
L'INTERVISTA. Salvatores racconta il suo nuovo film, ambientato a Natale del 2005 

All'ox AHa Romeo dl Mllano 
nasce II futuro 
E costa «solo» 10 mlllardl 
«SaltUUscene9|)totunefattlduecalcoll,"Nimna"ventvi« 
costare come due mid film. Ma se mangio due votte io, ml sono 
detto, vuol dhe die qualcuno non mangla». La matematka non 
cun'opinloiw.ElestattsttchenonHMiotiitto.ptrCaMde 
Sahatores.Quiiidl? Considerate tm^lmercatooffreqiiello 
die ofrre, che "Puerto Escorrflkto'taincassato 15 mHiardl, 
abbiamo dedso die "Nhvana", ai produttorl Italian!, sarebbe 
veiwto a costare quello die en sempre costato un nriofilm. E 
unascettachehofattoseguendoiHialogkadlnKruto.Noii 
perchesotH>buoiioeaRnilsta.<.Per<4bbattere--icosti, 
Salvatores ha Ialto una sceKa sempUdsilnia: Imece dl glrare II 
film In mezzo mondo, secondo I'idea origlnaria (die prevedeva 
riwesea Milano, Besllno e hi India), si erkostrultotutto in 
stwto.aMlbno, in un'areadlsmessadeH'Arfa Romeo chee 
data cosi recuperata alia produiione (dl film, mm di 
automoMll).Aqiiestopurrto,azzeratektrasferteecalcolatrice 
alUmano,Hbiido^"made In lbry» delta oproduzioiie-finrata 
Colora(kieCecchl(k)rldovrebbeaggirarslsuilOmiliardi, 
spiccioloplu,spicctolomeno,meirtitlostessoCecchi(ri>rilia 
parlato di un costo compJesslvo di drca 18 mMlardi, Compresl 
gllonorioe9Heffettlspeci»ll(«NlentedlsciHivolfleiite,los«ee 
QueHodeMapiumadi "Forrest Cump"»)edellosvihippoe 
itampa nd laboratori dl Londra. Ma dopo essere usdto nelle 
sale (oprima.dipendedai tempi direalbzazionee 
commr rdalrnarlone), "Nirvana.. diventera aucbe un 
videogioco interattlvo, In forma di Cd-Rom. 
«Un Cd-Rom die comlnda dove fmbce H fHm. E die offre una 
aerie dl opttoni di gioco. Akime, addMttura, obMlgheranno I 
gmcatori ad usdredi casa. Pol, quando tuttf I probiemi saranno 
statirisoHJ, quando tutto,nuproprtotuttosemlmrachiaroai 
giocatori, quando sulcomputerapparirahscrnto, "Ok, ha! 
caprto", restera un'uHhna opdone da scegjiere: cancellare II 
gloco.Chis5asemetelascerMroliubltare°.Ehsi,diissa. 

• ave. 

«D rnio fenta-Nii-vana> 
La realta? E un gioco cteato da altri. Un gioco nel quale So
lo si e perso. E per uscire dal quale, a Solo, non resta che 
cancellarsi. Nirvana e anche questo: un ciclo continuo 
senza apparente soluzione. Ma il nuovo film di Gabriele 
Salvatores, uscita prevista per Natale, e anche una scom-
messa con la storia, Quella personate del regista. E quel-
la di una generazione che aveva creduto nell'informatica 
come sviluppo della democrazia. 

VBCCHI 
manuelle Seigner, con l'aggiunta 
dei nostri Sergio Rubini e Aman
da Sandrelli. Qui siamo dove sia-
mo. Gia, ma dove siamo? 'Nirva
na non e il nostra paradiso, esor-
disce Salvatores. «Ed e una bella 
presunzione dare ad un film un 
titolo cosi», 

Ma allora, cosa e'entra il Nirva
na? Cosa e'entra il luogo della vi
ta della morte e della reincarna-
zione, e della sofferenza? «E il ci
clo continuo. Come il videogioco 
nel quale Solo, interpretato da 
Diego Abatantuono, e prigionie-
ro. E nel quale e costretto a rein-
carnarsi in se stesso. Fino a quan
do un virus non gli regala all'im-
prowiso una coscienza e la cer-
tezza che per uscire dal gioco oc-
corre cancellare il giocon. Facile a 
dirsi. Non fosse che fuori dal gio-

• MIIANO. Niruana e nascosto 
nella carcassa sventrata ed arrug-
ginita dell'ex Alfa Romeo al Por-
tello; nel buco profondo di 140 
mila metrl quadri di una storia ri-
plegata su se stessa, dimenticata 
tra la polvere e quel che ci pu6 
essere di poetlco nell'archeologia 
industriale, Nirvana e anche in-
contrare finalmente Gabriele Sal
vatores, per parlare del suo nuo
vo film; che e pure un gioco, una 
scommessa. Con il suo cinema 
«on the road», con i suoi set di 
amici, dove I'appartenenza era 
qualcosa di piu del semplice es-
serci per stare insieme. Qui siamo 
nelle cifre dell'industria del cine
ma che invesle per generare pro-
fitti (e pure consensi). Qui siamo 
alle prese con un cast internazio-
nale: Christopher Lambert, Em-

co, la vita e un altro gioco. Con il 
programmatore di computer Jimi 
(Christopher Lambert) alle prese 
con la circolarita degli eventi dal-
la quale e altrettanto difficile usci
re. Con un mondo che si e con
densate in una citta, 1'Agglomera-
to del Nord (inventata dalla fan
tasia di Giancarlo Basile e foto-
grafata da Italo Petriccione), che 
ogni cosa contiene e ogni cosa 
disperde. «Non parliamo di Nirva
na come di un film di fantascien-
za: e un film che racconta il futu
ro partendo dall'osservazione del 
presente. Non a caso non si cita 
mai la data. Sappiamo che 1'azio-
ne si svolge tre giorni prima del 
Natale del 2005. Ma nessuno Io 
dice apertamente*. Non Jimi. Non 
gli angeli, i pirati informatici che 
hanno in Sergio Rubini, capelli 
lunghi e barbone incolto da pro-
feta del sistema binario, il loro 
capo. «Un capo che parla con un 
vago accento pugliese, che si e 
venduto le comee, ha due teieca-
mere al posto degli occhi e vede 
il mondo in bianco e nero». E 
non Salvatores, che il film se I'e 
scritto da solo e se sente citare 
Blade Runner storce il naso. 

CWamo la Bigelow, allora. Cosa 
ha pensato quando ha e usdto 
nelle sale .Strange Days»? 

Ho pensato che Bigelow gira benis-

simo. Che mi piacerebbe saper gi-
rare come lei. Ma Nirvana e un'al-
tra cosa. 

Se non e'entra «Strange Days», se 
non e'entra -Blade Runner.., se 
non e'entra «Guerre Stellar!.. - per 
via di Solo - chi posslamo citare? 
Siamo o non siamo net paese dei 
dtazhmisti? 

Un riferimento potrebbe essere Io 
0 vivo, voisiele morti, la biografia 
di Philip K. Dick, scntta da Em
manuel Carrere. Dick e'entra 
molto, soprattutto il suo concetto 
di ribaltamento della realta che si 
trova in Ubik Nirvana e un po' 
cosi. Non e Mad Max. I! tema e la 
confusione dei piani di realta. E 
un futuro nel quale il potere poli
tico coincide con quello com-
merciale e il commercio degli or-
gani e Tattivita piu diffusa. 

I personaggi di «Nbvana», cosa 
hanno visto che noi non abbiamo 
vistomai? 

1 personaggi della realta non hanno 
visto niente di diverso da quello che 
anche noi abbiamo osservato. E 
Solo, con il suo virus, 1'unico ad 
aver preso contatto con la verita 
Per il resto, Nirvana e costellato di 
personaggi «mutilati», che vedono 
le cose in un solo senso... 

... che abttano un Agglomerate 
Nord die, solo per il nome, po
trebbe finlre per piacere molto a 

Umberto Bossl e alia Lega. 
Be si, potrebbe anche piacergli. A 
conti fatti, l'Agglomerato e un mon
do separatista. II quartiere indiano 
sta nei sotterranei. I militari control-
lano le uscite della citta. Nessuno 
puO muoversi liberamente, a parte 
Jimi che ha una scheda «no limits». 
Ma anche la sua e una liberta appa
rente. Quanto a Bossi: sta a noi non 
fargli piacere il film. 

E il Sud? In un'intervista apparsa 
due anni fa nell'inserto libri de 
..L'Unria.., aveva detto die siamo 
sempre a Sud di qualcosa. In -Nir
vana., questo qualcosa ha un no
me? 

Sono i quartiere periferici: Bombay 
City, Shangai Town, Marrakech. E il 
Sud che fomisce soluzioni per risol-
vere i probiemi. La vera conquista, 
pero, e quella di una coscienza che 

ti permetta di sapere chi sei e cosa 
stai facendo senza lasciar decidere 
agli altri. 

Visto die siamo nel futuro che 
guarda I'oggi: dal domani, cosa 
non la convince del presente? 

Le elezioni hanno dato un segnale 
positivo. Ma in parte. In parte, per-
che ora tutto deve cominciare. 
Che il numero due del governo 
sia un "cinephile* mi fa molto 
piacere. Anche per simpatia per
sonale. Per6 ci sono anche cose 
che non mi convincono. Ad 
esempio, sono stato alia conven-. 
tion dell'Ulivo ed ero seduto vici-
no a persone che mai e poi mai 
avrei immaginato di trovare 11. In
somnia, mi pare che per molti 
aspetti non sia ancora successo 
niente. E ci sono ancora molte 
cose che non vanno in Italia. 

BELLARIA. Pontecorvo chiude la polemica sulla «Battaglia d'Algeri» e annuncia... 

«A Venezia vorrei Loach, Campion e Lynch» 
Le «battaglie» di Gillo si aprono e si chiudono nel giro di 
una sera. Con qualche anticipazione sulla prossima Mostra 
di Venezia e un arrivederci al film «nel cassetto». E pensare 
che la festa per i trent'anni di La battaglia d'Algeri si era 
aperta nel segno delle provocazioni: di Pontecorvo sul 
terrorismo e di Enrico Ghezzi, condirettore di «Antepri-
ma», che aveva definite il film «pieno di limiti evidenti, il 
pimo fra tutti la sua equivocita formale*. 

• BELLARIA. La prima "battaglia-
di Gillo e una provocazione che 
prende corpo al cinema Astra, ap-
pena conclusa la proiezione di La 
battaglia d'Algeri, stimolata da 
una domanda sulla componente 
terroristica nella lotta dl liberazio-
ne dell'Algeria. «Scandalizzero 
molte persone, Io so. Ma pur es-
sendo contro le Br, ritenendole 
nell'orrore, sapendo che in molti 
di loro e'era una forte compo
nente narcisistica, preferisco 
quelli II all'lndifferenza generate 

di oggi*. Qualcuno applaude, 
molti stanno in silenzio. Nessuno 
prende la parola. 

La seconda "battaglia- di Gillo 
finisce a mezzanotle. Con uno 
storico incontro con Enrico Ghez
zi, un dialogo fitto-fitto e un invito 
a rivedersi a Roma per chiudere 
definitivamente una polemica, 
cominciala suite pagine cultural! 
del Corriere della Sera alia vigilia 
delle festa per i trent'anni di La 
battaglia d'Algeri, e risolta ad «An-
teprima» davanti alia torta di 

compleanno «Ho rivisto il film 
per Bellaria*, aveva detto Ghezzi, 
condirettore del festival romagno-
lo, «e mi sono parsi evidenti i suoi 
Itmiti. Primo fra tutti la sua equi
vocita (ormale». «Ambiguo era e 
ambiguo resta», aveva aggiunto 
Goffredo Fofi E Pontecorvo? 
«Non volevo rispondere. E ora di 
finirla con il parlare a ruota libe
ra, tanto per stupire. E pensare 
che almeno una di queste due 
persone e intelligente. Basterebbe 
si desse una calmata, Non si pud 

accettare che criticando un film, 
un giudizio che accetto, si finisca 
con I'insultare una persona*. Fine 
delle comunicazioni 

L'ultima "battaglia* di Gillo co-
mincia che le ore sono gia picco-
le. Ed e uno zigzagare tra i condi-
zionali, tra i paletti del dico e non 
dico, sulla pista scoscesa del 
•vorrei ma e ancora presto*. Og-
getto del contendere la prossima 
Mostra del cinema. «Ci siamo in-
contrati con 1'architetto per discu-
tere della scenografia del Palazzo 
del cineman, esordisce Pontecor
vo. Ma nessuno ci crede. «Sulla 
carta siamo abbastanza contenti», 
prosegue. «Ci sono registi che ci 
hanno proposto il loro film, che 
hanno scelto noi e non Cannes*. I 
nomi? «Ken Loach, loseliani, Jane 
Campion, David Lynch, Kiarosta
mi. Sono film sulla carta, dobbia-
mo vederli prima di decidere*. E 
gli italiani, come si annuncia la 
salute del nostra cinema? «Sem-
pre sulla carta corriamo ii rischio 
di doverne escludere qualcuno. 

Nel concorso, non possono par-
tecipare piu di tre titoli per nazio-
ne. E ci sono almeno cinque pro-
getti italiani interessanti*. Altro gi
ro, stessa domanda: qualche no
me? «I! nostra cinema sta cre
scendo*, la prende alia larga, 
Pontecorvo. «Sono curioso di ve-
dere il nuovo film di Mazzacurati, 
anche La Frontiera di Giraldi mi 
interessa molto: il difetto di Fran
co e che non si e mai saputo ne 
vendere ne organizzare; Citti e 
Capuano, anche loro mi incurio-
siscono, Insomma, se i film man-
tengono le promesse, I'ltalia do-
vrebbe avere una situazione buo-
na E il tegno dell'mizio di una ri-
presa E e'e da augurarsi un rilor-
no di simpatia anche del pubbli-
co per il notro cinema*. 

Tra molli condizionali, e'e po
sto per qualche cerlezza. A pro-
posito del Panorama del cinema 
italiano, ad esempio. «Se devo fa
re un'aulocntica, ammetto rhe 
dieci film, Io scorso anno, erano 
troppi Quest'anno, faremo una 

Settimana del cinema italiano. E 
se non ci sara la qualita, potreb
be anche essere una settimana 
corta*. Seconda certezza, i premi. 
•Troppi, bisogna diminuirli. Vor
rei arnvare a proibire gli ex-ae-
qho. Ma e una decisione che 
spetta al consiglio della Bienna-
te». Teiza certezza: il futuro «E il 
mio ultimo anno. Non e il mio 
mestiere. Finora i film li ho avuti 
perche li ho chiesti a degli amici, 
perchg la mia Stella brilla in Ame
rica e Giappone. Per quatlro anni 
e stato divertente e interessante 
fare un lavoro non mio Ma non 
appartiene al domani". Oltre il 
presente, per Pontecorvo, e'e la 
speranza di realizzare un nuovo 
film. «Una storia interiore che sto 
senvendo. Titolo Segnali E un 
film sulla nostalgia della protezio-
ne che alberga anche nell'uomo 
piD ruvido. La prima parte e mol
to bella; la seconda, purtroppo, e 
piD che mediocre. Non so se ver-
ra In ogni caso, e'e sempre il ce-
stino». QB.Ve. 

LA TV DI VAIME 

Risvegli 
diRai 

D UE SONO le proposte teie-
visive interessanti della set
timana appena trascorsa: 

Palcoscenico (Raidue) e Risvegli 
d'ltalia (Raiuno). Dedicare un ci
clo al teatro come intende fare la 
seconda rete, e doveroso, specie 
da parte della tv di Stato che, nei 
primi anni della sua crescita, fece 
scoprire al pubblico questo gene-
re promuovendo sinergicamente 
vuoi se stessa che il teatro. L'in-
tenzione fu bruciata poi dai rile-
vamenti Auditel che puniscono 
sempre un tipo di spettacolo, di-
ciamolo, culturale. Fu uv, pecca-
to, anche se bisogna ammettere 
che le ultime proposte erano tec-
nicamente inadeguate: le riprese 
dai teatri erano per Io piu sca-
denti. La recitazione e la messa 
in scena di un'opera mirata alia 
fruizione di un pubblico presente 
a pochi metri, ha carattenstiche 
diverse da quelle di uno spettaco
lo televisivo. Owiare a questa di-
scordanza organica predisponen-
do edizioni pensate per la tv, e 
stato saggio. Siccome Palcosceni-
co continuera per molte settima-
ne al venerdl (giorno storico del
la prosa per la Rai), ne parlere-
mo piu avanti. Risvegli d'ltalia 
Dalla Liberazione alia Repubblica 
invece s'e svolta in due puntate di 
un'ora (Raiuno). In un cinema 
romano, ventuno testimoni-prota-
gonisti della nostra storia recente, 
hanno commentato immagini 
d'epoca completandole col rac-
conto delle proprie memorie pri
vate (che private non sono mai). 
La scelta del repertorio filmato, 
curata da Italo Moscati che firma-
va anche la regia, era accorta, 
contrappuntava fasce e memorie 
dei partecipanti. Reduci, partigia-
ni, persone che hanno vissuto 
sulla propria peile le crudelta del
la guerra, fornivano tasselli che 
andavano a comporre un mosai-
co del passato che dovrebbe aiu-
tarci a migliorare il presente. 

N ON SI PARLAVA solo di 
guerra: il racconto d'una 
mia compaesana partigia-

na combattente (Valchiria Terra-
dura) illuminava non solo sulla 
presa di coscienza delle donne in 
quel momento storico, ma spiega-
va anche come, pur in mezzo a 
quegli sconvolgimenti, la vita per
sonale potesse continuare. O co
minciare. Sulla piazza di Assisi libe-
rata, un soldato americano col qua
le aveva diviso le difficolta del fron-
te (avendo altro a cui pensare), le 
chiese all'improwiso di sposarlo. E 
lei accettd. E ancora, fra uno spez-
zone di Macano e le immagini del 
processo ai criminal! di guerra Ca
ruso e Koch (la fucilazione fu fil-
mata da Luchino Visconti), (ante 
storie che fanno la Storia: la fine 
dell'uomo che aveva dedicato la 
propria vita alia sepoltura di duemi-
la partigiani eaduti le cui spoglie 
erano disperse. Mori per un'infezio-
ne contratta in questa sua attivita 
nobile e pietosa. L'enore tragico-
mico di un ufficiale badogliano 
che, nella concitazione del mo
mento, sbaglid divisa e si presenl6 
coi fasci littori suite mostrine ri-
schiando il peggio, laconsiderazio-
ne di un reduce dalla prigioniache, 
liberato dagli americani, li vide ric-
chi ed eleganti estrarre dai carri ar-
mati -ogni genere di conforto («E 
proprio contro questi ci dovevamo 
mettere?*), il filmato di un cinegior-
nale che mostrava rimbarco a Ca
sablanca di nostri soldati liberati e 
che chiudeva, vittima di un costu
me comunicazionale ancora non 
rimosso, con un retorico «Viva I'lta
lia*, straziante. Storie di morte e d'a-
more, immagini di personaggi (la 
Magnani, Nazzari, Carta Del Pog-
gio, Dapporto, De Sica, Alida Valli, 
Giachetti proposti in una suggestiva 
commistione) che aiutarono la no
stra fantasia a riprendere contatto 
con la normalita che tornava, final
mente. Grazie anche a loro. 

[Enrico Valme] 


