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• CANNES, Sorride non proprio 
convinta, dalla prima pagjna dl Ni
ce Matin 1'attrice francese Sabine 
Azema, maneggiando un flnto 
clak con su scrilio Cannes J996. 
£ toccata a lei, ieri sera alle 
19.15, fare gli onori di casa al ga
la d'aperlura del 49eslrno: festival 
di Cannes, E Sara sempreJeiy II ,20 
sera, a condurre la, prerhiazione 
finale, riel ruolo ricoperto negli 
ulllmi due anni da Jeanne Mo-
reau e Carole Bouquet. Pur aven-
do una fitta agenda di impegni 

AccordoSony 
Canal Plus 
perprodurre 
film In Europa 

Notizle dal Marthe, II mercato del 
cinema die si svohje a Cannes 
durante II Festival e dove si 
pianHkano i film degli anni a venire. 
E quasi certa, qui sirila Croisette, la 
firma di un accordotra gigami: la tv 
francese Canal Plus la 
multjnaiionale ddl'elettronka Sony. 

Canal Plus (chefinanzla, direttamente o indirettamente, quasi tutti I film di 
Cannes da vari anni a questa parte) dovrebbeallearsiconlaSonyDeraprire 
una casa di produzione a Londra. Lo scopo e produrre alnieno due film in 
lingua inglese nei prosslmi due anni, ma la Sony vede I'affare come un primo 
passo per investife fortemente nella produzione di cinema in Europa. La 
nuovasocietasaradiretbdaJoiuithanDarrjy.attualmtntedirigenteTristar. 

Tuttl In flla 
par Hoffman 
primo dlvo 
e uomo d'affarl 

Oggi e il giomo di Mike Leigh edi 
Nanni Moretti, ma bisogna 
ammettere che II drvo piu divo sulla 
Croisette e Dusrjn Hoffman. II grand* 
DusrJn incontrera oggi la stampa pf r 
annundarealcuni pragetti, in parte 
antidpati ieri dalla rivista 
spedalizzata -Screen International 

(die segue il Marche con un'edizione quotidian). Siandoa "Screen,., 
Hoffman dovrebbe annundare un accordo tra la sua societa di produzione 
(die si chiama Punch Productions, e ha scde a New York) e una casa di 
distribuzione austraiiana, la Village Roadshow, die e motto attiva nei rapporti 
con Hollywood, soprattutto con la Warner guarda caso, la major con cui 
Hoffman ha piu spesso lavorato negli uWml anni. 

Inaugurazione conil film di Patrice Leconte con Fanny Ardant Inuti le SetteC6FltO 
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DA UNO DEI NOSTRIINVIATI 

IMCOTJUNKGN»>I shot/tody 
WwM»dlMaryHamm(UH),storta 
dl la pfotofemmlnlita dw spare 
armvMtace della pop-art, e «tidu» 
dlStMvMKitshnafCaMda). 
QUNZAWEDCSREAUZATEURS: 
.LoM«tar>dllotinSayles(Usa). 

• CANNES •Ridicolo avrebbe 
potuto essere il titolo di tutti i vostri 
film. Ecco il sottotitolo dell'inlera 
mia vila«. Patrice Leconte, regista di 
Ridicule, prIJtto:a^rfe cinque pel-
licole francesUn Concorso. arriva 
con la prevedibile dose di distac-
co e ironla. Lo accompagnano «il 
(lore nero» del cinema francese, 
come la definisce Le Figaro, Fan
ny Ardant, I'intrigante contessa di 
Bayard; Charles Berling,: il giova-
ne arislocratico alle prcse con gli 
inlrlghl verbali di Versailles; Ber
nard Giraudeau, I'abate di molto 
splrito e di scarsa morale; Judith 
Godreche, la giovane fanciulla 
cresciuta respirando I'aria libera 
di Rousseau; Jean Roch'elort, il 
cui lascino sottlle aumenta con 
Tela, E per finlre, lo sceneggiato-
re, Remi Waterhouse, alle prese 
con un soggetto dove il dialogo, 
la battuta, sono tutto. 

II soggetto, dunque. «Un giomo 
lessi le memorie della contessa 
De Boigne - racconta Waterhouse 
- che illustra gli anni traseorsi da 
ragazza alia corte di Luigi XVI. 
Parla dl un uomo che torn6 a ca
sa e si uccise dopo essere stato 
messo in ridicolo». Da altera, il 
giovane Remi si balocca con I'i-
dea di fare un film per raccontare 
II gioco crudele che la corte gio-
cava usando le parole come ar-
mi. 

•Non avevo una particolare co-

11 nonsense del «Ridicule» 

A L E E R T O C H E S P I 

• CANNES. Non parliamo d'arte, perche di fronte a un film 
come Ridicule sarebbe ridicolo. Parliamo di produzione. Di 
cinema inteso come bbttega. Di festival che sono fonda-
menialmente la versione luccicante e mondana di Porta 
Portese. Ieri, al mereatino di Cannes, e'erano due bancarel-
le. La prima, americana, vendeva un oggettino minuscolo e 
«griffato»: un cartone animato di 7 minuti prodotto dalla 
Walt Disney. La seconda, francese, ostentava quintal! di 
paccottiglia spacciata per antiquariato; crinoline, parrucco-
ni, cavalli, mobili e drappi rigorosarnente Luigi XVI: perche 
siamo in quegli anni, alia vigilia della Rivoluzione. 

Fuor di metafora: Ridicule di Patrice Leconte, come gia La 
cilia dei bambini perduti della coppia Jeunet-Caro net '95 e 
La Regina Margot di Chereau nei '94, non apre Cannes in 
quanto film, ma in quanto operazione. In casi simlli, il cine
ma francese vuole mostrare al mondo la sua forza produtti-

va, che certo non e indifferente: due 
anni fa con un colossal storico pleno 

di star, I'anno scorso con una fan
tasy piena di effetti speciali, que-
stanno con un filmonfe in costume 
i cui veri autori sono It) scenografo 
Ivan Maussion, il costumista Chri
stian Gasc e il direttore della fbto-

Morire di ridicolo. Era facile alia corte di Luigi XVI agli albo-
ri della rivoluzione, essere disintegrati da un gioco Verbale 
di corte. Coft Ridicule, primo dei cinque film francesi in 
concorso, Patrice Leconte si e calato"hella "vita feroce dei 
cortigiani insieme a Fanny Ardant, Charles Berting e Jean 
Ftochefort. «Oggi il ridicolo non uccide piu, ma tutti lo te-
miamo comunque». Gia ma cos'e il ridicolo ora? Sentia-
mo cosa ne pensano i protagonisti del film di apertura. 

DA UNO DEI NOSTHI INVIATI, 

•MTILREMMA 
noscenza di quell'epoca - spiega il ridicolo 
Patrice Leconte che ama buttarsi 
sempre in awenture cinemato-
grafiche diverse dalle precedent -
ma come il giovane aristocratico 
campagnolo, ho scoperto un 
mortdo cortigiano dove il bello 
spiritp poteva essere incipriato e 
sorridente, ma anche selvaggio e 
di una ferocia folle*. 

II ridicolo, allora. «ll ridicolo 6 
sempre nello sguardo di un altro 
- sorride Fanny Ardant con la 
bocca generosa, il volto eretto sul 
decollete dell'abito bianco a pois 
neri - nei Settecento era violentis-
Simo, era il crimine perfetto. Mo-
rire di ridicolo vuol dire accettare 
la legge della society. Ma se siete 
Iqntani da quelle convenzipni, il 
ridicolo non vi tocca. Per rne, ad 
esempio, non si e mai ridicoli 
quando si 6 innamorati». 

•Fare I'attore significa accettare 

eccp il parere di Char
les Berling- perche a un attore.si 
domanda di.esprimere, mostrare 
aspetti molto intimi attraverso i 
suoi personaggi.Mano a mano 
che si cala nei lavom I'attore im-
para che il ridicolo, anziche ucci-
dere, fortifica. II vera ridicolo e 
aver paura di. se stessi, di essere 
ridicoli», «Di.fronte aj potere i no-
stri comportamenti sipno spesso 
ridicoli - comments Rochefort -
qualsiasi sia I'epoca, qualunque 
sia il potere. E il ridicolo minac-
cia sempre gli attori. Io, perfi, non 
mi sono mai tirato indietro, per
che l'antidoto in questi casi e la 
sincerita. In ogni caso oggi il ridi
colo non uccide piu, come nei 
Settecento». Anzi, promuove. Ba-
sta vedere certi programmi tv e 
certi programmi elettorali. 

II Settecento, inline, Epoca as-
sai attraversata negli ultimi anni. 

A parte le Relazioni pericoiose di 
Laclos, saccheggjateasuotempo 
da ben due registi, ahche i Tavia-
ni con Le Affinity Elettiue si cojlo-

"cand 'in quel.passaggip di secolo 
toriero di grand! cambiamenti. 
Ma furono tutti positivi, come il 
crollodi Luigi XVI e della sua cor- . 
te impegnati a cpllezionare mptti 
di spirito e brillanti conversazio
ni? Non la pehsa. cosl Fanny Ar
dant che nei panni della sedu-
cente contessa di Bayard si e tro-,; 
vata benissimo: «fi una donna li
bera, e se stessa, malgrado il si-
sterna, riesce a muoversi abil-
mente all'interno della sua lobby. 
Del Settecento mi piace il fatto 
che la donna, se aveva intelligen-
za, seduttivitci, volonta, poteva 
fondare la sua vita sulla sua indi-
vidualita. NeH'Ottocento, inyece, 
era definita per il suo ruolo nella 
societa: donna sposata o donna 
perduta. £ stato il puritanesimo 
che ci ha rovinate». E Judith Go-
drfeche le fa eco; «Quello di Mâ  
thilde e il personaggio femminile 
pid libera che ho interpretatp fi-
nora. Una ragazza non riccA che 
decide di seguire i suoi ulteressi 
intellettuali al di fuori di qualsiasi 
regola sociale*'. E trova anche un 
bel giovane aristocratico, sia pure 
campagnolo, che la impalma e la 
porta nelle sue tenute. Questo 
Settecento era dawero un secolo 
d'oro... 

Frauds Ford Coppola, in alto Bernard ClraudeaueFannyArdantln«Rldlcule» 

Azema madrina dei gala di apertura e chiusura. L'arrivo del «presidente» Francis Coppola 

Sabine «presenta» la riscossa dei francesi 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

(un viaggip in Inghilterra per pre-
sentare il dittico Smoking-No 
Smoking nei paese natale di Alan 
"yckbourne, un film a giugno 
con Philippe Noiret da una piece 
poco nota di Sacha Guitry, un mi-
sterioslssimo progetto con Alain 
Resnais), 1'attrice confessa di non 
sentirsi affatto a disagio in questa 
veste di «presentatrice». «E un 
onore per me ricevere i grandi 
conlratelli del mondo a nome del 
cinema francese*, ha confessato 
in un'lrttervlsta televisiva, ricor-
dando «l'emozione intensa» vissu-
ta quando sail le scale del Mais 
nei 1984 per Una domenica in 
campagna di Tavernier. 

Quella stessa scalinala ancora 
ieri battuta dalla pioggia e sovra-
stata quest'anno da un enprme 
pannello di cemento su cui spic-
cano alcune immagini celebri 
tratta dal film di Rene Clement, il 
regista appena scomparso che 
proprio qui a Cannes vinse la pri-
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ma Pajma d'ero, nei 1946, cpn 
Operazione Apfelkern . Fitta di. 
nomi illustri, soprattuttp qui, la li-
sta degli ospiti arrivati a Cannes, 
sottp una pioggia battente, per 
salutare la «riscossa francese» 
promessa dall'inserto di Le Nou-
oel Obsewateur : tra i tanti, Ri
chard Anconina, Beatrice Dalle, 
Patrick Timsit, JPIM Galliano, 
Naomi Campbell, David Carradi-
ne, Sandrine Bonnaire, forse Du-
stin Hoffman. 

llvarodiMalkovich 
E se e toccato all'americano 

John Malkovich di proclamare uffi-
cialmente aperla la 49esima edi-
zione del festival (ma il suo nupvo 
film, L'orco di Schloendorff, andra 
probabilmente a Venezia), la 
Salle Lumiere s'e affettuosamente 
raccolta atlorno a quel Ridicule di 
Patrice Leconte scelto da Jacob 
per Inaugurare in inodo solenne 
la manifestazlone. 

Applauditissima la giuria pilo-
tata da Francis Ford Cppppla, 
giunto qui cpn il SUP aereo priva
te e composta dall'attrice Natha
lie Baye (Francia), dalla visual 
artist Eikp.lshioka (Giappone), 
dall'attrice Greta Scacchi (Gran 
Bretagna), dal direttore della fo-
tografia Michael Ballhaus (Ger-
mania), dal critico Henri Chapier 
(Francia), dal regista Atom 
Egoyan (Canada), dallo sceneg-
gialore Krzysztof Piesiewicz (Po-
tonia), dal regista Tran Ann 
Hung (Vietnam) e da Antpnip 
Tabucchi (Italia). II nostra scrit-
tore, intervistato da Lietta Torna-
buoni sulla Stampa qualche gior-
no fa, ha gia falto sapere che "da
re giudizi, in questo tempo, al ter-
mine del millennio" gli sembra 
«irnbarazzante, impegnativo»: 
•quanti giudizi che parevano cosl 
certi sono stati alterati dalle circo-
stanze, dalla Storia?». 

Meno problemi sembra tarsi 
Coppola, che in un'ampia e bella 
intervtsta concessa a Francois 

I 

Hauter di Le Figaro anticipa il 
proprio stato d'animo alia Vigilia 
del festival. Reduce da una positi-
va preview con il pubblico del 
suo nuovo film, quel Jack con Ro
bin Williams che racconta la sto-
ria di un bambino che invecchia 
died volte piu velocemente dei 
suoi coetanei, il 57enne cineasta 
dipinge al giornalista francese 
una sorta di «cine-scenario prwel-
lianp»: Hollywood come una suc-
cursale di Wall Street, la creativity 
artistica messa sotto i piedi dal 
controllc industriale, una produ
zione che precede per clonazio-
ne», un sistema politico che alfida 
responsabilita a persone senza 
idee e opinioni. 

II piacere del giurato 
Ma il pessimismo di Coppola e 

poi riequilibrato da una serie di 
considerazioni sulla vitalita di una 
societa americana all'apice del po
tere: capace di influenzare il men-
do, permolti versi «gipvaneecreati-
va», vista come "Roma all'epoca 

della Repubblica». 
E Cannes? «Quandp Jacpb mi ha 

proppstp di presiedere la giuria», ri-
sponde il cineasta vincitore di due 
Palme d'oro, «ho sentito il bisogno 
di dedicarmi perdieci giorni, a que
sto lavoro. Vedere film belli o origi-
nali e estremamente stimolante, ti 
rida la voglia di fare cinema. Spero 
di imparare qualcosa, di essere sor-
preso da ci6 che vedr6». Scorrendo 
la lunga intervista, molto critica nei 
riguardi del meccanismo che spin-
ge gli stressatissimi capi delle mo
tors hollywoodiane a «montare 
film senza sorprese perche sono i 
soli che fabbricano dpllari», si tro
va anche una vena autocritica; 
laddove Coppola riconosce che 
la sua generazione ha prodotto 
dei geni come Spielberg o Lucas, 
i quali, in certi casi, hanno finito 
con I'incarnare il nuovo establi
shment. «Anch'io spnp stato invi-
schiato 11 dentro», riconosce «e in-
fatti qggi mi chiamano a fare il 
presidente della giuria di Can-

grafia-Thierry Arbogast. Ora, il pro-
blema e semplice; non sono questi 
i film piu interessanti che si fanno 
in terra di Francia, Restando a 
Cannes '96. ci sara sicuraniehte 
piu emozione, e piu talento, tie! 
piccoli film di Tiecrtin£| di ftuiz, cli 
Assayas, pet noil parllre-del vee-
chio Rohmer. Quando iriveceipa-
ngini puntano al colossal, id fanno 
in mondo tronfio e retorico. II rl-
sultato e che la cosiddetta nbatta-
glia contra gli americani" (il «con-
trattacco» del cinema francese 
strombazzato laltro ieri da Ntmvel-
le Obsewateur) e persa in parten-
za. C e piu fantasia cinematografi-
ca in 7 minuti di Walt Disney che 
nell'opera omnia di Patrice Lecon
te. 

Tra laltro il cartoon Runaway 
Bran (Ceivello In fuga) e, nei suo 
piccolo, storico; e il primo film in 
cui Topolino diventa cattivo. La 
trama. per portare Minnie alle Ha
waii, Topolino ha bisogno di soldi, 
e si offre come cavia (o come to-
po?) per un esperimento. Uno 
scienziato pazzo trasferisce il siio 
cervello nei corpo di un mostro al
ia Frankenstein. II mostro diventa 
cosl buono, mentre Topolino si 
comporta da belva e va all'assalto 
di Minnie. Tutto finiri bene, la par
te pifl inquietante e feroce del film 
non e questa; e il prologo, in cui 
Topplino viene sorpreso da Minnie 
mentre si rincoglionisce con un vi
deogame in cui il nano Cucciolo e 
la Strega cattiva di Biancaneve si 
massacrano a colpi di karate, fi 
come se un dopplo orrore conta-
minasse I'universo Disney; da un 
lato la scienza impazzita, dall'altro 
il linguaggio elettronico dei video
games, e se questa non e una me
tafora sull'industria delle immagi
ni, vuol dire che siamo rincoglioni-
ti quanto il nostra topo preferito. 
Se non altro, siamo in buona com-
pagnia. 

Ridicule, invece, e la storia di un 
nobile filantropo che nella Francia 
del 1780 vorrebbe bonificare le 
sue terre per il bene dei contadini. 
Per farlo, occorre inserirsi a corte e 
conquistare il favore del re, ma per 
il signore di Malavoy economica-
mente piuttosto male in arnese, 
I'unico mezzo e sfruttare il proprio 
umorismo. Leconte vpirebbe farci 
credere che alia corie di Luigi XVI 
si faceva carriera cpn le battutine 
sceme; chi sa che sfracelli avrebbe 
fattc Martufellp! La stpria, quella 
vera, npn e certo cosl semplice, 
ma accontentiamoci: tanto il '700 
di Leconte non entrera nemmeno 
nella piO mpdesta stpria del cine
ma. 

RIDICULI 
NanonalilS:.. 
Regis:., , HtriMlacmt* 
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