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L'INTERVISTA. Fernando Solanas parla di politica e del s u o nuovo film «La nube» 

«Argentina 1996? 
l'esuio continua» 
Al Festival di Bellaria c'era anche un omaggio a Fernando 
Solanas a trent'anni dal suo storico film L bra dei fomi. E il 
regista, ormai tomato in Argentina dopo un lungo esilio 
ma sempre molto critico nei confronti della classe diri-
gente, ha parlato di politica, di cinema e del suo nuovo 
progetto che s'intilola la nube. «Raccontero la storia di 
un gruppo di teatranti e del loro progetto culturale, ma 
soprattutto del senso di sconfitla». 

VCCCHI 
cinematografico, La nube. «Ho 
terminate la sceneggiatura Inizie-
ro a girare a fine anno, se tutto la 
bene. Sara un film di fiction, co
me Sud e Tangos e raccontera la 
storia di un gruppo di teatranti e 
del loro progetto culturale. Ma e 
difficile parlare di un film che de-
ve ancora nascere Diciamo che 
parlera della sconfitta culturale, 
del pessimismo e della rassegna-
zione, di una realta nella quale 
ognuno cerca di salvarsi e delle 
lotta per la soprawivenza Anche 
di un teatro». 

Allora lesilk) di Gardel continua 
ancora? 

Adesso c'e un esodo interno. Ilcon-
flitto e diventato tra liberta e pro-
gresso. Ed e un conflitto non anco
ra risolto Formalmente in Argenti
na le istituzioni funzionano Ma e'e 
molta confusione C'e poverta e 
sottosviluppo. Non per turn, certo 
Un 30-40% della popolazione ha 
migliorato la sua condizione. Altri-
menti non si capirebbe perche 
continua a votare Menem 

La fine della dtttatura e il riprlstjno 
della democrazia avra cambiato 
qualcosa, comunquc? 

C'e menoterrore. In principio c'era 
anche molta speranza Eraunasor-
ta di primavera Menem era stato 
eletto con un programma approva-
to anche dalle sinistre Poi c'e stata 
la disillusione Menem ha conse-
gnato il paese nella mani del mer
cato, ha slabilizzato la moneta fa-
cendo salire la disoccupazione al 

• BELLARIA L'esilio di Gardel 
forse non e finito. Forse non finira 
mai, se esilio vuol dire stare dalla 
parte di chi non ha smesso di farsi 
delle domande e di cercare delle ri-
sposfe. Forse anche il ritorno in pa-
tria di Fernando Solanas e stato 
molto piu amaro di quello sognato 
in Tangos e di quanto il regista ar-
gentino ci voglia dare ad intende-
re. Senza scomporsi fino a quan-
do non si parla del presidente 
Menem e di Euita, il film di Alan 
Parker con Madonna, arrivato ai 
fasti della cronaca rosa dopo il ri-
fiuto dei permessi per girare alcu-
ne scene aH'interno della Casa 
Rosada di Buenos Aires. «ll pro
blems Madonna e stato creato 
dai mezzi di comunicazione di 
massa. Come se in Argentina non 
cl fossero gravi problemi da risol-
vere, La lotta per la democratiz-
zazione della giustizia, ad esem-
pio, Niente, nemmeno una riga». 

Sessant'anni, un passato di ci-
neasta milifante (a Bellaria si fe-
steggiava il trenlennale del suo 
L'ora dei form"), un presente di 
parlamentare di sinistra eletto 
nelle liste del Fronte Grande che 
pero critica perche ha «rovesciato 
a 360 gradi le sue idee», dunssi-
mo oppositore di Menem, Sola
nas, ferito in un attettato che gli 
ha lasciato nelle gambe il segno 
di otto pallottole e nelle orecchie 
la minaccia che la prossima volta 
il finale sarebbe stato diverso, sta 
lavorando ad un nuovo progetto 

Liberate gli autori italiani 
dairincubo Hollywood 

MARIO 
// produttore-regista Maim Orfim 
inlewiene net diballito sulle sorii 
della nostra cinemalografia. 

m Quando in una recente trasmis-
sione su Raitre condolta da Lucia 
Annunziata, Sergio Romano hacon-
sigliato a Walter Veltroni di lasciare 
decidere al mercato la sorte del no
stra cinema, ha dimostrato di igno-
jare che il predominio degli ameri-
cani schiaccia ogni garanzia di libe
ra competlzione. 

Perche il cinema italiano ricon-
quisti un suo pubblico, bisogna con-
tenere il prodotto Usa stabilendo, 
come gia in altri paesi, accordi per il 
reinvestimento degli utili dei film 
americani in film italiani. In Spagna, 
ad esempio, le distnbuzioni holly-
woodiane per tre film Usa che esco-
no devono distribuime, a loro spese, 
unospagnolo. 

Liberalizzare la licenza per I'aper-
tura di nuovi cinema, possibilmente 
multisale, e un ulteriore passo avail 
ti. E far rispeltare una seria program-
mazione obbligatoria dei film italia
ni e indispensabile per recuperare 
parte del mercato perdulo (in Fran-
cia i film nazlonali hanno ragglunto 
nel '95 una quota di mercato pari al 
40%, in Italia siamo solo al 15% gra-
zie a Benigni e Verdone). 

Occorre inoltre modificare la nuo-
va legge sul cinema, paralizzata sul 
nascere da ndicoM e incomprensibili 
•decretini» attuativi Un autore deve 
dingere film, non passare anni a di-
stricarsi nei cavilli che hanno trasfor-
mato la nuova legge in una beffa. E 
urgente ridisegnare i compiti dell'ex 
mlnlslero dello Spettacolo, che e di
ventato «ex» solo di nome e mai di 
(atto. Bisogna altresl inlrodurre il tax-
shelter. Altre cinematografie, gra-
zie a questo rneccanismo [inanzia-
rio, sono uscite dalla crisi rapida-
mente (prima gli Usa, poi il Cana-

ORFINI 
dae laGermania). 

Uscire dalla crisi significa, per il 
cinema italiano, attrarre grancli ca-
pitali nell'ambito di alleanze euro-
pee. Produrre e sperimentare nuo
vi linguaggi, fare prototipi. Impedi-
re la nascila di monopoli perche la 
pluralita e garanzia di un mercato 
basato sula competitivita Cio vale 
per il cinema, ma anche per la fi
ction tv E necessano, quindi, sti-
pulare accordi con tutte le televi
sion!, pubbliche e private, perche i 
film vengano finanziali e program-
mati, perche le serie televisive, i tv-
movie, le sit-com siano realizzati 
da professionisti e da imprese al-
trezzate a confrontarsi con i pro-
dotti d'importazione Per attrarre 
capital! nuovi, la realta produttiva 
deve sapere competere per la qua
nta del prodotto, allargando cosi la 
possibility di sfruttamenlo com-
merciale senza tuttavia snaturare 
la propria identita. 

E arrivato il momento di dare 
delle nsposte a un settore stanco, 
ma non vinto. Un settore che e 
pronto a fare delle proposte e che 
chiede, prima di tutto, una ridistri-
buzione delle potenzialita di mer
cato perche si cremo spazi suffi
cient! a far affermare un cinema 
nuovo Nessuno deve rimanere 
escluso, tagliato fuon da questo 
processo di rinnovamento, perche 
quell'insieme propulsivo [atto di n-
cerca, di proposta, di sfide innova
tive pud condurre finalmente a 
una svolta dove I'evenlo creative), il 
coraggio imprenditonale faranno il 
resto produrranno ncchezza e 
nuova occupazione 

C'e dunque un'industria da rico-
struire, da riorganizzare aH'interno 
di un processo culturale globale E 
un processo importanle e affasci-
nanle, perche contiene un'ambt-
zione progettuale altissima 

20%, ha aumentato il debito estero 
del 70°u, ha creato una ragnatela di 
legami con i governi e le associa-
zioni locali, ha affidato il progetto 
economico alle grandi multinazio-
nali e, soprattutto, ha raddoppiato 
il numero dei membri del piu gran-
de tnbunale del paese. Oggi in Ar
gentina la corruzione civile e politi
ca eassoluta 

Ma i mezzi di comunicazione non 
hanno fatto nulla per denunciare 
la realta del paese? 

Alia radio nessuno vuole aftaccare 
Menem Bisogna capire, per6, che 
1'Argentina e uscita malissimo dal-
1'ultima dittatura Le nuove genera-
zioni sono disinformate. Rifiutano 
di vedere la storia. E nel frattempo, 
il govemo ha massacrato i diritti so-
ciali Quanto al cinema, si produ-
cono 20 film 1'anno e non riflettono 
molto la realta del paese Adesso 
vogiiono [are un festival del cinema 
a Marde la Plata. Lo vuole Menem; 
lo vuole il direttore deil'Istituto na-
zionale di cinematografia, che e un 
suo grande amico. e un affare poli
tico in cui la cultura non e'entra 
nulla Al cinema argentino non ser
ve spendere 6 milioni di dollari per 
il festival. Ma serve al govematore 
della provincia di Buenos Aires che 
si presenters come candidate alle 
prossime presidenziali. 

Mi sembra di capire che oggi, in 
Argentina, sarebbe difficile realiz-
zare un nuovo «L'ora dei fomi'. che 
parli della storia degli uNJmi anni? 

Non lo so. La scuola di cinema ha 
3mila allievi, magari uno si trova. In 
ogni caso ci sono Marcelo Cespe-
des e Carmen Guarini che conti-
nuano a fare documentary Birri e 
tronato a lavorare in Argentina; Luis 
Puenzo, Aristarain, Bauer continua-
no sulla strada della critica Un cer
to cinema potia forse aiutare il pro
cesso verso una democratizzazio-
ne delle istituzioni, anche se indi-
rettamente Perche il cinema e co
me la letteratura- un alimento. E 
I'immaginazione di una societa e 
ne rappresenta i sogni e i fantasmi. 

Esclusa dal cast 
Jodie Foster 
in causa 
con la Polygram 

Jodie Foster vuole un risarcimentodi 
died milioni di dollari dalla 
Polygram. Esclusa dal cast di 
«Game»,lastardi«Taxidriver»e 
dedsa a ricorrere al giudice per 
rottura di contralto verbale. 
Circostanza difficile (ma non 
impossibile) da dimostrare. Infatti 
c'e un precedente che gioca a f avore 
della diva: Kim Basinger, qualche 
anno fa, f u costretta a pagare una 
penale da capogiro riducendosi 
quasi sul lastrico per aver mancato 
alia promessa, non scritta, di redtare 
nel niolo di protagonista in un film 
peraltro non proprio memorabile: 
quel «Boxing Helena- diretto dalla 
figliadi David Lynch, lennifere 
passato alia storia soprattutto per gli 
strasdchilegali. 
lodie Foster avrebbe dovuto 
interpretare «Came» accanto a 
Michael Douglas nel quadro di un 
articolatoaccordodicollaborazione 
con la Polygram - gia coproduttrice 
di .Nell» e della sua seconds opera da 
regista «A casa per le vacanze» • e con 
la Propaganda Films Company per un 
cachet di 4 milioni di dollari. 
Questo patto, secondo la combattiva 
attrice-regista (ora anche produttrice 
in proprio con la Egg Pictures), 
prevedeva una dausola «pay-or-
play», owero il pagamentodi una 
penale in caso di esdusione dal cast. 
Inoltre Jodie Foster.chesostienedi 
aver rrffutato altre allettantJ proposte 
per tenersi libera, aggiunge, a trlolo 
di aggravante, che la produzkme 
avrebbe prevenduto II film ai 
compratori stranieri, durante 
I'ultimo festival di Cannes, proprio 
spendendoilsuo prestigioso nome 
di diva. Quanto alia Polygram e alia 
Propaganda negano, owlamente, 
che vi fosse alcun reale accordo e 
predsanochefindaU'inlziovi 
sarebbero state dtvergenze creative 
tra loro e Jodie Foster sul progetto 
che avrebbero sconsigliato dal 
scrlthirare I'attrice per il ruolo. A 
questopunto sara la magistratura 
califomiana a deddere chl ha 
ragione e dove la verlta. 

Morta I'attrice di «Metropolis» 

Brigitte Helm 
angelo e robot 
• Di volta in volta maleficadeva-
statnee o ingenua, Candida creatu-
ra. Oppure le due cose insieme co
me nel film che le diede popolanta 
e la consacro attrice Brigitte I lelm, 
morta in Svizzera all'eta di 88 anni, 
restera per sempre la Maria di Me
tropolis. fata caritalevole degli 
operai sfruttati e disumanizzati 
che ha il suo doppio in un auto-
ma meccanico progettato per se-
minare discordia e distruzione. 

Nata a Berlino nel 1908, si 
chiamava ancora Gisela Eva 
Schittenhelm quando fu assunta 
come dattilografa negli studi del-
I'Ufa LI la noto la sceneggiatrice 
di punta della Germania espres-
sionista, Thea von Harbou. Colpi-
ta dai suoi lineamenti dun e me-
tallici, la segnalo a Fritz Lang che, 
nel 1926, le affido il doppio ruolo 
di protagonista in Metiopolis 
Esordio folgorante cui seguirono 
numerosi ruoli di donna gelida e 
fatale. Tra gli altri, Die Yacht der 
sieben Sunden nel 1928, i'Argenl 
di Marcel L'Herbier, dove era la 
perfida e vendicativa baronessa 
Sandorff, e due versioni di Alrau-
ne, dal romanzo di Hans Hein^ 
Ewers, una di Hennk Galeen, I'al-
tra del primo marito Richard 
Oswald. Alraune e il frutto di un 
diabolico esperimento in cm uno 
scienziato ossessionato dal mito 
della mandragora feconda una 
prostituta col seme di un impic-
cato generando una fanciulla bel-
lissima ma dai precoci istinti sadi-
ci, che e destinata a diventare 
una pericolosa mangiauomini 

L'altro ver^antc delmeato in 
Metiopolis quello angelico, liova 
espressione sopiattutlu in due del 
tre film girali con Pdbst Gigho 
nelle tenebie, dove una fanciulla 
cieca e innamoiatd, e il piu reali-
stico Cnsi, in c ui propone un for
te nlratto di inoglie insoddisfatla 
decisa a sperimentare lutte le 
strade per ridate passione erotica 
al suo rnatnmonio Mentre nel 
successivo Allunlide, sempre di 

Pabsl, si npropone lo schema 
della seduttnee pericolosa. Poco 
congeniale al sonoro (in cui de-
butto recitando nella Citla che 
cantadi Caimme Gallone) e piut-
tosto ostile al nazismo, decise di 
ntirarsi a soli ventisette anni e, 
dopo un secondo matrimonio 
con un industiiale, si trasferi in 
Svizzera [Cristiana Paternd] 
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