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«La bottega del caffe» alio Stabile di Roma 

Don Marzio diventa una 
ipotesi intellettualistlca 

Giuseppe Patroni-Griffi ha tentato, con la sua regia, un ribaltamento del-
I'impostazione fradizionale della commedia goldoniana 

n Tcatro Stabile di Roma 
ha inaugurate la sua ter7a 
stagiono, al Valle, in tono 
sommesso: la crisi finanziaria 
del Comune e la politica con-
dotta dallo Stabile stesso nei 
primi due anni di vita spin-
gono alia parsimonia; potreb-
be risultarne un bene, in de-
finitiva, se si profonderanno 
negli spettacoli meno quattri-
ni e piu idee; che poi le idee 
siano giuste, e soprattutto rea-
lizzate con coerenza. questo 
e un altro discorso. II discor-
so, appunto. da fare per La 
bottega del caffi di Carlo Gol-
doni. riproposta con la regia 
di Giuseppe Patroni Griffi. 

« . . . lo non presento nel M-
tolo di questa commedia nd 
una storia, no una passione. 
n6 un carattcre; ma un Caff6 
dove si svolgono n un tempo 
parecchie azioni. e dove piu 
persone sono condotte da di-
versi interessl >. Cosi lo stes
so Goldoni a proposito di tale 
sua opera, una delle fnmose 
c sedici nuovo ». composta e 
rappresentata, in lingua ita-
liana, nella primavera del 
1750. C'6 un mercante sciope-
rato. Eugenio, che si gloca 
ognl cosa al tavolo verde. im-
pegnandosi perfino gli orec-
chini della moglie Vittoria. la 
quale invnno cerca di richia-
marlo alle cure della fami-
glia: c'e un altro perdigiorno. 
Flaminio. che si finge conte, 
corteggia la ballerina Lisaura 
con promesse di nozze, ma e 
tallonato luf medesimo da una 
consorte nbbandonata e vili-
pesa. Placida. 

C'e Ridolfo. il caffetticre, 
che s'ingegna di salvare dal-
la rovina 1'amico Eugenio. di 
ricondurlo a Vittoria: e che, 
all'occasione. dispiega le sue 
doti di bennato mezzano an-
che a vantaggio di Placida. 
sicche pur costci riavra il suo 
Flaminio. A contrastare le 
huone intenzioni di Ridolfo c'e 
Don Marzio. «gentiluomo 
napoletano». evidentcmente 
spiantato, che nella maldicen-
za e nel pettegolezzo sembra 
aver trovato Tunica sua risor-
sa: per lui, tutte le donne so
no disoneste.' tutti gll uomini 
corrotti; taglia i panni oddos-
so a quanti conosce. velenosa-
mente contraddicendo e irri-
dendo anrhe chi sia obbliga-
to a dargli ascolto. Si procla-
ma banditore della verita. ed 
ingiganttece ogni minimo so-
spetto in un atto d'accusa. 
quando pur non lavori di fan
tasia. 

Di Don Marzio, che e indub-
biamente il pernio della com
media. Patroni Griffi ha fat-
to anche la chiave della sua 
«ammodernata lettura criti-
ca >. rilovando in lui una 
c espressione di bunna fede 
nella mala fede. al centro del 
mondo ipocrito che lo circon-
da >. A tal fine, ha degradato 
alquanto la figura di Ridolfo, 
sottolineando cid che di untuo-
so. di prcdicatorio. di afflittf-
vo si pud discernere. con gli 
occhi di oggi. nell'atteggia-
mento quasi missionario del 
caffetticre; il quale diventa 
una specie di Grillo Parlante 
alio prose con un riottoso Pi-
nocchio. Le prospettive inter
ne del tosto. o quelle del tca
tro goldoniano. sono tuttavia 
diverse: certo. il commedio-
grafo era troppo fine osscrva-
torc della realta per non indi-
viduare o manifestare i limiti 
e le contraddizionl delle sue 
creature, magari inconscia-
mente. Comunque. per lui, Ri
dolfo — esemplare di una 
numerosissima schiatta — era 
quello che. con Iiccnza par-
lando. si definisce pcrsonag-
gio positivo: modello di virtu 
borghesi (onesta. avvcdutez-
7a. sobriota, e c c ) . sulle qua
il faceva leva anche la pole-
mica di un Voltaire. Una let
tura moderna non puo non te
nor conto della storia, a ri-
schio di trasformarsi in ipote
si intcllcttualistica: anche per
che Don Marzio non 6 il Mi 
santropo molieriano. c. se vo-
gliamo. Goldoni non e Fielding. 
Don Marzio e. si. un individuo 
solitario e compassionevole. 
uno sradicato che forse sogna 
la sua Napoli. ed alia fine e 
costretto a partirsene di nuo
vo. ramingo: ma la colpa con-
clusiva che gli altri (e l'au-
tore) gli rimproverano dura 
mente e di aver fatto la spia 
ai bini . seppure contribuendo 
in tal modo alia punizione di 
un biscazziere ladro. E dun-
que il suo antioonformismo e 
di qualita piuttosto dubbia. 

Comprcndiamo e lodiamo lo 
intento del regista di nettare 
la commedia dai fronzoli. dal
le civetterie. dal veza che vi 
si sono incrostati sopra: la 
scena di Ferdinando Scarfiot-
ti (che ha disegnato anche i 
costumi) e, ad esempio. bene 
immaginata e creata: suggcri 
see un decoro chiuso e raal-
certo. insidiato dalle fonda-
menta, con quel canale — 
sentina simbolica ed effettiva 
— che interrompe e articola il 
quadrivio Ma la dialettica del 
le situazioni. e il disegno dei 
personaggi, non reggono al 
tentativo di ribaltamento com 
pleto. AU'esecrato ritmo di bal 
letto si sostituiscono un indu-
glo, una lentezza, una crave 

scansione delle battute, che 
piacciono all'inizio per la loro 
relativa novita. ma finiscono 
poi con rottenebrare il dialo-
go. e 1'azione stessa. E lo spot-
tatore rimane anche piu con 
fuso daH'improvviso esplodere 
di brevi, animosi concertati. 

Degli attori. i piu bravi sem-
brano anche i piu sacrificati: 
Paolo Panelli (Ridolfo) e Bice 
Valori (Placida) dall'accen-
tuazione macchiettistica (il 
primato del macchiettismo lo 

batte perd Maria Grazia Fran-
cia, Vittoria), Piero Samma-
taro dalle insistence naturali-
stiche. Mariano Rigillo e un 
Don Marzio corretto. dovero 
samente sussiegoso, ma scar-
so di quella che e la maligna 
«autorita > del personaggio. 
Preghiamo i responsabili del-
lo spettacolo di non imporre 
a Isabella Guidntti (Lisaura) 
di interpretare la sua prima 
scena, alia finestra, a torso 
nudo. con le braccia incrociate 

sul seno: cid impedisce alia 
giovane e simpatica attrice di 
recitare come potrebbe. e fa 
oltre tutto a pugni con il co
stume (anche con il malco-
stume) di queU'epoca (e per
fino della nostra). Ci sono an-
cora Duilio Del Prete (Flami
nio). che canta anche una sua 
canzone, Cesare Gelli. Bruno 
Alecci. II successo e stato cor-
diale; e si replica. 

Aggeo Savioli 

Tre comparse per il 
«delirio» felliniano 

le p r i m e 

Felllnl al lavoro: II regista e stato sorpreso dal fotografo mentre dirige una scena del secondo 
eplsodlo del film c Tre passl nel detlrios, libera mente Isplrato ad alcune novella di Edgar Allan 
Poe. Tre comparse vestlte e truccate In maniera tiplcamente... felliniana aspettano II loro 
turno per entrare In azione 

Dopo « L'opera di Aran » 

Btcaud tenta ancora 
la strode del teatro 

Sta scrivendo una commedia musicale che 
andra in scena tra un anno a Broadway 
Nostro lervizio 

PARIGI. novembre 
Dopo « L'opera di Aran», 

Gilbert Becaud tenta nuova-
mente la strada del teatro. Tra 
un anno circa, infatti, e pre-
visto a Broadway il debutto 
di < Femme >, commedia mu
sicale scritta e musicata da 
€ Monsieur 100.000 volts* e 
messa in scena da un cast in-
teramente statunitense. La no-
tizia i stata fomita dallo stes
so Bicaud. I'altra sera, in 
occasione della rentrie pari-
gina. all'Olympia. E' qui che 
Gilbert, nel 1954. Jece il suo 
debutto di cantante in teste 
di < vedette inglese» nello 
spettacolo Aim6 BarelliLu-
cienne Delyle. Soltanto un an
no piii tardi. egli era < tete 
d'affichey nella stessa sala. 
Fu in quella occasione che t 
ragazzi parigini inaugurarono 
Vuso di sfasciare le sedie. 11 
fanatismo aveva sfondato an
che in Francia. 

Bicaud avera infatti intro-
doUo nella canzone francese 
una forte dose di ritmo. Que
sto signified Q suo successo. 
11 suo soprannome derivd pro-
prio dalla carica di ritmo e di 
vitalita che egli infondeva alle 
proprie canzoni. Diventd ben 
presto un divo « numero uno > 
del music-hall internazionale. 
Alcune tra le sue canzoni so
no ancora oggi dei best-seller 
mondiali. Volga per tutti c Et 
maintenaint ». incisa negli Sta-
ti Uniti da Sinatra, Sammy 
Doris. Barbara Streisand, Son
ny and Cher. Sarah Vaughan 
e cold venduta m 75 milioni di 
esemplari, mentre la cifra to-
tale detle vendite nel globo 
supera aUcaramente i 150 mi
lioni di copie. 

Bicaud. con le sue canzoni 
< microdramma ». ha toccata 
tutte le esperienze umane. Ne
gli ultimi anni. t suol temi 
sono stati anche di slgnificato 
piu universale e nessuno avra 
dimenticato le polemiche sea-
turite dal suo c L'orange >, di 
ispirazione kafkiana ma cen-
trato sull'intolleranza razziale; 
dal brano dedicato a De Gaul

le ("c Non lo dimentichereie >); 
il favore incontrato da < Na
thalie > (la storia di un turi-
sta francese e della sua av-
venlura con la giovane guida 
sovietica). o da € Quando i 
morto il poeta >. dedicata a 
Jean Cocteau. 

€ Mi senlo felice», ha di-
chiarato Becaud prima di af-
frontare Vultima prova del suo 
nuovo recital: « Per me, can-
tare a Parigi i la cosa piu im-
portante. poichi Parigi & la 
cosa che piu amo >. Non si 
sente superato dagli hippies 
e per loro ha comunque scrit-
to una nuova canzone, < L'im-
portante e la rosa *. 

• • • 

Veto record tecnico per 
Johnny Uallyday. 11 cantante 
*y6-y&* ha infatti convinto 
la propria casa discografica a 
trasferire nel minor tempo 
possibile la registrazione del
la spettacolo, da lui tenuto al 
Palazzo dello Sport, su disco. 
Trentasei ore dopo il concerto 
di Johnny, il nuovo 33 giri era 
gia in vendita al botteghino. 

m. r. 

Inferrotfe per la neve 
le riprese della 

« Batfaglia 
della Neretva» 

SERAJEVO. 17 
Le riprese del fdm La batta-

g\\a della Neretva, che da al
cune settimane si sta giraodo 
in Jugoslavia, nella Bosnia-Er-
zegovina. sono state mterrotte 
a causa delle abbondanti preci-
pitazioni nevose. 

Liz e confenta 
di invecchiare 

NEW YORK. 17 
cSono fetfcissima di invec

chiare. La matunta dona alle 
donne una patina di inesisti-
bile bellezza >. Lo ha detto Eli
zabeth Taylor ad alcixii gior-
nalisti che !e avevano doman-
dato. in una conferenza stam
ps. quah prowedhnenti pren-
deva per oascoodere le sue 
rughe. 

Ha preso il via il 
Festival di Acapulco 

ACAPULCO. 17. 
D dedmo Festival dei festival 

di Acapulco. la rassegna mon-
diale dei film premiati nei prin
cipal festival onematografld 
delTanoo. si e aperto ad Aca-
puko alia presenza di oltre 
mtlle spettatori. fra i quah nu-
merosi atton di ogni paese. Le 
proiezioni avrengono nel Forte 
dt San Diego. Il direttore gene 
rale delle Belie Arti. Jose Lu:z 
Martinez, nel discorso inaugu
rate. ha sottoUneato rimportan-
za di questa manifestazione, 
che perrnette di presentare in 
pochi giorni i film piu celebri 
del mondo. « Le arti tradinona-

lt soprawiveranno — ba detto 
Martinez — perche sono neces-
sarie alio spirito creatore, ma 
solo il cinema, arte nuova che 
ba studiato e messo a nudo 
ranima umana. e la misura 
della nostra civilta e fa ora in-
tegraimente parte della nostra 
vita >. 

Al Festival panecipano died 
paesi coo Aim premiati a Can
nes. Berlino, Mosca. San Seba-
stiano e Venezia, Oltre al Mes-
stco sono rappresenUU il BeJ-
gio, la Germania federale, gU 
Stati Uniti, la Francia, la Gran 
Bretagna. L'Ungheria, l'lttlia, 
l'URSS e la Jugoslavia. 

Mutica 
Andres Segovia 
all'Aula Magna 
C'e stata a Roma, in quest! 

giorni, per il ritorno del pre-
stigioso cAtarrista Andres Se
govia, una certa, attiva mobi-
htazione soprattutto di giovani. 
Erano numerosissimi, e anche 
in vistose acconciature beat. La 
chitarra del resto, e ntornata 
di moda e. chi ha pot "to, ha 
voluto vedere e sentire il 
concertista: Andres Segovia, 
vistoso. solenne, capelli bianchi 
e sottili, rotondeggtante nel 
frack, chitarra sottobraccio e, 
sotto i piedi, il piccolo sgabel-
lino. 

La sorpresa del suono e sem-
pre quella di veder sgranare 
dalle dita della mano destra, 
quasi linmobili o esse stesse 
corde della chitarra, una ricchis-
sima gamma anche di preziosis-
simi timbrici. Una Fuga di Bach. 
nproi)osta da Segovia in ver-
sione chitarristica, diventa, e 
si direbbe. una Fuga in fono-
color. 1 contrappunti, cioe. si 
accendono proprio come suoni 
diversamente colorati. 

Nella prima parte del pro-
gramma. Segovia ha indugiato 
— quasi per scaldare i 74 anni 
che pesano ormai sulle sue ma-
ni — su musiche anticamente 
dolci o dolcemente antiche: 
un'Aria di Haendel. una Pavana 
di Luis Milan. Poi, a mano a 
mano che la incrollabile gio 
vinezza del cuore ha preso il 
sopravvento, la ch4tarra. con 
un piu vivido smalto. ha sog* 
giogato il pubblico e soprattutto 
con le composizioni spagnole. 
Splendide: una Fantasia Sevtl-
lana di Turina e la Torre Ber-
me]a di Albeniz. Ma ricca an
che una Suite di danze polac-
che. di Alexander Tansmann 
(1897), eseguita da Segovia per 
festeggiare l'autore (presente 
in sala e applaudito). nel set-
tantesimo compleanno. 

Successo alle stelle. con tutte 
le conseguenze dell'esaurito >: 
lungaggini nella sistemazione 
del pubblico e. all'uscita nello 
awiare l'onda nera del traffico. 

e. v. 

Du Pre-Barenboim 
alia Filarmonica 

L'Accademia Filarmonica ha 
presentato I'altra sera al suo 
pubblico due giovani artisti che 
faranno certamente parlare di 
se: la violoncellista Jacqueline 
Du Pre (22 anni) e il pianista 
Daniel Barenbo.m (25 ancu). 
II programma comprendeva le 
Variaztoni sul tetna < Bei Mdn-
«Flauto magico * e la Sonata 
op. 69 di Beethoven nonche la 
Sonata in fa maggiore op. 99 di 
Brahms. Un buon concerto e un 
lieto successo: ma qualche n-
serva non e del tutto fuori di 
luogo. 
La Du Pre e un'artista di raz-

za, che perd non pone molti fre-
ni al suo esuberante tempera-
mento: cosiche il suono che esce 
dal suo strumento non e sempre 
di prima qualita (per non par
lare dei rumori eterodossj pro-
vocati dal legno dell'archetlo): 
Barenbohn e piu controllato, ma 
fila per conto suo come un si-
luro, preoccupandosi soltanto in 
parte della sua partner e cid. 
quando si abbia a disposizione 
uno strumento rumoroso come il 
pianoforte, puo dar luogo — e 
qua e la ha infatti dato luogo — 
a qualche inconveniente. 

Comunque, ripetiamo. l'esito 
del concerto e stato nel com-
plesso felice e il pubblico non 
ha lesinato ai due giovani mu-
sicisti i suoi applausi un po' 
paterni, ma non per questo meno 
intensi. 

vice 

Cinema 

Rivoluzione 
<T Ottobre 

Frederic Rossif. noto in Italia 
per Morire a Madrid e per Gli 
animali, si e cimentato con il 
grande tema della Rivoluzione 
d'Ottobre: ha frugato largamen-
te e liberamente negli archivi 
cinematografici sovietici e di 
altri paesi, ha selezionato un 
materia le prezioso. inedito in 
qualche caso, e k> ha montato — 
premessevi pocbe scene girate 
oggi dal vivo — secondo un or-
dine cronologico. che ci conduce 
dall'incoronazione di Nicola II. 
attraverso il 1905. il primo con-
flitto mondiale. il Febbraio e 
rottobre, la guerra civile, il 
comunismo di guerra e la NEP, 
sino alia morte di Lerun, nel 
gennaio del 1924. 

Tecnicamcnte ben fatto e obiet-
tivamente appassionante. per la 
forza talora scomolgente delle 
immagmi. il nuovo lungometrag-
gio del regista francese pud es-
sere giudicato in due modi di-
versi. o meglio a due lrvelli dif-
ferenti. Alia parte politicamente 
piu informata e bene orientata 
degli spettatori. esso non dira 
molto. se non nel senso di suf-
fragare, con I'evidenza dei docu-
menti. idee e convinzioni altri-
menti radicate. Per una consi-
derevole massa di pubblico. sog-
getta alia pressione maasiccia 

di quella propaganda reaziona-
ria. che da mezzo secolo in qua 
non ha troppo mutato il suo Ikv 
guaggio e i suoi argomenti. Rivo
luzione d'Ottobre potra costitui-
re. invece. un primo stadio di 
conoscenza dei fatti e deHe loro 
ragioni. un invito alia hberazione 
dai preiiudizi e ali'approfondi-
mento dei problemi. 

Xe Rossif. ne l"autrice del 
commento par'ato. Madeleine 
Chapsal. hanno dietro di se un 
eecessrvo bagaglio storico-politi-
co: ma la loro simpatia. la loro 
oomprensione. la loro solidarieta 
verso la battaglia rivoluzionaria. 
anche nei suoi aspetti piu duri. 
sono chiare e senza riserve: la 
partecjpazione alia tragedia del 
popolo russo oppresso dagli zar. 
costretto a inauditi patimenti pri
ma di potersi affrancare dalle 
sue catene. detta loro pagine vi-
branti. che e poi la re?ka stes
sa. fissata suUa pellicola. a pro
pone. Nel film sono kiserite al
cune sequenze dalle opere di 
Dziga Vertov: e la. eviden-
temente, si awerte il senso di 
un impe&o e di un talento mol
to. molto piu alti. Ma questo e 
on akro discorso. 

Per favore 
non mordermi 

sul collo! 
Dopo Repulsione t Cml de sac. 

ecoa un nuovo him inglese del 
poiacco Roman PoLanski, qui 

anche in veste di attore. Come 
il titolo della versione italiana 
chiaramente mdica. si tratta di 
una satira del c genere > vam-
piresco. il quale ha peraltro nel
la storia del cinema un posto 
di tutto rispetto. II professor 
Abronsius e il suo stolido, gio
vane allievo Alfred (che e. ap
punto. Polanski), cercano vampi-
ri in quel di Transilvania. duran
te un nevoso, gelido invemo: e 
finiscono col trovame anche 
troppi. una vera piccola societa, 
accolta e dom'nata, nel suo ca-
stello. da un Conte che sogna di 
far tanti praseliti da dom.nare 
il mondo intero. Abrosmius e 
Alfred tetitano di sottrarsi all'ir-
reggimetnazione forzata. e di 
portare anche in salvo la bella 
Sarah, gia quasi « mtegrata » fra 
i bevitori di sangue; e sembra 
che 1'awentura si concluda lie-
tamente. almeno per loro. Ma. 
invece... 

II raccontino £ spiritoso, con 
punte di autentico macabro e 
qualche scivolata nella pa rod i a 
pura e semphce: mettendoci un 
jx)' di buona volonta. si potret)-
bero co^here cenni attuali die
tro la favolosa vicenda: per 
esempio nella stratiflcazione <dl 
classe » della comunita demonia-
ca. con quel vampiro di umili 
origini che vicne cacciato. den-
tro la sua bara. in una stalla 
inospitale e puzzolente; o nella 
figura di Herbert, figlio del Con

te. vampiro di ambigue tendenze. 
Ma Polanski sembra essersi so-
prattutto compiaciuto di irridere 
alia tematica <nera». che del 
resto appartiene anciie a lui. 
e di decorare il tutto con belle 
immagini. a colon e panorami-
che. ispirate in special modo al
ia pittura fiamminga. Gli inter-
preti convengono al caso: da 
Jack Mac Govvran. truccato alia 
Einstein, ad Alfie Bass, a Ferdy 
Mayne. a Terry Downes. alia 
splendida Sharon Tate: un vero 
bocconcino. per vampiri e no. 

II 13° uomo 
11 13' uomo s'insensce nel filo-

ne di quel cinema che tende a 
prospettare la Resistenza come 
un'awentura un po' sinistra, 
molto pittoresca e caciarona: i 
partigiani francesi immaginati 
dal regista Costa-Gavras sono 
del tutto lncredibili. e non solo 
perche hanno le facce ben note 
di attori normalmente votati ad 
altri incarichi (da Brialy a 
Blain. da Perrin a Claude Bras-
seu. da Piccoli al vecchio Va-
nel): le loro mirabolanti imprese 
potrebbero in realta svolgersi 

Al Centrale 
il«Salotto 
musicale » 
di Fiorini 

Lando Fionni (nella foto) pre-
senta domani al Teatro Cen
trale il suo Salotto musicale. 
Gli spettacoli si svolgeranno al
le ore 17.15 e alle ore 21.15: 
per Iunedi sera, sempre alle 
21.15. e in programma una ter-
za replica. 

Saranno accanto al popolare 
cantante romano Memmo Caro-
tenuto. gli attori Emi Eco. En
rico Montesano. Gastone Pescuc-
ci, Roberto Vescovi, ij chitar-
rista Sandro Peres, i cantanti 
Mary Afi Usuah e Teresa Vally 
e il complesso «The fray 
group >. I cantanti saranno ac-
compagnati da Sandro Delle 
Grotte. Gastone Rosato e An-
gelo Zappulla. sotto la direzione 
del maestro Franco De Matteo. 

nel vecchio West, sulle antiche 
diligenze, anziche sugli scassati 
autocarri dell'anno 1943. II nodo 
narratho e problematico del film 
e costituito dalla presenza d'un 
personaggio «di troppo >. libe-
rato per errore kisieme con un 
gruppo di resistenti: costui, non 
prendendo partito fra i due cam-
pi in lotta, e reddendo peraltro 
difficile una decisione — sia 
brutale, sia mdulgente — a suo 
riguardo, fkiisce col provocare 
disastri: mentre gli altri cadono 
eroicamente o, in minor numero, 
si sottraggono al violento attac-
co nemico. la sua sorte rima
ne. in t̂utti i sensi, sospesa per 
aria. 

II dilemma morale, del resto. 
viene annegato in una serie inin-
terrotta di mcontri e scontri 
guerresdu, confezionati alia bra-
va. con l'ausilio del colore e 
dello schermo largo, ma soprat
tutto sul modello e nel gusto dei 
prodotti hollywoodiani. Non per 
caso. finanziatore del pirotecnico 
spettacolo e quell'IIarry Sulli-
man. che ha fatto un mucchio 
di quattr ni con le stone del-
l'agente 007. 

ag. sa. 

II garof ano 
verde 

Tratto da un'opera letterana 
e da una commedia. giunge ora. 
sugli schermi italiam. dopo una 
attesa di qualche anno, il film 
sulla vita di Oscar Wilde, fit 
mato dal regista inglese Ken 
Hughes, Il garofano verde. Per 
la verita, non si tratta della 
so'ita confezione che tenta di 
abbracciare tutto l'arco del'a 
vita intellettua'e dello scnMote, 
ma degli awenimenti ialienti 
degli ultimi dieci anni deiia sua 
travagliata esistenza. narrati 
con fedelta storica e con so-
brieta d'accenti. Anche se non 
si pud parlare certo di capo 
lavoro e di voli linguistics il 
film a color! di Hughes mcr.ta 
di essere visto non solo per la 
fedelta storica aU'epoca vitto-
riana (le ricostruzioni ambien-
tali, tra l'altro sono perfettet. 
ma soprattutto per la volonta 
che il regista dimostra nel rest -
tuire intera quella tensions in-
distruttibile che si cred tra la 
personalita complessa di Wilde 
e la societa del suo tempo, ter-
ribilmente puritana e borghese. 
negata alia comprensione della 
vita e degli atteggiamen'i defi-
niti < amorali > di un art'sta 
eccentrico e belTardo. nutr'tosi 
della lezione di Baudelaire. 
Byron, Heine. Gautier e Ruskin. 
Uenfant terrible di mezza Eu-
ropa. il dandy che annuncid iit».'-
le sue opere la piu robusta trena 
di Shaw. Hughes ce lo desenve 
come un uomo rafflnato e tran-
quillo, immerso nel suo mondo 
e nel contempo fuori di essi. 
perennemente dilaniato da un 
contrasto irriducibtle. accentua-
to particolarmente dal caniore 
e dalla sfrontata sincerita de' 
protagonista. che lancid una 
sfWa al suo tempo anche o n 
quel suo garofano verde all'oc-
chiello: il colore verde e certo. 
insolito per un garofano. ma e 
la < natura che si dimostra ar-
retrata >. E, infatti fu proprio 
quella sua c sincerita » che tra-
scind Wilde verso la propria au-
Uwiistruzione, organizzata non-
dimeno dai suoi antagonist!, cam
pion! della morale tradizionale 
troppe volte demoOta dal sarca-
smo e dagli aforismi pungenti 
nati dalla inesauribile « perver-
sita > wildiana. 

Hughes e abbastanza abile nel 
tratteggiare la feroce e falsa 
moral ita della buona e ricca 
societa. e la figura dell'ostinato 
marchese di Queensberry. padre 
dell'e'etto amico Bosie. I espres-
sa egregiamente da Nigel Pa
trick. Abbastanza significative 
le sequenze dei due process], 
che occupano per intero tu:ta 
la seconda parte del film, da 
cui emerge netta ndeologia rea-
zionaria della classe dominante 
e della societa che « crociflsse » 
Wilde. Peter Finch, nei panni 
di Wilde, pur essendo abbastan
za ineisivo. a volte appare fin 
troppo disinvolto e con la testa 
un po' tra le nuvole. Citiamo 
ancora Yvonne Mitchell, James 
Mason e John Fraser. 

Assalto finale 
L'assalto finale a colon al buon 

gusto ctneraatograflco. oltre a 
darlo il regista del film Phi! 
Karison. lo tenta un pugno di 
sudisti fuggiaschi, sotto il co-
mando di un capitano folle e 
guerrafondaio (George Hamil
ton) che non si rassesma alLi 
sconfttta (< e una guerra che 
non finira mai *, lo sentia mo 
spesso mugolare). deciso a tutto 
pur di umiliare in qualche mo
do il maggiore nordista (Glenn 
Ford) che gli da la caccia. Ma 
il capitano paranoico non nu-
scira che a violentare la bion-
da infemiera. donne del mag
giore. II film, d'impianto psico 
logico. feira a vuoto intomo al 
tema dj un non ben precisato 
paciflsmo. mentre i contrasti 
€ umani > piu o meno credibili 
si snodano e si annodano lungo 
sentieri gia altre volte calpe-
stati nella storia del cinema. 

vice 

Hossein prepara 
il primo film 

western francese 
CANNES. 17. 

Per la prima volta un re
gista francese dirigera un 
film western. Si tratta di Ro
bert Hossein che verso i primi 
di gennaio del prossimo anno, 
nel doppio ruolo di regista e 
attore. dara il via alle riprese 
di un western insolito, I ami-
teri senza croci. La vicenda e 
infatti impiantata non su duel 
Ij all'ultimo sangue o sul 
ccacciatori di taglie>. ma su 
una storia d'amore. 

Jean-Luc Godard sta pre-
parando un film che dirigera 
per la cinematografia jugo-
slava. n regista e atteso a 
Belgrado dove prendera coo-
tatti con i dirigenti della ca
sa dnematogranca jugoslava 
« Avala Film >. La pellicola, 
a quanto e stato annunciato, 

narrera una vicenda ispirata 
ad awenimenti politico-sociali 
non meglio precisati. e sara 
interpretata da attori fran
cesi e jugoslavL 

La Iavorazione si svolgera 
negli studi cinematografici di 
Belgrado e, per quanto ri-
guarda gli estemi nei din-
tomi ed in altre localita del
ta provincia. 

Dooo lunghi anni di lavoro 
in Italia, e ultimamente anche 
in Gran Bretagna. Jacqueline 
Sassard rientra nel mondo del 
cinema francese. Tra breve 
girera con la regia di Claude 
Chabrol il film La biche, ac
canto a Stephanie Audran ed 
a Maurice Ronet La vicenda, 
che ha una struttura gialla, 
parla degli amori particolari 
di alcune donne. 

• • • • • • • • Raiv!/ • • • • • • • • • 

a video spen to 
TRE SOVIETICI - Arriflo 
Levi avrebbe potuto rispar-
miarci la sua messa a pun-
to introduttiva. destinata 
ad avvertirci che quanto sa-
rebbe apparso nel documen-
tario di Jean Dumur e Clau
de Goretta. Russia '67, an-
dava considerato come « il 
meglio > dell' VRSS di oggi. 
Innanzitutto perche non ci 
pare proprio che il docu-
mentario fosse poi privo di 
messe a punto e osserva-
zioni critiche. In secondo 
luogo perche. nel cornpl<\>-
so. il quadro che d venuto 
fuori dal servizio era ablxi-
stoma tipico dt una realhi 
media, come sa diiunque 
sia stato in URSS (Levi 
compreso. crcdiamo). E pro
prio in cid stava il valure 
del documentarto: nel suo 
essere una testimomanza di 
retta sulla vita quotidiana 
dell' URSS. piu che un au
tentico ritratto di tre perto-
naggi (i protagonisti infatti, 
erano piu che altro una gut-
da per scoprire Vambien-
te che li circondava: di lo
ro come persone abbtama 
saputo poco, tutto som 
mato). 

Si trattava. naturalmcn-
te. di una testimonianza ra-
pida e per molti versi su-
perficiale: e forse era me-
vttabile. datt t limiti dt tern 
po e la vattita del tema. 
Ma non del tutto: se gh an-
tori avetsero scelto di ap 
profondtre certe questiont. 
anche a scapito di altre. 
forse il quadro sarebbe ri-
sultato piu sigmficativo. In 
definitiva. ci sembra che il 
danno sia venuto dal fatto 
che Dumur e Goretta hanno 
cercato ancora una volta di 
misurare la realta sovietica 
soprattutto sul metro dei 
consumi (almeno nelle pri
me due parti) e del livello 
di vita, notando solo di sfun 
gita. sul piano della pura 
informazione. altri atpetti 
fondamentali. quale ad 
esempio quello dei rapport i 
di produzione e della par-
tecipazione degli opcrat e 

dei contadini alia vita poli
tica. Cosl, abbiamo potuto 
ancora una volta costatare 
come la vita di Jabbrica sia 
in URSS radicalmente diver-
sa da quella che si svolge 
nei Paesi capitalistici: ma 
gli auton hanno solo accen-
nato ai problemi nuom che 
in essa sorgono. I personag 
ni stessi hanno parlato poco 
e delle due riumoni (del sin-
dacato in fabbrica e del • 
consiglto nel kolkoz), non 
doppiate. non abbiamo capi-
to nulla. 

Molto. invece. ha parlato 
il ter:o personaggio. lo sent-
tore: ma qui il colloquio e 
stato davvero poco interes 
sante e non certo solo per 
colpa delle domande gene 
riche degli intervistitori ma 
anche ver le ri<po<te eva 
stve e convenztonali di 
Prut II personaogio qui 
d'altra parte era franca 
mente sgradevole: pn'i c)ie 
un mtellettuale appariva co 
me un burocrate della cul 
tura. Per di piu buona p ir 
te del sun t ritratto r rra </»• 
dicata ad argomenti (come 
il pre:zo della verdure o le 
condiziont del mercato) che 
non anttavano certo ad ap 
profondtre i problemi dealt 
scrittort Solo alia fine, nel 
colloquio cui partecipava 
Volkov il servizio si i> ri 
preso Certo. se documenti 
MHU/I apparitscro meno ra 
raniente sttt nostri vdeo (c 
not, nelle rassegne interna 
zionali televistve ne abhia 
vto visti parecchi oramai) 
I'approccio •tarehbe comun 
que meno casuale 

• * * 

r ZOOM » INFORM \TO -
Un buon numero, quello di 
Zoom: con il servizio sulle 
guardic rotte cinen il ser 
I'izio suir Open Theater 
americano e l"\nterv\<ita a 
Morris West Soprattutto 
volta a forntre informazi-ini 
di prima mano at telespet 
tatori: che d sempre un'at-
ttma cosa. 

g. c. 

preparatevi a... 
ARRIVA JANE (TV 1° ore 22,15) 

Jane Fonda sara ospite stasera di « Linea contra 
linea » La flglta di uno dei piu famosi e bravi nltori 
americani 6 rluscitn in poco tempo ad acquistare una 
sua autonoma popolarlta: adesso suo marito, Roger 
Vadlm, la sta lanciando nel ruolo di Barbarella, la 
futurlstlca eroina c sexy > dl una fortunatissima serie 
dl fumetti francesi. Di Barbarella appunto Jane Fonda 
parlera stasera. 

EROI E TIRANNI (TV 2° ore 21,15) 
Va in onda stasera la seconda parte del programma 

di Folco Quilici dedicata al teatro negro contemporaneo. 
E' una trasmlssione che conslgliamo: stasera ci verranno 
presentate le sintesi di due dramml — uno senegalese 
e l'altro nigeriano — che testlmoniano dell'impegno del 
teatro nei problemi dell'Afrlca d'oggl. 

mmjmmm 
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programmi 

TELEVISIONS 1* 
14/40-16,30 EUROViSIONE 

CALCIO: SVIZZERA-ITALIA 
17 ,— GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 UN BATTELLO DA DUBLINO 

Documen tario 

18,15 5ETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — PARTITISSIMA 

22.15 LINEA CONTRO LINEA 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 TEATRO NEGRO, OGGI 

« EROI E TIRANNI > 
II Teatro Nazionale del Senegal presenta. 
Gil ultimi giorni di Lat Dior 

22.15 VITA Dl DANTE 
di Giorg;o Prosperl - ccn G Org'o AIh»r!awl 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17, 20, 23; 
6,35: Corso dl lingua tede-
sca; 7,10; Musica stop; 8^0: 
Le canzoni del mattino; 9 
e 07: II mondo del disco 
italiano; 10,03: La Radio per 
le Scuole; 10,35: Le ore del
la musica; 11,30: Antologta 
musicale; 12.05: Contrap-
pxmto; 13^0: Le mille lire. 
Kloco musicale; 13^3: pon-
te radio: UJW: Calcio da 
Berna: Incontro Svizzera-
Italia per la Coppa Euro-
pa; 1640: Musica per or
chestra d'archi; 17^5: L*am-
bo della settlmana; 17^2: 
Le grandl voci del micro-
solco: 18,05: Inoontri con 
la scienza; 1045: Tratteni-
mento In musica; 19^5: 
Una canzone al glomo; 20 
a 20: Non sparate sul can
tante; 20,50: Abbiamo tra-
smesso; 22̂ 20: Musiche di 
compositorl ltaliani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6^0, 
7J0, 8^0, 9^0, 10J0, 11^0, 
12,15. 1330. 11,30, 15^0. 
16^0. 17.30. 18^0. 19^0, 
2 1 3 . 22J0; 6,35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo dl musica; 8.15: 
Buon vtaggio; 8,40: Lia Zop-
pelli; 8,45: Slgnorl rorche-
stra; 942: Romantica; 9,40: 
Album musicale; 10: Ruote 
e motori; 10,15: Jazz pa-
noraxn*; 10,40: Batto quat-
tro, varieta musicale; 11^5: 
H creatore di Sherlock 
Holmes si e isplrato ad 
m modello realmente est-

stito?; 11,12: Le canzoni de
gli anni *60; 12,20: Dixie 
piu beat; 12.45: Passapor-
to, settimanale di lnforma-
zioni turistiche. a cura dl 
E. Fiore ed E. Mastrostefa-
no; 13: Un programma con 
Lea Massari- La musica 
che piace a noi; 14: Juke
box; 15: Recentlssime in 
microsolco; 15,15: Grandl 
direttori: John Barbirolli; 
16.05: Rapsodia; 16^8: Ul-
timissime; 17,05: Canzoni 
per invito; 17,40: Bandiera 
gialla; 1835: Ribalta di suc
cess!; 1930: Radiosera; 20: 
Jazz concerto; 20,45: Polve-
re di stelle; 21.15: Orche
stra di retta da Enzo Cera-
gioli; 2130: Cronache del 
Mezzopiorno; 2130: Musica 
da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Mario Castelnuovo 
Tedesco; 10.15: Johann Se-
bastian Bach - Bela Bar-
tok; 1035: Antologla di in-
terpreti; 12,10: Universita 
internazionale G. Marconi; 
13: Musiche dl Peter Iljich 
Ciaikowski; 14,10: Gugliel-
mo Tell, musica di Gioac-
chino Rossini; 17: Le opi-
nionl degli altri. rass. del
ta stampa estera; 1730: 
Corso di lingua tedesca; 
17.45: Carl Nielsen; 1830: 
Musica leggera d'eccezione; 
18,45: La grande platea; 
1945: Concerto di ogni se
ra; 2030: Concerto sinfoni-
oo. diretto da Bruno Ma-
derna; Divagazioni musics-
li; 22: n giornale del Ter-
zo; 2230: Orsa mtnorw: 
Woyzeck, tre attl di Oaorf 
BUchner. 
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