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Conversazione con Buazielli eun interlocutore pedante 

Galileo ovvero la scienza 
* * * . ' } 

e la liberazione deH'uomo 
A pochi giorni dalla attesissima « prima» anche la stampa 
borghese e costretta a fare i conti col capolavoro di Brecht - Si 

riaprono le polemiche sul dramma e sul personaggio 

Dalla nostra redazione : 
MILANO. 30. 

Dopo tanti discorsl alia spez-
tata tra di noi, Tino BuazzelU 
cd io fucemmo saggia risoluzio-
iic di trovarcl una giornata in-
Mi'/ue, nella quale, bandito ogni 
nit TO negozio, attendessimo a 
vugheggiure con piu ordinate 
speculazioni le "meraviglie" del 
Galileo. Fatta la radunanza, e 
non gli nel • palazzo dell'illu-
t,trissimo Sagredo. bensl in ospi-
tale trattoria, dopo i debltl, ma 
perd brevi complimenti, il si-, 
ynor BuazzelU in questa mnnie-
ru comlncia, 

(Come rekistere alia tentaAo-
ve, regittrando • un colloquio 

con Vtnterprete di Galileo Gali~ 
lei neU'opera di Brecht. di co-
ininciare proprio varafrasando 
I'introdnzione al Dlalogo dei 
inatBimi eistemi, tanto plit che 
con noi era un terzo interlocuto
re che nel corsa della conver
sazione venne esponendo, come 
si vedra, delle tesl ora disar-
viantemente ingenue, ora cap-
ziose. ora di fatuo conformismo. 
ora pedantesche e r\sibili? A 
questo terzo interlocutore, rni-
tnralmente. non potevamo non 
dare il nome di Simpllcio che 
•nel Dialogo galllelano rappre-
scnta i'aristotelico dogmatico. 
colui che si oppone alle idee 
nuove in nome di cib che sta 
scritto nei Itbri vecchi). 

In questa maniera. dunque, 
il signor BuazzelU comincld: 

BUAZZELLI — Gran parte 
del tempo che mi rimane Hbe-
ro nella giornata, vrima e dopo 
le prove del Galileo al Piccolo 
Teatro, Vimpiego a leggexe tut-
to quello che quofidiani, roto-
calchi, riviste di sinistra, di 
centro. di destra, .vengono pub-
blicando sul lavoro di Brecht. 
Vi si parla molto anche di me, 
•naturalmente, ed io ne sono 
contento, anche se non troppo 
raramente me la prendo per 
quel che dicono, inventando, 
insinuando, fantasticando. 

LAZ — Ecco, caro Tino, per 
dare un ordine alia nostra di-
scussione, cominciamo proprio 
col parlare di te. Lo farai be-
nissimo, il Galileo; certo, ;in 
da ora (e immaginati dopo), 
set molto discusso. BuazzelU, 
Galileo?, si domandano. e pen-
sano a died altri attori che, se-
condo low. potrebbero bene e 
ineglio interpretare il personao-
gio brechtiano. C'e chi dice che 
set troppo simpatico, troppo dl-
vertente. spontaneo, immedia-
to. corposo, quindi inadatto a 
fare questo pcrsor.aggio • di 
scienziato, questo martire del 
pensiero; oppure dicono che set 
anttpatico, sottile, cattivo, men-
tre Galileo dovrebbe essere 
simpatico, caldo, umano. 

SIMPLICIO — E' qtiesia pur 
anco la mfa opinione. Non si 
offenda, caro BuazzelU, ma io 
avrei visto. nel sua personag
gio, un attore piu cordiale. Per 
me Galileo e un personaggio 
positivo bonario e intelligence 
a un tempo: un genio italiano, 
insomma. Un genio borghese 
operoso... Lei, ne sono convln-
to, lo fara bene il suo Galileo, 
ma per me. non se n'abbia a 
male, un Gino Cervi era Vi-
deale. 

BUAZZELLI — Non voglio 
certo mettermi davantl ad altri 
miei colleghi, che chissa quan-
ti in cuor loro ambivano a que
sta parte. Ma e meglio non far 
nomi, non le pare? Io so sol-
lanto questo: che con Strehler 
ho lavorato molto per entrare 
nel concetto estetico e nella 
pratica della recitazione epica, 
del teatro epico: cosa che. la-
sciatemelo dire, nessun altro 
attore italiano ha fatto. A me-
no che si indulga come troppo 
spesso avviene nel nostro tea
tro all'improvvisazione, alia fa
cile avventura: e allora si che 
si pud ammettere un Galileo 
fatto dagli attori che ci hanno 
dato la galleria dei Tromboni 
o il Cyrano di Bergerac. 

SIMPLICIO — Lei ha no-
minato il teatro epico, questo 
famoso teatro epico. Ne ho let-
to domenica scorsa una spie-
gazione sul gran giornale ml-
lanese, e debbo dire che la cosa 

Tino Buazzelli durante le prove del «Galileo» 

mi ha stupito. Come, mi son 
detto, se anche il giornale ves-
sillifero dell'ordine e del quieto 
pensare si mette a parlar bene 
di Brecht, dove andiamo a fi-
nire? 

LAZ — II suo stupore pecca 
di ingenuita. Brecht e ormal un 
autore con cut la cultura bor
ghese deve fare i ccnti. Ha 
cercato di farll in vari modi: 
dapprima, ricorda, lo ha ne
gate del tutto (e su questa po-
sizione sono ancora i meno 
oculati sostenitori di una cul
tura cattolica oltranzlsta); pol 
ha concesso che sia un poeta, 
la dove tocca i sentimenti eter-
ni e le nobili passioni, Id in
somma dove e lirico, ma al 
tempo stesso respingendo il 
contenuto della sua opera, la 
sua ideologia: ora, infine, cer-
ca da un lato di puntare, ac-
cogliendone anche il vigore mo
rale e la nobiltd umanitaria del
le idee, sul suo problematismo, 
soprattutto sul suo relativismo: 
e dall'altro. sulla forma del suo 
teatro, che vuole essere narra-
tiva, mediate, afflnche gli spet-
tatori non si identifichino con 
cid che il teatro propone a loro 
modello. ma se ne possano estra-
niare per avere elementi di 
giudizio. 

BUAZZELLI — E' Qia un 
gran passo avanti: ed io con-
sidererd di aver reallzzato dav-
vero qualcosa di molto impor-
tante se arrb posto nelle mentl 
degli spettatorl degli elementi 
di piudin'o. Ma su di che? Su 
Galileo personaggio storico? 
Sulla sua famosa abiura e sul
la ~colpa» della Chiesa? Sul 
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Galileo eroe positivo, che abiu
ra per poter continuare a scri-
vere. maestro dunque nella fin-
zione e nel doppiogioco al fine 
di condurre a termine i Discor-
si che poi Andrea Sarti porterd 
in Olanda, sottraendoli alia 
censura della Chiesa? Oppure 
sul Galileo cattivo. che tradisce 
la scienza per vllta, che rinun-
cia alia sua dignita di scien
ziato per il suo abbondante pa
sta innafflato con buoni vini? 
Chi si ferma a questi interro-
gativi mi pare si precluda la 
possibilita di intendere quel 
qualcosaltro che nella Vita di 
Galileo c'e, e ne costituisce an-
zi la ragione. Galileo e positivo 
e negativo ad un tempo perche 
rappresenta lo scienziato di 
un'epoca lacerata da contrad-
dizioni terribili, ricca di possi
bilita e di remore, un momen
ta cruciate della lotta tra vec-
chio e nuovo. Come la nostra 
epoca; ami, poiche Vopera di 
Brecht non e un dramma sto
rico, esso vuole in sostanza par
lare della nostra epoca. Non 
solo: se e vera che siamo di 
fronte a questa grande lotta tra 
vecchio e nuovo, il problema 
che Brecht pone e: ma questo 

nuovo - che la scienza realiz-
za sulla terra per chi lo rea-
lizza? 

LAZ — In altre parole, chi 
ne e destinatario? E Brecht ri-
sponde, il popoto; per esserne 
presto anch'egli Vartefice, il pro-
tagonista. Solo allora, questa 
contraddizione di fondo sara $u-
perata {ne sorgeranno altre, si 
capisce: ma tocchera ai poeti 
del XXI secolo parlarne). 

SIMPLICIO — Tutti bei di-
scorsi; ma intanto mi pare che 
ai suoi tempi Galileo che era — 
non dimenticatelo — un buon 
credente, non poteva fare nien-
Valtro. -Non abiurd per vilta; 
ma perche credeva che da buon 
cristiano fosse giusto fare cosi-

LAZ — Perb continub a scri-
vere in segreto, nella sua pri-
gionia dorata. Non sapeva di 
commettere peccalo? No. no: 
il suo vera peccato, e Brecht 
fa del suo Galileo un perso
naggio consapevole di cid, fu 
quello di accettare che U suo 
sapere restasse nella ristrettis-
sima cerchia dei sapienti, de
gli sclenziati, che apparteneva-
no. che erano al soldo. Vespres-
sione e dura ma e esatta. dei 
potentl. delle corti principe-
sche. della curia romana.-

BUAZZELLI — E sarebbe 
fare un errore per ecccsso di 
%toricismo rinunciatario S di
re che allora Galileo non 
areva in realta a chi consegna-
re la sua scienza. il dire che 
non ci sarebbe stata una bor-
ghesia cavace di farla frut-
tare. Certo. la borghesia ita-
liana era in posizione subal-
tema. in quel secolo cosi den-
no di fermenti quale fu U Sei-
cento: e lo era anche perche 
lo stesso potere temporale e 
spiritual? che cost rinse Gali 
leo alia abiura aveva resistito 
con tutte le sue forze alia Ri 
forma e alio slancio espaiuiro 
della borghesia nel nostro paese. 

SIMPLICIO 5 - Questi sono 
problem! troppo complessi. ml 
pare, c che insomma esulano 

da cib che ci deve interessare 
di piii, e cloe I'arte. A me pare 
che in fondo non abblano poi 
torto coloro che dicono essere 
questo Galileo di Brecht poco 
digeribile per gli italiani. Noi 
fin dai banchi delta scuola im 
parlamo a conoscere i famosl 
versi del Foscolo... 

BUAZZELLI — Ah. e mo 
ci risiamo! A corto di argo-
menti, certi sapientoni tl tlra-
no fuorl la solita faccenda del-
Vonor patrio ofjeso. 

LAZ — L'ha scritto persino 
un professore universltarlo 
che va per la magglore in 
campo cattolico. Risibile scap-
patoia, per euitare il discor-
so sulla reale, storica. concreta 
responsabilita di cib che ac-
cadde a Galileo nel Seicento, di 
cib che accadde alia scienza in 
quel secolo, nel nostro paese. 
E che, poi, in fondo. non ri-
guarda che marglnalmente il 
Galileo di Brecht: un'opera del 
nostro tempo e sul nostro tem
po, il cut tema si pub rlassu-
mere forse. anche correndo, il 
rischio di schematizzare e di 
- mettere tra parentesl - per 
cosi dire tutta la straordinaria 
ricchezza di motltvi del testo, 
in questo modo: posizione e re
sponsabilita della scienza in un 
mondo in cui essa non e an
cora riuscita autenticamente a 
collaborare alia eliminajrione di 
cid che pin la inceppa e la di-
storce dai suoi fini di libera
zione, la divisione degli uomini 
in oppressor] ed oppresfi. 

Arturo Lazzari 

Diminuiscono 
gli spettatori 

in Francia 
PARIGI. 30. 

Dalle statistiche pubblicate 
dai servizio documentazione 
del Centro Nazionale di Cine-
matografia, risulta che il cine
ma francese ha perduto, negll 
ultimi sei anni, ben 111 milioni 
di spettatori. Nel 1962 e infatti 
proseguita la costante diminu-
zione del numero degli spetta
tori iniziatasi dopo il 1957. 
quando il numero delle pre-
senze raggiunse la punta mas-
sima (dopo il 1947) facendo re-
gistrare 411,7 milioni di spet
tatori. 

Nel 1962 le presenze sono sta-
te 309.4 milioni, con una di-
minuzione del 5.22 per cento r l . 
spetto all'anno precedente. Gli 
incassi lordi sono aumentati 
del 7,05 per cento rispetto a I 
1961 raggiungendo la cifra di 
689,41 milioni di franchi; tale 
aumento e dovuto tuttavia al-
Taumento del costo del bi-
glietto U cui prezzo (252 fran
chi) e stato del 12,94 superiore 
a quello del 1961. 

La maggiore diminuzione 
delle frequenze e stata registra-
ta nei cinema del Nord e del-
l'Est della Francia. 

Ha successo 

a Yarsavia 

lo Compagnia 

dei giovani 
VAPSAVIA. 30. 

La Compagnia De Lullo-
Falk _ Guamieri _ Valli . Alba-
ni. detta anche - d e i giovani-, 
ha rappresentato ieri sera a 
Varsavia Le morbinose di Carlo 
Goldoni. Alio «pettacolo. che ha 
registrato un caloroeissimo 
successo. assisteva l'ambascia-
tore d'ltalia in Polonia. Enrico 
Aillaud. Consensi entusiastici 
hanno raccolto sia l'eccellente 
interpretazione degli attori. sia 
la regla di Giorgio De Lullo. 
sia i costumi e la prezioea sce-
nografia di Pier Luigi Pizzi. 

La Compagnia "dei giovani* 
ha iniziato cosi felicemente la 
sua tourn^e nei paesi sociali
st!. che tocchera succeseiva-
mente l'URSS (Mosca e Le-
ningrado). dove 1'attesa b par-
ticolarmente viva. In orogram-
ma. oltre Goldoni, Pirandello 
(Sei penonaggi in cerca tTau-
lore) e II dtar'o di Anna Frank. 

Georges Wilson 
sosfffvirebbe 

Jean Vilar of TNP 
PARIGI. 30 

Georges Wilson, attore e re-
gista, raccoglierebbe. a quanto 
pare, l'eredita di Jean Vilar 
alia direzione del Theatre Na
tional Populaire: come 3i sa. 
settimane or sono Vilar ha an-
nunciato la sua deeisione di 
non rinnovare II proprio con-
tratto alia prossima rentrie 
teatrale. 

Wilson fa da tempo parte 
del T.N.P.. dove negli ultimi 
tempi e stato I'applauditissi-
mo interprete del Galileo di 
Bertolt Brecht e di Ubu re di 
Alfred Jarry. nonche il regista 
dell'Otage di Paul Claudel. Per 
pits aspetti Wilson appare co
me il - d e l f i n o - di vilar, con 
11 quale i suoi rapporti di la 
voro e di amlc'zla sono ec 
cellentL 

le prime 
Teatro 

La Mandragola 
Ogni nuovo incontro con Lo 

Mandragola e. piu che una con. 
ferma, una gioiosa nscoperta 
della bellezza di questa corn-
media. capolavoro del teatro 
italiano. e non soltanto italiano: 
inegiiagliabile per la felicita in-
ventiva. per la misura perfetta 
delle situazioni e delle psico-
logie. per la forza di una lingua 
letterariamente affasclnante e. 
teatralmente. funzionale, plasti 
ca, necessaria tanto da sbalor-
dire. L'edizione attuale dell'ope 
ra di Niccolo Machiavelli i ipe 
te nella sostanza quella accla 
mata, In scorsa estate, in spot 
tacoli aU'aperto; e che, a sua 
volta, si richiamava in modo 
esplicito alle meniorabili rap-
presentazioni di dieci anni or 
sono. quando La Mandragola fu 
svincolata dai veto censorio che 
(non dimentlchiamolo) Vaveva 
colpita. a eterno obbrobrio dei 
clericali nostrani. 

Sergio Tofano ha curato la 
legla, e ha indossato i panni 
dello incantevole, sempliciotto 
messer N'cia: personaggio che 
costituisce una delle migliori 
creazioni di questo attore. il 
quale vi profonde con garbo 
eccezionale la sua sottile ironia, 
il suo vivo gusto della satira, 
la sua penetrante umanita. Ser
gio Bargone e Ligurio. lo scal-
tro. gelido. sprezzante rufflano: 
e ne incide la flgura con esatto 
disegno. Mario Scaccia e Fra' 
Timoteo: e ne esprime il cor-
rotto fllosofare con intelligente 
sensibilita. con arguta maliz;a. 
Franca Maresa e Lucrezia: e 
manifesta con pungente proprie-
ta il passaggio della moglie di 
messer Nicia dalla stolida bi-
gotteria alia sensuale sfronta-
tezza. Nelle vesti di Sostrata. 
la madre, Giusi Dandolo forni-
sce un'altra prova del suo spi-
ritoso talento. Un gradino sot-
to Renato Campese, Callimaco 
di acerba presenza. e Sandro 
Don. che al servo Siro ha dato 
un risalto non tanto di recita
zione quanto visuale. Annabel-
la Cerliani ha detto con grazia 
i versi del Prologo. 

La scena e di Salvatore Ven-
dittelli; i costumi sono quelli, 
sempre eleganti. che recano la 
firma di Katy Castellucci. Fran. 
co Mannino ha musicato gli 
intermezzi poetici, che vengono 
cantati da Sergio Bargone. II 
Ridotto dell £liseo era gremito 
come assai di rado awiene; il 
pubblico ha applaudito con ca-
lore straordinario. nel corso de
gli atti e al loro termine. Molti. 
tra gli spettatori. i giovani: 
qualcuno di essi. purtroppo. e 
dovuto tornare indietro. poiche 
zelanti questurini vigilavano 
sull'applicazione rigorosa del 
divieto ai mlnori di 18 anni. 
Non potendo fare altro. ormai. 
i censori si sono infatti presi 
questa piccola soddisfazione: di 
proibire ai non ancora diciot-
tenni la visione di un testo che 
e, o dovrebbe essere. oggetto 
di studio nei licci italiani. Me-
schinita che qualifica in pieno 
i suoi autori. La Mandragola. 
comunque. si replica, e speria-
mo a lungo. 

ag. sa. 

Cinema 

Russia 
sotto inchiesta 

Russia sotto inchiesta e un 
arioso, piacevole ed istruttivo 
documentario lungometraggio, 
confezionato da due registi ita
liani, Leonardo Cortese e Ro-
molo Marcellini. e da una loro 
collega sovietica, Tamara Lisi-
zian. II titolo, veramente, non 
e del tutto preciso, poiche dalla 
Russia, qui. si spazia alia Geor
gia, aU'Ucraina, all'Usbekistan, 
alle terre vergini della Siberia. 
Anche gli argomenti sono i piu 
diversi: vita di tutti i giorni e 
avveninjenti" d'eccezione. vec
chio e nuovo, conquiste dura-
ture e diff icolta transitorie, gioie 
e dolori, lavoro e vacanze, ma-
trimoni e funerali. II viaggio 
non segue un itinerario pre
ciso, ma procede per accosta-
mento di temi. di situazioni, o 
magari per associazione d'idee: 
siffatta struttura. sottolineata da 
un commento dialogato, rende 
lo spettacolo agile e schietto an
che quando si affrontano pro
blem'! di notevole entita (la 
coabitazione. ad esempio), e 
permette di guardare con spre-
gjudicatezza, ma sempre con 
simpatia, ai molti e talora con-
trastanti aspetti della societa 
dell'URSS. La macchina da pre. 
sa peneira anche in ambienti 
non troppo consueti all'indagine 
cinematografiea: cosi una causa 
per divorzio. una cerimonia fu-
nebre ed una di nozze secondo 
il rito ortodosso sono tra le 
pagine di piu • vivo interesse. 
proprio per la sana curiosita e 
insieme 1'equilibrio che ispirano 
gli autori. Numerosi i momenti 
felici: la notturna e pubblica 
"gara di pocs ia- sotto il mo-
numento moscovita a Maia-
kovski. le soiari visioni delle 
ferie di massa a Yalta, quelle 
lunari dei - fiumaroli» di Le-
ningrando che sfidano il gelo 
deU'inverno. e via dicendo 

Altri elementi della rappre-
sentazione sono meno inediti: 
con i balletti di Moisseiev (inee-
riti. d'altronde. dsinvoltamente 
nel contesto). cosi gli sguardi 
gettati airinterno • dell'Univer-
sita di Mosca. La nutrita scor-
ribanda. visivamente awalorata 
dallo schermo largo e dai co
lore. ha il suo esito in un in
vito alia pace e alia solida-
rieta mondiaie: invito non re-
torico, ma anzi concretamente 
=astenuto dalle immagini emo-
zionanti delle prime imprese 
spaziali deH'uomo e da quelle 
festose dei bambini raccolti 
attorr.s a "Nonno Ge lo - , o 
-Babbo Natale- che dir si 
voglia. 

ag. sa. 

II T giurato 
La tranquilla, per non pochi 

degli abitanti uggiosamente 
tranquilla. vita di una citta-
dina, sita non lungi da Stra-
sburgo. e improvvisamente tur-
bata da un delitto; una giova-
ne awenente e stata strango-
lata sulla riva del la go. I so-
spetti cadono sul suo amico, 
che viene processato sotto la 
accusa di omicidio. La "gonte 

per bene», i beuostauti che 
costituiscono nella cittadina 
una specie di chiusa casta si 
schierano dalla parte della po-
Uzia e della magistratura, no-
nostante gli esiii indizi rac
colti contro l'accusato. a cui 
non si perdona di aver avuio 
rapporti con una fanciulla dai 
faciii amori In realta I'assas-
sino e un altro ed appartiene 
proprio al clan delle persone 
« dabbene *: il farmacista Du
val. Questi sorpresa la ragaiia 
quasi nuda, nei pressi del lago, 
si "era gettato su di lei e quasi 
incansapevolmente I'aveva uc-
cisa opponendo essa una di-
sperata resistenza. Cosi «l*one-
sto cittadino» Duval, da un 
giorno all'altro, era diventato 
assassino II rimorso tormenta 
acerbamente L'omicida che per6 
non confessa la sun colpa, col-
pa che d'altra parte tuscita in 
lui un drammatico risveglio. 
una chiaroveggenza che gli mo-
stra nel reale suo volto la gen-
te del suo ambiente, gii stessi 
suoi familiari: mediocri, attac-
cati ad una ipocrita morale, 
disposti senza alcun senso di 
umanita a mandare a morte il 
giovane di cui quasi palese b 
I'innocenza. Detesta pur se 
stesso, la sua vita trascorsa 
nel benessere ma grigia e mai 
giunta a nobili elevazicni. No-
minato, per singolare caso, giu-
rato al processo. ubilniente in-
dica ai giudici le prove della 
innocenza dell'accusato Questi 
viene assolto dai giudici ma 
non dalla «gente per bene •• 
che lo bandisce Duval rimane 
con il suo rimorso: come U do-
stoieskiano Raskolnikov si co
stituisce infine alia poLizia 
Ma non «< viene creduto » Nep-
pur viene arrestato quando nel 
tentativo di impedire il sui-
cidio deU'amico della giovane 
assassinata. involontariamente 
provoca la sua morte. E' il 
«c lan» che • difende i suoi 
membri, che . non ammette 
macchie sulla SUT onorabilita. 
Per fare tacere Duval che si 
ribella all'ingiusta legge. ci sara 
soLtanto una confortevole casa 
di cura per alienati 

Georges Lautner regista del 
film tratto da un romanzo di 
Francis Didelot. espone la vi-
cenda in un nitido calligrafico 
racconto cinematografico ma 
pur gelidamente cicche st'mbra 
che gli elementi narntivi siano 
posti come le proposizioni di 
un discorso dimostrativo piut-
tosto che per dar forma ad una 
rappresentazione poetica o viva 
Affiorano reminiscenze di Do-
stojeski e si pensa talvolta a 
Cayatte. Dignitosissimo e per 
diversi aspetti apprezzabile il 
film di Lautner non s'eleva 
drammaticamente. no sa espri-
mere efficacemente e suasiva-
mente I suoi significati cosi 
come era nei propos'ti della 
scelta di un tale assunto Ec-
cellente la fotografia ed ec-
cellenti gli attori: Bernard 
Blier, Daniele Delorme. Mau
rice Biraud. Bianco e nero. 

II monaco 
di Monza 

Un ennesimo travestimento 
di Toto e Macario, che, finti 
frati, capitano fra le grinfle di 
Nino Taranto nei panni di una 
specie di Don Rodrigo (diversi 
sono gli spunti tratti dai Man-
zoni), il quale pretende di spo-
sare la cognata, a cui e morto 
di recente il marito, con un 
rito celebrato da uno dei due 
«religiosi». La vedova rifluta 
di unirsi al crudele signore, e 
trova appoggio nei due «reli
giosi", nonostante le minacce 
del tirannello che prospetta loro 
spaventosi supplizi in un cupo 
sotterraneo, pieno di terribili 
strumenti di tortura e di resti 
di suppliziati. Ma tutto finisce 
in maniera accomodante. Fra 
una volgarita e l'altra, il film 
trova il modo, in alcuni mo
menti, di procurare un pur su
perficial divertimento. La re-
gla e di Sergio Corbucci. Bianco 
e nero. 

Sexy al neon bis 
Abbiamo dunque anche i 

bis in questa serie di docu-
mentari che cuciscono brani di 
spettacoli diversi e con prefe-
renza spettacoli a sfondo ero-
tico Questo di Ettore Fecchi 
si solleva. non molto tuttavia, 
dai livello piuttosto basso di 
altri precedenti di altri registi. 
Piii accurata e la scelta. di-
gnitoso il commento parlato. 
Quanto ad -• audacie». i cen
sori possono dormire sonni 
tranquillL 

vice 

Antoine Bolpetre 

morto a Parigi 
PARIGI, 30. 

• Antoine Balpetre. attore del
la Comidie frangaise e inter
prete di importanti film fran-
cesi, e deceduto nella 6Ua abi-
tazione parigina all'eta di 65 
anni. Da molto tempo era af-
fetto da una malattia inguari-
bile. 

Balpetre aveva iniziato la sua 
carriera sulle scene teatrali e. 
dopo aver recitato in numerosi 
ttatri parigini, era entrato a 
far parte della Comidie fran-
caise rimanendovi fino al 1945. 
Contemporaneamente, a v e v a 
svolto un'intensa attivita cine
matografiea, interpretando nu
merosi film quali L'agome des 
atples ai tempi del muto e quin
di L"assassin habite au 21, tl 
corvo di Henri-Georges Clou-
zot, II diario di un curato di 
campagna di Robert Bresson. 
Siamo tutti assassini <*i Andr£ 
Cayatte, JI rosso e il nero di 
Claude Autant-Lara: Till Eu-
lenspiegel di Joris Ivens e mol
ti altri. Negli ultimi tempi era 
inoltre comparso in vari spet
tacoli televisivi. 

Tovola rotondo 
su <« II processo 

di Verona » 
Una tavola rotonda sul film 

Il processo di Verona avra luogo 
martedl 2 aprile alle 20.30 nella 
sala del circolo «Berlrand Rus
sell » in via Guattanl 9 (v. No-
mentan*). Vi pronderanno parte 
Carlo Lizzani, Ugo Pirro, Al
berto Moravia, Paolo dl Valma-
rana, Paolo Alatri. Lino Del 
Fra, Giuseppe Berlingicrt. Mi-
no Argentlcri, Pio Baldclli. 

. Sulla scia di un insuccesso ', 
II sabato sera ha dunque da ieri il suo nuovo 

varletd musicale, il « Cantatutto ». Spesso si sa che 
il successo nasce dall'uovo di Colombo e doe dalle 
trovate piii semplici ed elementari a cui chissa 
perche nessuno aveva mai pensato: semplici ed 
elementari perche erano ncll'aria. E' questo il caso 
di € Cantatutto », varietd musicale nel senso tradi-
zionale del termine, che punta unicamente su tre 
cantanti, i quali, oltre che cantare, si cimentano 
nella presentazione, nella recitazione, nella danza 
e negli sketch. Certamente una buona dose di suc
cesso non manchera a * Cantatutto >, per il solo 
fatto che esso si affida a tre cantanti, chi piii chi 
meno, abbastanza popolari: in primo luogo Clau-
dio Villa, poi Milva e infine Nicola Arigliano. 

Tuttavia ci pare che la nuova trasmissione non 
costituisca ancora quella semplice ed elementare 
trovata di cui si diccva, ma che vivacchia piuttosto 
sulle possibilita personali dei tre cantanti. 

< Cantatutto * e nato sulla scia di < Fuori il can-
tante » o meglio sull'lnsuccesso di < Fuori il can-
tante» che doveva essere una trasmissione anti-
conformista e ironica sul mito dei divi canori, e 
che si risolse invece in una ennesima passerella 
della vanitd. delle stesse ugole dai molti milioni. 

Quella di ieri e una trasmissione senza alcuna 
ambizione ,un semplice spettacolo a tre con con
form e percio e gia assolto in partenza. Non sap-
piamo se esso potrd resistere per sei settimane e 
cioe per un mese e mezzo. I testi di Amurri e di 
Faele non brillano certo per spirito e inventiva e 
tanto meno per originalita; il contorno e esiguo 
e si riduce ad una attrice che suona e canta, a tin 
complcssino, a un comico. Don Sanders, e alia cop-
pia anch'essa comica di Franchi e Ingrassia, piu 
sei ballerine senza impegni coreografici. 

Don Sanders e un imitatore di Rooney meno si-
lenzioso e piii pesante, gli manca del maestro so
prattutto la folgorante sintesi mimica, anche se in 
certi spunti non manca di strappare una risata fos
se pure per la sua esagerazione. Franchi e Ingras
sia hanno una notevole verve comica, ma il nu
mero di ieri sera ispirato a « Non e mai troppo 
tardi», trasmissione per adulti analfabeti, ha sfio-
rato talvolta una sensazione di un certo disgusto. 

Pregevole il complesso degli Hermanos che ci 
hanno risparmiato la bossa nova a favore di vec-
chie e celebri rumbe e sambe. Di Georgia Moll ba-
sterd dire che come attrice che non sa cantare e 
stata mille volte al di sotto dei ire cantanti impe- ' 
gnati a recitare. 

II terzetto Milva, Villa, Arigliano ha dunque 
tutto il peso dello spettacolo, e, se si eccettua Villa 
il cui caparbio temperamento affiora in qualsiasi 
prova, essi lasciano supporre che difficilmente po-
tranno dire qualche cosa di nuovo nelle future ' 
trasmissioni. La piii impacciata e apparsa Milva, 
ma forse proprio questo impaccio potrd renderla 
simpatica piu di tutti i suoi sforzi, o di che per lei, 
di essere quella che non e. 

vice 

vedremo 
La « personality » 

delle 
indossatrici-sub 
In « Personality » dl ve -

nerdl 5 aprile (primo ca-
nale TV, ore 19.15) Andrea 
Pittirutl presentera un ser
vizio sulle /ndossatrici-sub, 
che si sono recentemente 
riunite in associazione. La 
breve inchiesta illustrera 
l'attivita di queste indossa-
trici «sui generis- , la rea-
lizzazione dei loro d£fil6s 
subacquei e la partlcolari-
ta del modelli da loro 
presentati. 

Una serata 
con Belafonte -

La sera di martedl 9 
aprile andra in onda un 
programma realizzato ne
gli Stati Uniti imperniato 
sulla partecipazione di 
Henry Belafonte, afflanca-
to da artisti di colore, fra 
cui Odetta, Brownie Mc 
Gee e altri. 

I vari numeri del pro
gramma saranno presentati 
e commentati da Miranda 
Martino. da Armando 
Francioli e dallo scrittore 
negro americano William 
Demby il quale, In colla-
borazione con Rodolfo 
D'Intino, ha curato anche 
il testo di commento della 
trasmissione. 

Una rassegna della 
mostra di Venezia 

E' in preparazione. per 
il secondo canale, una se-
conda rassegna retrospet-
tiva dedicata alia Mostra 
d'Arte Cinematografiea di 
Venezia, nel corso della 
quale saranno trasmessi 
alcuni dei piu importanti 
film, proiettati nel trenten-
nio di vita della Mostra. 
Come per la passata edi-
zione. ogni film sara pre-
sentato da registi, attori, 
critici o scrittori. Il ciclo 
e stato affidato a Gian 
Luigi Rondi. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 8, 13, 
15. 20. 23; ore 6,35: II Can-
tagallo; 7,10: Almanacco -
Il cantagallo: 7.35: £ nacque 
una canzone; 7.40: Culto 
evangellco: 8.20: Aria di ca-
sa nostra; 8.30: Vita nei cam-
pi; 9: L'informatore dei 
commerciantl: 9,10: Musica 
sacra; 9,30: Messa; 10: Let-
tura e spiegazione del Van-
gelo; 10.15: Dal mondo cat
tolico; 10,30: Trasmissione 
per le Forze Annate; 11: 
Per sola orchestra; 11,25: 
Casa nostra: Circolo del ge-
nitori; 11.50: Parla il pro-
grammlsta; 12: Arleccbino; 
12,55: Chi vuol esser lieto..; 
13,15: Carillon - Zig-Zag: 
13,25: La borsa dei motivi: 
14: Musica strumentale: 
14.30: Domenica insieme; 
15.30: Locanda delle sette 
note: 15.45: Tutto U calclo 
minuto per minuto: 17,45: 
Assunta Spina, dirlge N. 
Buonavolonta; 19,30: Moti
vi in giostra; 20.20: Applausl 
a...; 20.25: Cent'anni. roman
zo di G. Rovani; 21.00: 
Musica leggera; 21 JO: Napo-
11: concerto inaugurate del 
nuovo auditorium della RAI; 
23: Giornale radio • Questo 
campionato di calcio, com
mento di E. Danese - I pro
grammi di domani 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8.30, 

9,30. 10.3(1. 11,30. 1330. 18.30. 
19,30, 20.30, 2 U 0 . 22^0: ore 
6.45: Voci d'italianl all'este-
ro; 7.45: Musica e divaga-
zioni turisticne; 8: Musiche 
del mattino; 835: Musiche 
del mattino; 8,50: Q pro-
grammista del Secondo; »: 
n giornale delle donne; 935: 
Hanno successo: 10: Disco 
volante; 10.25: La ebiave del 
successo: 10.35: E* primave-
ra. Uo programma sorriden. 
te di F. Moccagatta; 11.35: 
Voci alia ribalta: 12: Sala 
Stampa Sport: 12,10: I dischi 
della settimana; 13: La Si-
gnora delle 13 presenta: Vo
ci e musica dallo schermo -
Music bar • La eollana del
le sette perle - Fonolampo 
- Don Chisciotte. Rivista di 
D. Verde; 1430: Voci dai 
mondo; 15: Oggi si canta a 
soggetto: 15,45:" Prisma mu
sicale: 16,15: L'orecchio di 
Dionlsio; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti: 
19.50: Incontri sul penta-
gramma Al termine Ziz-
Zag: 20.35: Tuttamuslca; 21: 
Domenica sport; 2135: Eu-
ropa canta. 

TERZO 
Ore 17: Parla 11 program-

mista: 17.05- La Luna. Ra-
diodramma di S Giovaninet-
ti; 19 Prog musicale; 19.15: 
La Rassegna; 19.30: Concerto 
di ogni sera; 20,30: Rivista 
delle rivUte; 20.40* Progr. 
musicale; 21: Il Giornale dei 
Terzo: 21,20: Il Cavaliere 
della rosa. di R- Strauss. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

aqricolfori 
A cura dl Renato Ver-
tunni 

11.00 Messa 
11.50 Rubrica rellglosa 

16,25 Sport Riprese dlrette dl a w e -
nimenti agnnistici. 

17,35 La TV dei ragazzi 
a) Corky, U ragazzo del 
circo; b) Braccobaldo 
show: c) La fabbrica 
dell'elettrlclta. 

18,35 II padre della sposa Teleflim. 
della sera (prima edi-
zione). 19.00 Telegiornale 

19.15 Sport Cronaca reglstrata di un 
awenlmento. 

20,15 Telegiornale sport della sera (seconda edl-
zlone). 

20,30 Telegiornale 
21,05 II gioco degli eroi Presentato da Vittorio 

Gaseman. 

2 2 ^ 0 TV 7 Setttmanale televlslvo 

23,40 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 Rinaldo in campo 

Con Domenlco Modusno, 
Delia Scala e Paolo Pa-
nelll (terra ed ultima 
puntata). 

19,15 Anni d'Europa «L'etA dl Stalin v. 

20,15 Rofocalchi 
in pohrona A cur* dl Paolo Cavak-

lina. 

21,15 II bazar delle follie Un film del fratelll Mais 

22,40 Concerto 

stnfonlco dai nuovo au
di torto della RAJ dl Na-
poll alia presenxa del 
Capo dello Stato. Orche
stra A Scarlatti Dirct-
tore F Caracclolo 

Claudia Giannotti in « Kean » di Dumas-
Sartre, che va in onda alle 21,05 sul primo 
canale per il « Teatro popolare italiano » 
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