
Spettaeoli 
VERSO CANNES. I due registi parlano del loro film tratto dal libro di Goethe 

Settecento, un secolo da cinema 
«Le affinita elettiue? Sono ia madre di tutte le storie d'a-
more». Parola di Paolo e Vittorio Taviani al celebre ro-
manzo di Goethe si sono ispirati per il loro nuovo film. 
La pellicola sara proiettata fuori concorso al prossimo fe
stival di Cannes in una serata dedicata alia raccolta di 
fondi per la ricostruzione della Fenice di Venezia. «1 no-
stri pronostici per Cannes? Palma d'oro aBertolucci e 
migltorattor»Narini Moretti, Col1 tShti auprW"t"!V ' ' 

• Nel 700, insieme a molte altre 
cose, nacque Carte dei giardini E 
non 6 certo Un caso che nelle Affini
ta elettive il giardiniere sia il se
conded personaggio a entrare in 
scena, sublto dopo il barone 
Edoardo, e'ben prima di Ottone, 
di Carlotla, e di Ottilia - owero, 
degll allrl tro lati del «quadrango-
Ion amoroso creato da Goethe. 

L'arte dei giardini coincide con 
I'qlaborazione della poelica del 
«pittoresco», loorizzata dal pittore 
di acquerelii Alexander Cozens e 
appllcata da molti grandi pittori 
inglesi del secolo, da Gainsbo
rough a Reynolds a Constable. 
Due liloaofie die in qualche mo-
do coincidono: il pittoresco pre-
vede IMnvenzinruw dei paesaggi, 
owero la nascita di uno spazio 
vlrtuale oltenuto spesso assem-
blandu dementi reali di paesaggi 
dlversl, Come ha nolato Giulio 
Carlo Argan, il 700 e il secolo in 
cui, grazie all'imporsi della scien-
za e della lecnologia, le discipli
ne intellettuali si separano; se la 
scienza si occupa del mondo 
«realc«, l'arte avra come proprio 
dominio il mondo •immaginario», 

Nel 700 nasce, culturalmente e 
lilosodcamente, I'cpoca in cui 
stiamo vivendo. E nasce, piO pre-
cisamenle, nel momento in cui il 
secolo dei Lumi declina e le filo-
sofie razionaliste debbono con-
Irontarsi con le brume del roman-
ticismo nuscente: che non le di-
struggono, ma le contaminano, 
creando quella dialettica tra ra-
gione e sentimento nella quale 
ancor oggi, donne e uomini del 
2000, ci muoviamo con qualche 
affanno, 81. avete letto bene: ra-
glone e sentimento, owero il tito-
lo Italiano di un film appena usci-
to, quello seritto e interpretatp da 
Emma Thompson: in originate si 
chiamava owiamente Sense and 
Sensibility, • come il rornanzo di 
Jane Austen da cui era tratto. E 
proprio qui sta il punto. 

Sense and Sensibiility &un libro 
«sul crinale» che separa il 700 
dall'800, e che segna I'irruzione 
del romantieismo sulla scena cul-
turale del mondo. Idem dicasi 
per Le affinita elettiue, rornanzo 
che Goethe scrisse fra il 1808 e il 
1809. Quello che e, indiscutibil-
mente, II p|Ci grande dim su quel 
secolo, Barry Lyndon di Stanley 
Kubrick, si ispira a un rornanzo 
satirico dt William Makepeace 
Thackeray, sorittoru otfocentesco. 

Fa parzialmente eccezione Le re
lation! pericolose di Laclos, testo 
settecentesco ma intriso di uno 
splrito libertino e aristocratico 
crudelmente anti-illuminista. Da 
Laclos, sono stati tratti due film, 
uno celeberrimo - diretto da Ste
phen Frears, e intitolato come il 
libra -, I'altro ingiustamente sotto-
valutato, Valmont di Milos For-
man. II cecoslovacco e, assieme 
a Kubrick, il cineasta che pifl ha 
lavorato sul tema: piu sottilmente 
in Valmont che nel celebre e 
strombazzato Amadeus, dove la 
dialettica ragione-sentimenlo sfo-
cia nel contrasto fra mestiere e 
genio, fra Salieri e Mozart. 

Insomma, quando il cinema la-
vora in maniera seria, profonda, 
sul tefna, va a cercare i momenti 
di crisi, si infila come un cuneo 
nelle crepe della storia. L'unico, 
grande film gioioso sul 700 e il 
Tom Jones di Tony Richardson, 
da Fielding. Kubrick, in Barry Lyn
don, riesce addiritlura a volare 

-piu alto della sua «foite»: mentre 
Thackeray fa una satira feroce 
della letteratura picaresca del 
700, e di tutti i miti social! e cul-
turali del secolo, il regista azzera 
il potenziale comico del rornanzo 
e racconta la parabola di un po-
vero che si fa ricco e poi ritoma 
povero. II vera modello di Ku
brick, in realta, e pittorico, ma di 
una pittura che supera il «pitlore-
sco», si fa narrativa, e si cala nel 
sociale. Parliamo dei progress di 
Hogarth, cicli di quadri - poi ri-
prodotti in litografie, e venduti 
come il pane: perche il 700 e an-
che il secolo in cui l'arte si fa mer-
"ato - che raccontavano tristi sto-
i,e di ascesa e cadula (le due pifl 
famose sono The Rake's Progress 
e The Harlot's Progress, owero la 
Carrlera di un Libertino e la Car
riers di una Proslituta). 1 Taviani 
spbstano I'occhio dai sociale al 
sentimentale, racconlando quella 
che, parola loro, e «la rnadre di 
tutte le storie d'amore». Ma in 
qualche modo I'amore rientra in 
un progetto: fa parte di un mo
dello culturale che vuole modifi-
care il mondo, renderlo specchio 
della ragione. E, naturalmente, 
l'amore si prendc le sue rlvincite, 
il mondo si rivela selvagglo, vio-
lento, indistruttibile. 

II 700 al cinema e un secolo 
buio. Perche tutlo il bulo della 
nostra modernita viene da II. Al-
tro che Medioevo! 

Duescenedl«8arrylyndon»e>-Ragione 
e sentimento". In aKoa sinistra 
lean-HugesAngladeeMarieGlllaln, 
adestraFabrhioBentivoglloelsabellaHuppert 

I fratelli Taviani: 4s nastre M t t a elettive 
un omag^o alia nataa e alia n»luzione>> 
• ROMA. A un certo punto, chiac-
chierando, a Paolo Taviani sfugge 
la parola magica: «Le affinita eletti
ue e la madre di tutte le storie 
d'amore». Ci siamo, a costo di ci-
tare Saddam Hussein: I'archetipo 
delle storie d'amore moderne 
non poteva che arrivare da II, dal 
momento in cui il 700 diventa 
'800,1'illuminismo scivola nel ro
mantieismo, le certezze del seco
lo dei Lumi comiheiano a fare i 
conti con i chiaroscuri dei senti-
menti, la scienza si confronta con 
gli abissi della psiche. Si, quello e 
il momento in cui nasce 1'epoca -
psicologica, sentimentale, cultu
rale - in cui stiamo ancora viven
do. E quello e il momento che i 
fratelli Taviani raccontano nel lo
ro nuovo film. 

"Abbiamo scoperto Goethe -
raccontano Vittorio e Paolo - nei 
primi anni in cui eravamo a Ro
ma. Arrivati quaggifl "per fare il 
cinema", in realta non facevamo 
un bel nulla, e per passare il tem
po scrivevamo film che non 
avremmo mai realizzati e risco-
privamo i piacere della lettura. II 
primo testo di Goethe che ci ca-
pil6 a tiro fu Poesi'a e oerita. Pen-
savamo a lui come a un letterato 
paludato e odioso. Scoprimmo 
che era come un fratello. Che la 
pensava come noi (quanta e pre-
suntuosa la gioventu, non erava
mo noi a pensaria come lui, ma il 
contrario,..). Poi lo dimenticam-
mo. Ma le affinita elettive, con 
quella sua strultura classica e for
te, ci era rlmasto dentro,.,» 

Cosi, anni dopo, quel rornanzo e 
rttornato. 

Abbiamo ricominciato a lavorarci 
negli anni 70. ambientandolo al 
giomi nostri. Ma cost facendo I'ave-
vamo disperse in mille rivoli. SI per-

deva il nocciolo duro, forte del rac-
conlo, il romantieismo sofferto e 
violento dei personaggi. Oggi, quel
la forza e tomata ad imporsi. In 
questi tempi di frenesia audiovisiva, 
di valori cosl labili, di cinema para-
dossalmente «naturalistico» che 
racconta il caos in modo caotico, 
siamo voluti tprnare alia semplicita 
di quella storia; E stato un modo di 
rimettere i piedi in terra, di ritrovare 
unasolidita. 

E per fario, avete rievocato un'e-
poa in cui llluminlsmo e romanti
eismo si confondono... 

Una volta si par|ava del 2000 come 
dell'anno della grande pace univer
sale. Ora il 2000 sta anivando, e si e 
capita che non sara cosi. Tutto e di 
nuovo in discussione. I personaggi 
delle Affinita hanno un progetto 
per la conquista dell'armonia. 
Amano la vita, ma la vogliono 
controllare. Ma tutto casca. La ra-
zionalita si scontra con la fantasia 
della realta: che e incomprensibi-
le. violenta, travolgente. 11 loro 
progetto e fallace ma non per 
questo meno apprezzabile. 

E la forza dell'utopia: irreallzzabi-
lc,mabellissima. 

La spinta vitaie coincide con la vo-
glia di modificare il mondo. Si pu6 
fallire, ma la spinta e comunque 
positiva. Le affinitd elettive e 
straordinariamente simile a San 
Michele aveva un gallo. C'e un 
uomo che ha un progetto (rivolu-
zionario), poi si scopre che la 
realta va in altre direzioni, ma noi 
stiamo can lui, con qiieH'uorno. E 
sempre la stessa storia. Negli anni 
'60 e 70 la raccontavamo all'in-
lemo della politica, perche I'uo-
mo viveva nella politica e la poli
tica sembrava la cliiave per capi-
re tutti. Oggi la racconliamo nei 
sentiment!. Ma quel che conta e 

la relativita. L'uomo e al centra di 
tutto, ma nonostante questo e re-
lativo rispetto alia realta. Questo 
e il vero materialismo. Se si perde 
di vista questa relativita, si viene 
accecati dalle ideologie. 

In «Barry Lyndon», Kubrick ha fat-
to quakosa di moKo simile. Un 
uomo conun progetto, eilsuofal-
limento. Ascesa e caduta... 

Si, ma I'ascesa e la caduta sono so-
ciali. E un film sui rapporti di clas-
se. Bellissimo, naturalmente. Ku
brick e straordinario soprattutto 
per come cambia stile da un film 
all'altro.forzando il linguaggio ci-
nematografico ai propri scopi. Al-
1'epoca di Barry Lyndon molti re
gisti, noi compresi, odiavano lo 
zoom come qualcosa di artificia-
le. Lui usO gli zoom a ritroso per 
aprire le sequenze, per dividere il 
film in capitoli. Stupefacente. 

I rapporti di classe non sono as
sent! nemmeno dal vostro film. II 
personaggio deila bambina, la 
servetta che invohmtarlamente 
«provoca» la morte di Ottilia, e 
fondamentale. E vol le avete dedi-
cato un finale straziante, per di piu 
inventato rispetto al rornanzo. 

Agostina non capisce la storia, ma 
percepisce il dolore, e alia fine si 
porta addosso tutta la tragedia. 
Racchiude il senso del film. Quan
do, nel finale, lei vaga per quel 
campo, strillando, e come se la na
ture si riprendesse il suo posto, va-
nificando gli sforzi di Edoardo, di 
Carlofta e di Ottone per dominarla. 
E la musica di Carlo Crivelli segue i 
suoi strilli. La rnusica del film segue 
lo stesso percorso della trama. Non 
e un segreto che avevamo pensato 
a Luciano Berio per la colonna so-
nora, ma Crivelli e stato bravissimo. 
Cercavamo una musica che partis-
se dalla dissociazione degii ele-
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LA TV DI VAIME 

menu, per amvare all'drmonia e 
poi distmggerla ultenormente Cri-
vellicelhadata 

Pensavamo a Kubrick anche per la 
presema delta voce fuori campo, 
che pure in «Bany l#ndon» e fon
damentale. Inottre, nel vostro film 
la voce «off» e di Clancario Cianni-
ni, die nel film di Kubrick dopoia-
va Ryan O'Neal... 

Una bella coincidenza... Per npi 
Giannini aveva gii dpppiato Julian 
Sands nel Sole anche di nolle, sa-
pevamo quanta e bravo, ma 
quando l'abbiamo chiamato per 
le Affinita ci ha confessato che fa
re i! narratore fuori campo e assai 
piu difficile. Finche e un perso
naggio, ci ha detto, va tutto bene, 
ma il narratore e un mistero, de-
vo capire chi e. Scherzando (ma 
non troppo), Fabrizio Bentivoglio 
ci aveva detto, durante le riprese, 
che avremmo dovuto leggerla 
noi. In parte e vero: la voce fuori 
campo rispecchia forse gli autori, 
ma al tempo stesso e un perso
naggio, interviene con sentimenti 
suoi... ma come avremmo fatto? 
Molto meglio Giannini... 

A un certo punto I personaggi teg-
gonobteorta del coloridi Goethe. 
A queU'epoca la scienza «ra forte-
mente connessa con la cultura 
umanlstlca. Un'aKra Utopia? 

Un'utopia e un punto di forza. La fi
ne del 700 era un'epoca di grande 
fermento, Pensa che in Toscana, 
grazie all'adozione del codice na-
poleonico, e'era gla il divorzio. E 
uno dei motivi che ci hanno sospin-
to ad ambientare la storia in Tosca
na, anziche in Germania: il fatto 
che i personaggi potessero verosi-
milmente parlare di cose «moder-
ne» come il divorzio. Per noi Le affi
nita elettive e una storia contem-
poranea. OAI.C I 

Userenita 
diBonolis 

Q UEaO CHE preoccupa 
moralisti ed educalori (ma 

- anche molte persone nor-
mali.via) e il rapporto spesso falsa-
to fra realta e fiction che si determi-
na con la fruizione non awerlita dei 
programmi tv e I'informazione, in-
consulfae non hltrata dal buonsen-
so, riguardante il mondb catodico. 
Quando, giomi fa, un folle ha mes-
so in atto una carneficina a Port Ar-
thHr in Tasmania sparando all'im-
pazS|ta su innocent! turisti, molte 
persone che hanno assistito all'uc-
cisione di 35 virtime non hanno rea-
gito istintivarnente riparandosi per
che - hanno dichiarato dopo - ave-
vano pensato ad una trovata spetta-
colare, tipo Scherzi a parte o del 
genere delle simulazioni organiz-
zate negli States e altrove per in-
curiosire i forestieri nei villaggi 
western ricostruiti per loro anche 
nell'atmosfera. Un atteggiamento 
dovuto all'uso, tipicamente televi-
sivo, dell'esagerazione per attrat-
re le curidsita della gente. 

Cosi Alda D'Eusanio (L'ltalia 
in direlta) ricostruisce a Saxa Ru
bra un blitz dei reparti special! di 
polizia che irrompono nel centra 
di produzione in seguito alia cat-
tura simiilata di una annunciafri-
c©'da parte di malintenzionatl a 
cachet. Qualcuno pu6 averci cre-
duto, anche se la mdbilitazione 
dei Noes per liberare sfclesSahdra 
Canale nsultava ec«ssi*at•«1p«(? 
sarcibene Certa fidUitlli'n l̂le isti-
tuzioni o in protagohisti Investiti 
di una qualche autorita morale o 
d'altro tipo, non dovrebbe venir 
messa alia prova con giochi o 
speculazioni II Gabibbo per 
espmpio, viene spesso presentato 
come "difen^ore civicos dei diritli 
dl tutti Poi, nello stesso program-
ma, viene proposto come testi
monial di prodotti commerclali, 
(ora, tocca alia Citroen): quan-
dje che mente' Di quale iniziativa 
del fagotto animato deve dubitare 
lo spettatore' E ancora: la tv pre-
ijna se stessa con Gala e Oscar 
che sanno di sagra familiar-azien-
dale C'e chi la fa pifl sporca di 
altn II prossimo telegatto vede, 
nelle terne di nomination, titoli 
poco giustificati da numeri e dal-
1'appeal 

L QUIZZONE pub \>eramente 
, aspirareall'Oscardeigiochi?E 

delle tre fiction proposte come 
pnmeggianti, quali hanno effettiva-
mente le carte in regpla? Pub Roxi 
bar aspirare, come dice la propo-
sta, al titolo di trasmissione dell'an
no? E Giomo per giorno di Cecchi 
Paone o Sgarbi quotidiani possono 
inSidiare il primato de II fatto di Bia-
giiper ̂ jeategoria trasmissionl quo-
tidiane di.attualita e cultura? Eppu-
jtp goijo l̂ij in testa insieme. Per la tv 
iiritesRhiriaccia, alraeno nelle pre-
visioni pubblicate dal settimanale 
promotore, un telegatto per Forum 
(che sarebbe utile a chi, pardon?), 
Ma che mondo e, si chiederA qual
cuno, quello della tv? 1 giornali han
no riportato 1'ullimo episodlo del 
video-mercato. l'ingaggio di Bono-
lis da parte della Fininvest o meglio 
il suo ritorno dopo un prestito ad al-
tra squadra. Non c'e niente di male 
nel fatto in se: ognuno va dove lo 
porta ileuore o quel che gli pare. La 
cifra ventilata 6 stupefacente (do-
dici miliardi? Ma anche fossero ot
to...),, ma la frase del conduttore ri-
ppttata dai quotidiani («Ho scello 
ia serenita economical placa mol
te nascent! indignazioni. L'imba-
razzo nasce se mal dal permanere 
dell'ingaggiato nei pallnsesll dell'a-
ziendapessionaria:olsabatoBono-
lis cpplinua a perdere con i nuovi 
generbsi padroni. Non c'e certo 
malafede, mail faslidio e innegabi-
le. Ecoslprobabilmentesuccedera 
fino all'autunno quando flnalmen-
te cambiera casacca trasl'eiendosi, 
Ma forse anche questa mazione ri-
guarda solo, moralisti ed educalori 
e quanti risultano sensibili a CIHII 
rapporti falsatl che la tv propone, 
anziquasioslenta. 

[ Enrico Vaima] 
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