piccolo, sopraffatto 
dal Forte, cui quel dannato Dna ha 
gia regalato una natura boriosa e 
arrogante, da Figiio Unico. 

P'O che un western ginecologi-
co», come I'ha ribattezzato Vero
nesi, Silenzio si nasce somiglia a 
una tragicomica parabola sul «neo-
essere», a una cine-ecografia vissu-
ta dal di dentro: e infatti i due fed 
esibizionisti si mettono a ballare 
ogni volta che il monitor si accen-
de su di loro. Coppia invero mai 
assortita, anche se la fresca, palpi-
tante curiosita del .Piccolo, futuro 
Giannetto, finisce con I'aprire un 
varco nei cuore prematuramente 
indurito del Forte, prossimo Iorio. 
Intanto le voci dei genitori (Marga
ret Mazzatini e Leonardo Pierac-
cioni) rimandano daH'estemo un 
brusio poco csaltante, al quale i 
due feti reagiscono sognando, in-
ventando, fantasticando. Non po-
tendo immaginare le fattezze di 
mamma, i gemelli coltivano in an-
ticipo il proprio Edipo facendosi 
coccolare da una bionda in linge
rie bianca con le fattezze della mo-
della Fillppa lagerback. Ma chissa 

Silenzio t in 
Regla Giovanni Veronetl 
Scensggiatura Ugo Chill 

Giovanni Varonetl 
Fotogratla Roberto Fona 
Scenografla Giovanni Albaneaa 
Nazlonalita Italia, 1MB 
Durata 85mlnuU 
Par tonaggl ad Interpretl 
II Piccolo Paolo R O H I 
II Forte Sergio Caetellltto 
La Madre Fillppa Lagerbaek 
Pollziotto ErmannoVagllettl 
Roma: Oulrlnale, Ambaaaade, Sa-
boy, Golden, Atlantic, Broadway 

che non sia meglio restare in quel-
lumida tana protettiva invece che 
affacciarsi in quell'Aldila brutale e 
costipato che non promette niente 
di buono. 

Alia sua terza regia, Veronesi fir-
ma con lo sceneggiatore Ugo Chiti 
un film che rifiuta modelli fanta-
scientifici (Viaggio allucinanle, Sal-
lo nelbuio) e apparentamenti far-
seschi (Senti chi paM, Tutto quel
lo che avreste volulo sapere sul ses
so...) di scuola hollywoodiana. Gli 
umori, non solo suneali, che ba-
gnano Silenzio si nasce servono in
fatti a farci scivolare meglio in que
sto gigantesco ventre materno, in-
ventato dallo scenografo Giovanni 
Albanese, dove la vita prenatale ha 
ancora ilsapore (ma per quanta?) 

t 

Rossi e Castellitto 

di una selvaggia innocenza. 
A svantaggio, almeno dal punto 

di vista immediatamente commer-
ciale, gioca I'assenza di una trama 
forte, piO costruita; sicche gli episo-
di, assemblati per dissolvenze in 
nero, restano talvolta in bilico tra il 
bozzetto grottesco, la trovata go-
liardica e il messaggio morale. Ma 
sono peccati veniali. Perche il film, 
estremo e vitale, si distacca simpa-
ticamente dalla produzione cor-
rente, complice la notevole prova 
psico-fisica di Paolo Rossi (il Pic
colo) e Sergio Castellitto (il Forte): 
tinti di rosso, ignudi, col sesso in 
formazione, simili a uomini della 
pietra piovuti in un'era post-indu-
striale che li rende infelici ancora 
prima dinascere. 

IL CONVEGNO. Critici e addetti discutono del «piano» 

Gruppo pubblico. 0 private? 
• ROMA. Che fine ha fatto il cine
ma pubblico? Che ne e del •Pia
no*? E quale sara il '96 dei «rinno-
vati» Istituto Luce e Cinecitta? A 
queste domande il Sindacato na-
zionale dei critici cinematografici 
ha dedicate nei giorni scorsi un in-
contro. Titolo Cinema pubblico da 
dove per dove, programma all'in-
segna della par condicio. Introdu-
zione e conclusioni affidate al neo 
presidente Bruno Toni, relazione 
introduttrva del giomalista Franco 
Montini e due comunicazioni a 
confronto. Un «perche sl» di Franco 
Lucchesi, amministrttore delegate 
deil'Ente Cinema, e un «perche no» 
di Nino Russo, del direttivo Anac, 
lassociazione piil radicale nei de-
nunciare inutilita del Piano. 

Peccato che il programmato 
equilibrio sia stato smontato dalla 
mancata presenza di Lucchesi. "Si 
tende a creare una linea di scontro 
volta piO a radicare i contrasti che 
a cercare un terreno di intesa», ha 
scritto in una lettera. Precisando: 
•Tanto piCi inutile oggi che 1'ade-
sione del Govemo al Piano apre 
soltanto uno spazio di dibattito sui 
tempi e modalita, non suite direttri-
ci di fondo». 

Peccato, perche il confronto e'e 
stato con toni, per una volta, ben 
lontani dalia polemica strumenta-
le. Toni ha bollato come «paurosa 
e arrogante» la contumacia di Luc
chesi, ma non ha aperto alcun tiro 
al bersaglio, E la lunga sequenza di 

t 

inteiventi e servita non poco a 
chiarire lo stato delle cose del 
Gruppo pubblico. 

Per esempio, del piano di ristrut-
turazione qualcuno mette in dub-
bio che sia statr approvato nei ter
mini richiesti dalla legge (Raffaele 
Maiello, ultimo amministratore 
della disciolta Cinecitta Internatio
nal). Altri che abbia le caratteristi-
che di un piano vero e proprio, 
non fomendo cifre, tempi e modi 
(Nino Russo). L'antico nodo circa 
il futuro della spa Ente Cinema 
sembra invece allentato. 11 Piano 
ne rilancia esistenza e funzioni, Vi
ta (Pds) e Montini ne ribadiscono 
I'inutilita. II sindacato pero non ne 
parla e i dirigenti intemi al gruppo 
(Francesco Gesualdi) escludono 
che il Tesoro possa controllare so
cieta direttamente operative se 
non riconendo a una holding. Tutti 
(i presenti) auspicano almeno un 
dimagrimento e la riduzione dei 
costi di gestione. 

E la privatizzazione? Fernio re-
stando che proprieta e immobili 
restano pubblici, il Piano prevede, 
con la creazione di Cinecitta servi-
zi, «poco piu che affitto di spazi e 
macchinari* (Piombo della Filis-
Cgil). -Non ci sono pregiudizi, pur-
che entrino soci graditi» (Carlo De
gli Esposti, amministratore attuale 
di Cinwitta), e non un unico part-

net come Cecchi Gori. 
Infine I'edificabilita. Qui il Piano 

ha gia fatto marcia indietro. Non 
piU un «polo multimediale» da co-
struire per circa 500.000 metri cubi, 
ma, alio studio, un altro accordo 
ente-sindacati: restituire al Comu-
ne di Roma il diritto a edificare nel-
1'area, e riottenere gli edifici del 
vecchio Istituto Luce ceduti qual-
che anno fa. Resta da costruire la 
multisala. Ma da quando e'e I'At
lantic di Cecchi Gori sulla via Tu-
scolana, la legge non la rendereb-
be piU possibile. 

Insomma tutto (o quasi) e da 
mettere a punto. Angelo Guglielmi, 
neo presidente e amministratore 
delegato del Luce, ritiene che la 
sua e le altre societa debbano ope-
rare nei rispetto del mercato in 
quanta spa, ma questo nessuno lo 
mette in dubbio. D'altra parte auto-
ri, critici e sindacati sospettano che 
i dirigenti dell'ente vogliano sven-
dere il cinema pubblico alle ragio-
ni del profitto e della tv. E la sfidu-
cia reciproca tra le persone rende 
difficile superare I'impasse. Sareb
be meglio, pensano tutti, misurarsi 
su problemi specifici. Quali i pro-
getti del Luce, quali i privati a Cine
citta, quale il dimagrimento dei
l'Ente, quali i conti, II Sindacato cri
tici promette altri e puntuali conve-
gni. Ai quali, chissa, anche i diri
genti dell'ente diranno la loro. 


