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A chiusura della stagione dello Stabile romano 

Un gogoliano riso nero 
nell'«Erede» 
di Eduardo 

Satira della beneficenza - Gustoso 
spettacolo sorrefto dalla puntuale re-
gia dell'aufore; ne sono protagonisti 

Tedeschi e De Ceresa 
Eduardo ha snlvato il finale 

di stagione dello Stabile ro
mano. Venuta a mancare la 
annunciata sua novita 11 mo-
numento (ma la vedremo. si 
spera, ad autunno), ha ripe-
sea to nolla sua ricca produ-
zione d'un tempo una corn-
media. L'crede, affatto inedi-
ta per le scene della capitale. 
e quasi del tutto altrove, I'ha 
moderatamente aggiornata, ne 
ha v61to il testo dal dialetto 
alia lingua. Ed ecco il pic-

: colo miracolo; poiche assi-
stiamo non a un ripiego, seb 
bene onesto. ma alia risco-
perta di una lucida pagina del 
lungo. coerente. multiforme 
discorso di De Filippo. 

In due parole. L'erede e una 
satira della beneficenza: pio 

, esercizlo al quale si dedica 
• la famiglia Selciano. compo-

sta deH'avvocato Amedeo. di 
sua moglie Margherita. della 
sorella di lui Adele (non ve-
dova. come si dichiara. ma 
sposata e divorziata), della 
*/ia Dorotea Morto e. in ve-
ritA. il henefattore principe. 
Jl vecchio Selciano; e scorn-
pa rso e pine, da pochi gior-
ni. il suo pii'i illustre benefl-
cato, Prospero Ribera. che 
per trcntasette anni visse in 
casa Selciano. Ordnnque arri-
va. inatteso il figlio di Ribe 
ra, Ludnvico. e reclama la 
orpditn pnterna: vuol prende-
re il posto di Prospero e 
farsi mnntpnere a sua volta 
dai Selriano 
• L.e sue argomentazioni sono 
capziose. ma stringenti: il 
defunto genitore ha diserta 
to la lotta per I'esistenza. ha 
mancato ai propri doveri ver
so di lui. ha brucialo. forse, 

'le proprie stesse possibility 
di affennnrsi. di dlvpntare 
ricc<i. famo^o F/occesso di 
gonerosita dc»i Selciano e una 
co'pa. che puo essere riscat-
tata solo c«n il suo prosegui-
mento e trasferimento sulla 
persona di Ludnvico 

Amedeo e i suoi aecettano 
l'imposizione molto di mala 
voglia. e sotto la minaccia di 
una pistnla che. in ultima ana-
lisi. Ludnvico (uomo dal pas-
sato turhjnoso e avventuro-
so) si dice pronto ad impu
gn;) re Si rioagano come fa 
cevano col defunto Prospero: 
usando il parassita non solo 
quale alibi e sctido (per dor-
mir tranquilli la notte. per 
mrritarsi un seggio in para 
disn. per nobilitare la propria 
vita di borghesi gretti e avi-
di). ma anche quale Faccen-
diere. commesso. servo non 
pagato: e. inflne. quale zim-
hello. bersaglio di schcrzi e 
dileggi alia cui pratica sono 
chiamati gli stessi domestici 
efTettivi. 

Ludovico accetta tutto: nel 
diario di suo padre, del qua
le e I'enuto in possesso. e'e 
la minuta descrizione d una 
linea di condotta cui egli si 
conforma pienamente. Ame
deo vanamente s'illude di eo-
glierlo con le mani nel sac-
co. giacche Ludovico. com-
binando un acquisto per con-
to di lui. sj e messo in tasca 
un bel mucchiettto di denaro: 
ma anche cio fa parte della 
regola. Prospero rubava. si. 

per6 d'accordo con l'ammi-
nistratore di casa Selciano; 
e del resto al maltolto at 
tingeva l'allora giovane, sea-
pestrato Amedeo. per pn;;are 
i suoi debiti di gioco; mentre 
altri soldi se ne andavano in 
cospicui regali per zia Do
rotea. che di Prospero era 
l'amante. E Ludovico, seguen 
do pur qui i) modello del ge-
nitore, appunta le sue atten-
zioni sulla sola e vogliosa 
Adele. Nessuno gli impedira 
di uscire da quel carcere do 
rato. 

Ne fugge, invece. la giova-
nissima Bice, orfana allevata 
dai Selciano nel modo ipo-
crito e sprezzante che si pu6 
immaginare. Con le parole, e 
piu col proprio esempio ne-
gativo, Ludovico la spinge a 
cercarsi da se. in liberta, la 
propria strada. L'erede (ov-
cero lo, l'erede: questo il ti-
tolo originale) fu scritto nel 
1942. Rlflettiamo sul significa-
to che poteva assumere. alio-
ra. un tale aperto ii ito alia 
rottura con la morale cor-
rente. con le consuetudini im-
peranti. Ma l'intera opera. 
anche se non ha certo la com-
pnttez/H struMiiralc e I'altez 
za di toni dell'Eduardo piu 
maturo. e folta di anticipa-
zioni tematiche e stilistiche. 
Risalendo dal caso particola-
re, dall'ironia sulla < carita 
pelosa ». I'a utore finisce per 
investire grossi problemi sem 
pre scottanti: oppressione. 
sfruttamento. paternalismo. e 
< quel barbaro senso di do-
minio che ha l'uomo sull'al-
tro uomo » II dialogo e sec-
co. asciutto. graffiante (quan-
tunque. t italianizzato ». per-
da un po* "del 'suo peso); la 
vicendn e priva di aloni pa 
tetici. e non ha cadute far-
sesche Al contrario, la scena 
conclusiva e culminante del 
secondo atto (che Eduardo do 
vette tagliare. e che manca 
neH'edizione a stampa). • col 
displegarsi crudele del c gio
co delle parti * tra benefattori 
e benefleato, ha una violenza 
grottesca gogoliana, che sem-
bra preludere alle cadenze 
e ai timbri infernali del Con-
tratto. Dalla durezza dell'apo-
logo sgorga un riso nero. 

La regia dello stesso De 
Filippo c il necessario. pun 
tuale complemento della fa-
tica del drammaturgo. Gui-
dati alia pcrfezione, gli at-
tnri offrono il meglio di se: 
Gianrico Tedeschi e un Lu
dovico sinuosamente calibra-
to nel la sua aggressiva am 
biguita; Ferruccio De Cere
sa disegna con acre incisivi-
ta la flgura di Amedeo. Gio-
vannella Di Cosmo. Paila Pa-
vese. Karola Zopegni. Patri 
zia De Clara. Loris Gizzi. 
Franco Folli. Gianfranco Bar-
ra coloriscono bene il quadro 
Una citazione speciale me-
rita I'esordiente Angelica Ip 
polito. fresca ed esatta nel 
personaggio di Bice. La scena. 
semplice ma funzionale. e di 
Luca Sabatelli. Grandi ap 
plausi e tante chiamate. per 
gli fntorpreti e per Eduardo 
Si replica, al Valle. 

Aggeo Savioli 

In un nuovo film di Fesfa Campanile 

Catherine«matriarca 
demistifica il sesso 

» 

«Da qualctie anno a questa 

Krte non si fa altro che par-
re. e quasi sempre a spropo-

sito. di sesso. Studi ed inchie-
•te. su questo argomento, si 
moltiplicano quotidianamente. 
Ci sono giorrutli, Industrie, addi-
rittura. fondate suU'erotismo. 
Penso che SM giunto il momen-
to di demistiflcare. di deridere 
il se^«o inteso come morbosita 
e ov-indo e fine a se stesso 
Qvieslo e cio che cerchero di 
fjre con il film che sto attual-
mente girando ». Cost Pasquale 
Fc.<ta Campanile ha definite La 
matriarca che da un paio di 
fiomi ha cominciato a girare 
a Rtma. Protagonisti. Catherine 
Sruak. che per la terza volta 
interpreta un film di Festa Cam 
panile. e Jean-Iuxiii Trintignant. 

E" la storia di una giovane 
veJova che s'accorge. poco <1o-
pj la nwrte del mar ito. che que 
$ti. senza che lei ne fosse al 
corrente. po5.-eV\'a una «uar-
conn-ere» ioientificamente org.v 
ni/wta nolla q.iale si ahhanio 
n.na con le amanti ad un atti 
\i.-«>inia ê 1 meons<ieta vita ses 

• sii.ile l.a bella vc.lova. incwrio-
;. sita. decide di provare le stes*e 

t<penen7e del marito. di sco
p-ire m*omma. i misten del 
•e<;o. 

Ma dopo una serie dl delu-
4tnti esperienxe. incontrera fl-
•almente un prof<»5ore in radio-
Wia (Tr»tigc±=t) che fara 

trovare. all'intraprendente don
na. un erotismo sano e inno-
cente .al di fuori del peccato e 
della morbosita. 

Jean Louis Trintignant. una 
volta terminata la lavoraiione. 
chiudera per qualche tempo la 
sua lunga parentesi italiana. In 
Franeia. infatti. il popolare at-
tore, recitera in un film diretto 
dalla moglie. Nadme Trintignant 
dal titolo Qualcuno. 

A Leningrado 
novita musicale 

ispirato 
a Bertolt Brecht 

LENlNdRMXJ, 20 
La poeaia di Bertolt Brecht 

ha ispirato il compositore le 
nmarade^e Fndrick Bruk. il 
quale ha compO'-to un aclo di 
ballate politiche eseguite con 
successo nel programma del 
Festival « Pnmavera muiicale 
di leningrado». 

I) disegno del ejelo e oato 
nella mente del compositore 
mentre preparava la mustca 
dello spettacolo 11 signor Pun-
tUa 9 il suo servo Matti. 

Gianrico Tedeschi e Angelica Ippollto In una scena deM'« Erede > 

le prime 
Cinema 

Manon 70 
Do|x» aver messo discrete-

mente nei guai Stendhal, il re-
gista Jean Aurel se la prende 
con Frevost. valendosi anche qui 
della collnboUMione. come sce-
neggiatore. di Cecil Saint Lau
rent (quello di Caroline cMrie. e 
tanto bajta). 1-a vicenda del fa-
moso romanzo Manon Lescaut 
viene aggioinata alia buona. sen-
7a neinnicno quel |xi' di funebre 
erotismo che ci aveva river-
satfl'dentro Clouzot. una ventina 
d'anni fa. Manon e una moderna 
cortiginna. sfruttnta e servita 
dal fratcllo Jean-Paul. De.s 
Grieux. il suo innamorato. rea-
gisce ai tradimenti «ahmenta-
ri > di lei mgannandola a sua 
volta: pero un tantino gli di
splace. Poi. perduto il posto dl 
giornalista (giustamente. giac
che non combinava nulla), il 
giovanotto si acconcia a sop-
jwrtare la relazione tra Manon 
e Frank, un ricchissimo ame-
ricano. cui lascia credere di e.s-
sere lui il fratcllo della ragazza: 
con indubbi vantaggi. almeno si-
no al momento nel quale Frank, 
sospettoso e Keloso all'antica. 
ma fornito di attualissimi mezzi 
tecnici, non scopre e non cac-
cia via la coppia. 

Doix) di che. Jean Aurel la 
butta scnz'altro in commedia 
(qualche accenno umoristico 
presumibilmente involontario. si 
era avvertito anche prima). mo-
strandoci i nostri due eroi men
tre. goliardici e civetluoli. fanno 
Yauto*top su una strada della 
Co>ta Azzurra. Forse 1'autore 
voleva dirci che. nrl nostro tem
po cinico e «consumistico >. 
nemmeno la storia di Manon puo 
avere accenti di dramma: ma 
il film risulta confuso e sgan-

LAUREEN 
BACALL 

A ROMA 

gherato, privo dl senso e di 
stile. Catherine Deneuve recita 
di maniera. tuttavia e aggrazia-
ta, e sfoggia deliziosc minigon-
ne. Opachi gli altri: Sami Frey. 
Jean-Claude Brialy. Robert Web
ber. ecc. Elsa Martinelli fa una 
apparizione fuggevole. Piacevoli 
il colore e. nclla colonna sono-
ra. la musica di Vivaldi. 

eg. sa. 

Un uomo 
chiamato 

Flintstone 
LungometraKSio a disegni ani-

mati, a colori. pesantemente 
condizionato dalla macchina 
commerciale impiantata. ormai 
da anni e sull'esempio disneya-
no. da Hanna e Barbera. II pro-
dotto e ben rifinito. ma non vi 
e nulla di nuovo nel tratto (a 
parte i pochi istanti del sogno di 
Fred, che anticipa il futuro dei • 
due bambini, graficamente inter-
pretato con schizzi infantili) e 
nelle trovate. Lo stes>o soggetto. 
di Allen e Bullock, percorre 
strade sicure. Gli Antenati. or
mai noti nel mondo per le stri-
sce a fumetti. gli short televisivi 
e pubblicitari. sono impegnati 
qui nella cattura del vampiresco 
Coccia di morto. che vuole do-
minare il mondo con un missile 
intercontinentale potentissimo. 
Fred Flintstone e naturalmente 
l'eroe. inconscio. di tnnto in^e-
guimento. Attraverso,una Parigi 
e una Roma rivedute in chiave 
< preistorica ». egli spedira in 
orbita il Teroce e torvo cerfo. 

Non troppo brillanti le gaps, 
e tutte di sapore « meccanlco > 
(le invenzioni dell'era moderna 
realizzate con I mezzi degli uo-
mini delle caverne). Siamo ov-
viamente molto lontani dalle le-
pide quan otattuali battute dei 
personaggi di Johnny Hart 
(B.C.). 

vice 

Laurecn Bacall k arrivata • 
Roma; alia far* compagnla al 
marito, l'aH«ra Jason Robart, 
ch« nclla capitalt italiana i t * 
attualmtntt Inttrprclande un 
film. Nclla foto: la Bacall sul
la pista di Fiumicin* 

Tony Curtis 
si e risposato 

LAS VEGAS. 20. - Tony 
Curtis ha sposato oggi. in 
un albergo di Las Vegas. la 
modella Leslie Allen. II ma-
trimonio doveva avvenire 
nolla casa di Curtis a Los An
geles. ma il tribunale cittadino 
ha avanzato dei dubbi sulla 
valklita del divorzio che l'atto-
re ha ottmuto martedl nol Mes-
sico dalla sua precedente mo
glie. Christine Kaufmann. e 
ha annullato la licenza di ma-
trimonio precedentemente con-
cessa. I due. allora. si sono 
immediatamente trasferiti a 
Las Vegas, e li si sono sposati. 

Curtis, che ha 41 anni. e al 
suo terzo matrimonio (il pri-
mo fu con l'attrice Janet 
Leigh) e ha quattro figli. La 
ventitreenne Leslie Alkn e. in
vece. al suo primo matri
monio. 

Warren Beotty 
sard Barnard? 

c r n w DEL CAPO. 20. 
Warren Beatty. l'interprete 

di Gangster story, dovrebbe 
intepretare la parte del prof. 
Christian Barnard nella pel-
licola che il produttore italia-
no Alfredo Bini progctta di gi-
rare sulla vita del famoso chi 
rurgo sudafricano. 

In un primo tempo si era 
pensato di affidare il ruolo a 
Gregor>' Peck, poi la scclla si 
era orkntata su Beatty data 
la sua piu giovane eta. Qua 
lora Kattore americano non 
fosse disponibile. Bini intend* 
interpellare l'attore tedesco 
Maximilian Schell. Le riprese 
del film inizieranno alia fine 
dell'anoo in Sudafrica. 

Rassegna deg l i Stabi l i a Firenze 

Un usuraio simbolo 
d'una classe corrotta 

Nel« Re della candela » presentato dal Teatro Oficina di San 

Paolo, una satira dissacratrice della borghesia brasiliana 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 20. 

Dei nuoui fermenti arfisti'*o-
cuiturali e poldici. che si am-
tano attualmente nel Brasile. 
conoscevamo. fino a ieri, solo 
la componente cinematografica. 
quel sionificativo lenomeno di 
« audacia estetica * e politico 
sociale che e il «cinema nuo
vo » di Rocha e compaoni. Con 
ii « cinema nuoro » siamo riu 
sciti ad enlrare in contatto. se 
pure solo in parte, con la el 
lettiva realtd brasiliana e con 
ii gruppo di oiorani intellettuali 
d'avanguardia che fanno capo 
al movimcnto della c nuova cui 
tura *. 

Molte ombre ci sono state ora 
illuminate, facendoci iritraI't'e-
dere aipetti scono^cinti di una 
realtd tanto complcssa e con 
traddittoria. dal * Teatro Ofici 
na » di San Paolo del Braiile 
che ha presentato al pubblico. 
della Quarta Rasienna Interna 
zionale dei Teatri Stabili. il Re 
della candela. di Jose Oswald 
de Soma Andrade (JS90 m4) 
che /u uno dei maawori e.<po 
nenti della * rivoluzione moder-
nista » che inrexll il Brasile ne 
ali anni '20 Ohiettivo di Oswald 
de Andrade. che si era ai't'ici 
tiato in Europa a diverse eve 
rieme arti*tico culturali ed ideo 
logiche (dal surrealismo. alia 
P<irana!iffi ed al niarrismo), /M 
quelto di liberare la lingua e la 
cultura brasiliana dalla Iradi-
zione luvitana. di darle un con 
tenutn deciiamente nazinnale e. 
qiilndi. contemporanenmente di 
svalnere una azinne dnompente 
contw la bornhpsia anricnla e 
finanziaria del suo paeie avser-
vito al capitalitmo americano 
(allora come oaai). utilizwndo 
fra le tante armi quella di una 
«.satira dissacratrice ed impro-
habile ». che 6 ancma ana) in 
Brasile tragicamente attuale. 
come ci ha sottolineato Fernan 
do Peiioto. uno degli at tori ed 
animatori del * Teatro Oficina » 
B auesti motivi si ritrovano com
pendial net Re della candela — 
un « teatro * e^emplarmente 
t anti-teatro » — scritto nel 19M 
e rappresentato per la prima 
volta nel vettemhre dello scorso 
anno, dopo una *erie di peripe 
2ie (cen^ura ed altro) che hanno 
inrrstito il rra'^ta dello wetta 
co^o (e dirpttnre del «Teatro 
Oficina*) Jo«i* Cel*o Corrca e 
tutta la campanula del teatro di 
San Paolo che anisenno nel 
Yambito-del movimantn di « ntio . 
va cultura * leaati in modo par 
ticnlare al reg'ntn c'mematoara-
Pco Rncha a cut il lavorn e stato 
dedicato p che si sta anprestan 
do a traslprirln sullo schermo 

II re della candela che il re-
gista Corrpa ha deHnito come 
« il manifesto attraverso il qua 
le ahhiamo comunicalo. per mez
zo del teatro e dcll'anti teatrn 
la realtd nazionale » e appunta 
un lu^uregpiante manife^to-pa 
rahnla con il auale Andrade 
trent'anni fa e Correa. oaai. 
hanno inteso tratteggiare e de-
nunciare la dis^olutena lo sfre 
nato e selvaggio sfruttamento 
delle claisi povere. Vaxservi 
mento al capitate straniera del 
la classe diriaente e politira 
hra^iVana. Questa classe viene 
emhlemizzafa in un usuraio (la 
horahesia finanz'mria che si fa 
aranti in un paese sottosviluv-
pato) ed In una deho*ciata fa 
mialia della recrh'm clause ter 
riera che sta per essere snp 
piantata dal capitate dnnnztano 
che dispone di wtnri e nh"i effi-
cari strumenti per arstire il 
potere. 

Vusuraio Ahelardo 1. w«a fuf-
ti i mezzi pur di soddisfare la 
« nerrosi *: comnra. rende. si 
vende. uccide Ed in un paese 
sottnsriluppato t'unica co*a che 
si pud romprare a hasso costo 
t la miseria dei poreri. faccn-
dnla pai f nit tare a dor ere ed 
investendo poi il ricaratn in fu-
cili e cannnni da acquistare 
prefenb'dmerte in America per 
essere prnnti nel caso che si 

L'oltrice brasiliana Dina Slat 
nella parte di Heloisa di Le-
sbo nel • Re della candela » 

dovesse capitare in una guerra 
0 ci si trovasse a doret fron 
teoniare una rivoluzione. 

Abelardo I compra la miscrxa 
ed uccide chi non ha piij da 
offrtre twppure questa. Son vuo 
le ostacoli lungo la sua strada 
e cerca appnggi perctd fra le 
vecctne caste, nella chiesa di 
Pio XI. fra gli intellettuali in 
tegrati che devono servirlo e 
basta. e chiedere protez'wne 
al comprensivo imperialismo 
americano Ahelardo I. da buon 
rappresentante di una bar 
ghesia di rapina. non si ac-
contenta dell'usttra: compren-
de che per rafforzare il suo do-
mintn ha bisopno di una indu 
stria, non grande certo, ma 
gderente alle caratteristiche del 
sun paese: diverrd non re del 
Vacciaio. ma Re della candela 
doe * I'unico prndottn d'alto 
consumo in tin paese senzo 
mercalo se non il commercio 
delle candele. dal momento che 
tutti muoiono E si sa che in 
un paese culluralmente me 
dioevale nessuno ha il corag 
gio di morire senza una can 
dela in mono >. 

Usura. caffe e candele gli 
serviranno per finanziare com 
plotti e squadre fascis'e. per 
leaarsi con Vantica nobilta con 
la quale si imparenterd fidan-
zandnsi con la bella e disso 
luta Heloisa di Lesho. 

Ma if sistema che con lanta 
tenacia ha contrihuito a creare 
non ha pietd neppttre di lui: 
socenmbera. pensando alia « W-
volutton social » tradtta. ma in 
fin dei conti snddisfatto di pas 
sare la * mono» ad un Abe 
lardo 11. sicuro che il sun suo 
cessore porterd aranti « degna 
mente > il sistema. 

Questo e II re della candela 
uno spettacolo che non pud 
essere giudicato — sia sul pia 
no artistico sia su quello idea 
logicfrpolitico — con il metro 
della critica enropea Pud es
sere discusso. accettato o rifiu 
tato. non giudicato in senso 
stretto Per not e spettacolo. 
sia pure con certe iranae. da 
accettare e sul quale riflettere 
per riuscire a capire una 
realtd tanto interessante e tan 
to crmtraddittoria come quella 
brasiliana in particciare e del 

Terzo mondo latino americano 
in generate, una realtd dove 
si intrecciano elementi cultu
rali e sociali (che trovano tl 
loro riscontro teatrale in ge-
stualitd popolaresche efficaci e 
per not iniisilnte) fra i piu di-
sparati: un croqiuolo aliamente 
incandescente dal quale i oio-
rani di « Teatro Oficina » (che 
a San Paolo hanno il loro pub
l ico fra i gioiani studentt e 
la scarsa horahesia Ulumina 
ta) sperano cite tisrird una 
linea originate per condurre una 
effieace azione sul piano cnttu 
rale ed artistico Per ranoiun-
gere questo scopn Corrca ed i 
suoi compaoni hanno imhoccato 
la itrada di un teatro di pro-
vocazione. di satira d't\sacra 
trice per distrugaere il vec
chio e costruire sidle sue ce-
nci il * nunvn »: un teatro che 
ondenaia fra la ricerca int'dlet-
tuale ed il pnpnlnrescn fnuesto 
sviega la 1rastnrmaz>nvc dei 
personaggi in clown da « car-
naval *) Ed in questa chiave 
hanno interprrtato I) re della 
candela i hravisiimi attnri del 
t Teatro Oficina». 'ra i nnnli 
hanna fatto tpicco Renntn Ror 
ahi (Ahelardo 1) Fernando 
Peixntn (Ahelardo 11) <• Dina 
Sfat (Heloisa). Successo e ap 
plausi. 

Carlo Dpgl'lnnocenti 

II film 
di Michel Cournot 

rappresentera 
la Franeia 

al Festival di Cannes 
PARIGI. 20 

II film l.es gauloises lileues, 
che ha segnato il debutto nella 
reuia di un critico cincmato-
gradco Michel Cournot f'e! Vou-
rcl Obscrvateur. 6 stato scelto 
dnl ministro deidi afTari cul
turali Andre Malraux per rap-
pre«;entare la Franeia al pro*-
simo Festival di Cannes '10 24 
magaio) II documentario Delta 
du sel. del fotografo Lucien 
Clergue. e stato. d'nltro canto. 
scelto per rappre^rntare la 
Franctn nella cateioria dei 
cortometraggi 

In Iiz7n. per partecipare al 
Festival come * invitati ». fluu-
rano tre film: Je t'aime. je 
t'aime di Alain Resndis 21 
heures de la vie d'une femmc. 
di Dominioue Delouche e Tu 
seras terrihlement gentille. di 
Dick Sanders La Heeisione in 
propovito sara presa lunedi. 

II delegato generale del Fe
stival, Favre Le Bret, ha scelto 
intanto, a rappresentare la Spa-
gna. Pippermint frappe" di Car
los Saura. Protaconi^ta del film 
e Geraldine Chaplin. 

reai\!7 • • • • • • • • 

a video sperito 
UN FUMETTISTICO ADDIO 
— Con questa Addio Gio 
vinezza. la stagione delle 
Oix?rette "68 si conclude con 
un capttombolo. Piccolo, p / 
raltro, perche non e'era poi 
da cadere da yrandi altez 
ze: in fondo. questa fine 
e'era da aspettar&ela )m 
dalle prime battute della 
Vedova allegra. La scelta 
di uno sdolcinato fumetto 
degli anni died come Addio 
Giovineiia non e stata cer
to mioliore di quelle dvlla 
Vedova allegra o di Feli-
cita Colomlxt: semmai pea-
oiore. Al di Id delle sue 
inniimereroli mes\sin scene 
teatrali (comprce quelle 
realizzate dalle filodramma 
ti.-he). delle sue rtduzioni 
cinematografiche e della 
sua precedente vcrsiane o 
pereltistica. infattt, questa 
conimediola di Camasto e 
Orilia .si rirela oggt piu 
che mai csprcsbimic del co 
stunie e della t mitolojia » 
piccolo - borpfiesi di quella 
belle epoque formalo ridntto 
che Vltalia ante prima 
guerra • mondiale P'tteva 
pennetter.fi. almeno nel v/o 
Settentrione. Era. que<tn, 
un comptactuto poemetto, 
scritto ad usn e consumo di 
quel (linvani /irinleoiati 
che poieraiio ronsiderare 
gli anni dein'nicersitn co 
me una pausa di gnliardtca 
baldoria prima di nentrare 
net ranghi da padri di fa 
minlia; ad u.so e consumo 
dei papa die. in compcn.so 
dei ra/;Ii« spediti. tiievc 
vano dalle avventuie di 
.Mario uno sttmaln a « rilor 
nare piorani ». ad ttsu e 
consumo delle ragazze di 
modesta condizlone che. se 
non avevano alcuna possi 
bilitd di soonare il matri
monio con gli studenti prin-
cipi azzurri, trovavano al
meno d modo di commtto 
versi sulla .snrtc di Dorina. 

Col vento che lira nella 
I'ntversttd non dtremmo 
propria, pero. che oygi A I-
dio Ciioviiie//a po^^a na 
scondere le sue vial men 

niche rughe: non si cede, 
quindi. die cosa abbia spin-
to i dirtgenti televisivi a 
sceglierla. se non la spe-
ranza di .su.scitare in qtial-
che modo net pubblico — 
in un certo pubblico. alme
no — un po' di nostalgia 
per quel « buon tempo an-
tico». A occhio e croce. 
tuttavia. piu die nostalgia 
— anche in quel certo pub
blico — questa versione mu
sicale di Addio Giovinci^a 
nschia di suscitare una in-
nncibile ntna. E' vera che 
oli autori hanno cercato di 
animare i'c.sidssima r»ceii-
da ricorrendo ai balletti, 
a: corettt e alle canzonet-
ne piu che nelle due ope-
rette precedentt: ma questo 
non scmhra sufficiente. tan
to piu che balletti. coretti 
e canznncinp — ^trettamen-
te mantenuti nclla spi>itn 
arigmann ilv'la commedia 
- non fanno die accentuare 
gli a\pctti stucc'u'voh del-
I'litsicmc. F. >r la misura 
non /os»e ancora coltna, ci 
.sono seinpre oh interpreti 
a vrovi-c-le'v un Sinn Ca 
stelnuom die ha Tana di 
un mantchino: una OrneUa 
I'anoni che membra tiscita 
dalle pnnme di Grand Hotel: 
e snprattuttn una Gnbola 
C'nquetti che. con i sum at-
tegrramentt da /info pas-
scattn. rinnrta contmua-
Vicnte In svettacn'n al li-
velln ftlndrammaticn. Sre-
ne enme tl duetto tra .Mono 
e Dorina (tit set quello e in 
sono nuestn. in snnn questn 
e tu sfi quello) il giochet-
to sulla phta di pattinan-
gin Ventrata di Elena, la 
seduz'one finale erano incf-
fahih Se hasta'-a a sal-
vare la puntata il ca'linra 
fismo di Antonello Falqui 
(gli t PA-frrni» formesi. le 
ombre sul 'video mentro 
cantata l.enne): anche su 
carta patmata. un fumetto 
rc>ta sciiijni' un fumetto. 

g. c. 

preparatevi a... 

Ulisse e le sirene (TV 1, ore 21) 
Delia puntata odlerna dell'« Odlssea », la qulnta, fanno 

parte altri due eplsodl fomosl del poema: II viagglo dl 
Ulisse nell'Ade e I'incontro in mare con le sirene. che con 
i! loro canto irretivano i naviganti e li attiravano verso la 
morte. E' ancora Ulisse che narra quette sue avvonture flla 
corle di Atclnoo: alia fine della puntata, l'eroe lascia I'lsola 
dei Feaci per iniziare ('ultimo tratlo di viagglo verso Itaca. 

» • » • * » 

MANTENETE 
GLI ANNI VERDI 
CON IL -

CAMPI 
VERDI 

VACANZE nell'UNlONE SOVIETICA 
Da Genova o Napoli da Venezia o Bari ai porti del Mar Nero: Odessa. Yalta 

e Soci a bordo delle confortevoli navi LITVA, BASHKIRIA. AGIARIA. 

Un piacevole soggiorno nell'URSS: viaggi turistici con numerosi itinerarl, 

crociere fluviali sul Volga e Dnieper, riposo e cura, caccia e pesca eccetera. 

Noleggio delle autovetture nei porti e nelle altre citta. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE : 

INTOURIST i I MORFLOT 
Via L. Bissolati. 27 

00117 . ROMA 
tel. 41.25 57 

Via Clitunno, 46 

00198 • ROMA 
tel. 6374.481 

OUALITA 
superiore acciaio inossidabile 
al microcfomo 

DURATA 
eccezk>nale!12 rasature con 1 lama 
opportunamente numerata 

GARANZIA 
acciaio svedese lavorato 
in Cechoslovacchia 
con tecniche d'avanguardia 

PBCZZS 
w RlOU^ 0H**10 5LAME ASTRA SUPERIOR 

http://pennetter.fi

