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L'improvvisa scomparsa di Toto 

m HA SCRITTO SULLA SABBIA 
Confronto il suo personaggio con gli eventi grotteschi o dramma-
tici della storia e dell'esistenza umana - Una mimica eccezionale 

Tofo e 
sempre 
esisfffo 

Tot& e sempre esisllto, questo 
i l l segno della sua Immortal i la. 
[Mlmo f l laclco, Zannl, comtco, 
[egli e stalo tul lavia uno degll 
[Interpret! plu modern! e rivo-
[luzionarl della nostra storia, 
[della quale la sua maschera 
[espresse con violenta emble-
[matlclta gl i aspettl piu conlrad-
[dittorl e sgradevoll. Fu II solo 
[jit to re che sulle scene del 
[c Va l le» , nella Roma del '44, 
[ebbe il coragglo di denuncia-
[rt apertamenle I'ignominia del-
[I'occupazione tedesca. 

Vi l torio Viviani 

Alia fine dello scorso gen-
naio, Totd ricevette, a Firen-
ze, il nastro d'argento dei gior-
nalisti cinematografici italiani 
(il secondo. dopo quello per 
Guardie e ladri nel 151), per 
la sua stupenda interpretazto 
ne d\ Uccellacci e uccellini: 
parlo del proprio amore per il 
capoluogo toscano, dove, lui 
partenopeo, aveva raccolto ol
eum dei primi successi; si 
disse lieto e commosso del ri-
conosennento che gli era tri-
butato; non paid traltenersi 
dall'infilare. fra una dichiara-
zione e I'altra, il fulminante * A 
prescindere ». motto popolaris-
simo tra i suoi, e che diede an-
che il titolo all'ultima rivista 
del grande comico. 

In quell'* A prescindere > vi-
brava, ora, una nota piu ma-
linconica che ribalda: Toto era 
afjaticato, la vista gli si era 
estremamente indebolita, ave
va bisogno che qualcuno gli 
leggesse i copioni. Eppure, con-
tinuava a macinare un film 
dietro I'altro: si apprestava a 
* girare > di nuovo, con la re
gia di Mauro Bolognini (che 
gia lo aveva diretto in Arran-

'rofondo ed unanime cordoglio 

Un grande artista 
e un grande uomo 

Un lelegramma di Saragat alia famiglia 

La scomparsa di Tot6 ha sol-
levato vasto e profondo cordoglio 
negli ambienti teatrali. cinema
tografici. cultural! e politici ita
liani 

II Presidcnte della Repubblica 
ha inviato alia famiglia De Cur
tis il seguente lelegramma: € La 
scomparsa del grande e popola-
re attore Antonio De Curtis e 
un grave lutto per il teatro ed il 
cinematografo italiano e rattri-
sta gli innumerevoli spettatori 
che. per lunghi anni. hanno am-
mirato ed amato i suoi straordi-
nari mezzi espressivi al servizio 
di una profonda sensibilita arti-
stica ed umana. Associandomi al 
lutto del mondo dello spettacolo. 
invio ai familiari tulti lespressio-
ne del mio vivo cordoglio >. 

Anche 11 ministro per il Turl-
smo e lo Spettacolo. Corona, ha 
inviato un telegramma. 

Vittorio De Sica ha appreso 
la notizia della morte di Toto 
negh studi di Boulogne Billan-
court. nei pressi di Parigi dove 
lavora attualmente. * La notma 
della morte del caro Totd — ha 
detto — mi ha fatto molto male. 
Soffro molto all'idea di non ve-
derlo piu. E' per me un grande 
dolore. Totd rappresentava mol
to nella mia vita e nel mio pa-v 
sato. A parte il fatto che egli 
era un grande gentiluomo. gene-
roso e buono. penso che deve es; 
sere considerato come uno dei 
piu grandi attori comici d Ita
lia e del mondo. Avevamo colla-
borato strettamente insieme. m 
varie occasioni ed in particolare 
per L'oro di Napoli del quale 
Totd era stato uno degli inter-
preti migliori e piu slgniftcativi ». 

«Toto - ha detto Blasetti -
possedeva il piu grande tempe-
ramento umonstico del palcosce-
nico e del cinema. Per la sua 

, indiscutibile sensibilita artistica 
e stato ccrtamente secondo so
lo a Chariot». 

Nino Taranto profondamente 
addolorato ha dichiarato: € Quan-
do sfortunatamente ci si trova 
di fronte a queste gravi. incol-
mabili perdite. si e istintivamen-
te presi da un grande senso di 
panico. Anzitutto perche si pen-
sa alia tragedia che ha travolto 
lamico. poi ri va indietro con 
il tempo nel ricordo delle lotte 
compiute assieme per rafferma-
zione del proprio lavoro. Mi ri-
tomano cosl alia mente i lunghi 
cotloqui avuti con lui. le cose 
dette e non dette. sempre ri\e-
latrici di intime amarezze sem
pre associate a questo nostro 
meraviglioso lavoro: mai. caso 
strano. si pensa alle soddisfa-
zioni che pure da esso derivano. 
^otd. come me. si rammanca"-
rivere lontano dalla citta nata-
le ed alia quale ci sentivamo le-
j?ati da passioni quasi violente. 
Questa condizione ci faceva cre
dere che essa ci considerasse a I 
pari di quei figli piu fortunati 
che non sono bisognosi di tene-
rezze. Questo era Tuomo. cosi 
come 10 lo cooosoevo». 

Anna Magnani. era molto arni
ca del famoso comico con il qua
le aveva interpreiato tre riviste 
durante la guerra e un film nel 
1960 (Risate di pioia) * Totd - ha 
dichiarato la Magnani — mi di-
ceva sempre: tu sei il mio gran
de amore artistico: e questa fra-
se e sempre stata per me molto 
importante. Dinanzi alia morte 
rimango sempre imbarazzata e 
stupefatta e non so ancora abi-
tuarmi all'idea che un essere 
umano possa scomparire cos] 
airimprowiso. Tutti hanno ama
to Totd e hanno compreso la sua 
umanita interiore e lo si ricorde-
ra come una figura di ecceziona
le nobilta d'animo>. 

Vittorio Caprioli ha detto: 
« Ero legatissimo a Totd. la pri
ma grande lezione di teatro I ho 
ricevuta da lui. quando. appena 
ustfto daU'Accademia. entrai net. 
la sua compagnia. Lui mi dice-
va: " Guarda che TAccademia 
non serve, il teatro sono to. vuoi 
vedere come faccio ridere il pub-
blico nel tono stabilito da me? " 
% in fat 11 era vcro. se pronun-
ctava una battuta di testa la 

risata della plntea era di testa. 
se usava un tono basso il pub-
blico ndeva alio stesso modo. 
lo cro stregato dalla sua ma
schera. capace di condizionare 
I'uditorio con un minimo di ge-
sti e con una mimica compostis-
sima: in fondo era un attore 
scespiriano. Aveva una tale pa-
dronanza e fiducia nei propri 
mezzi da trasformare 1'espres-
sione in allusione. stilizzazione; 
cioe era un attore drammatico. 
fra i piu grandi che abbiamo 
avuto. C'e una battuta che lui 
diceva quando moriva qualcuno: 
" Gesu. muoiono sempre gli stes-
si ". Voleva dire che il dolore ac-
comuna tutti ». 

Nino Manfredi stava girando ac-
canto a Totd U film II padre di 
famifjlia. L'attore sconvolto dal-
I'improvvisa scomparsa dell'atto-
re ha detto: «Totd era una perso
na meravigliosa. Mi vo'.eva un 
gran bene. Una volta. molti anm 
fa. quando io non avevo nessuna 
fama. nn mandd un telegram
ma che mi sbalordi per la no
bilta delle sue espressioni. seb-
bene io avessi gia una stima in-
condizionata di lui. Ricordo epi-
sodi indimenticabili della msa 
amicizia con Totd. Una volta 
avevo un cane che ospitai a ca-
sa mia dopo essermelo trovato 
sempre vicino per giorni e gior-
ni. Tenni la bestiola fino a che 
non trasmise una malattia ad un 
mio figliolo. II medico mi impose 
di Iiberarmene. ma io non vole\o 
abbandonarlo. Totd se Io prese 
e lo tenne nel cande dove rac-
coglieva e manteneva cani ran-
dagi. Ogni volta che ci incon-
travamo scherzava sul cane 
" Manfredi". Quando mori. me 
ne dette notizia dicendo che. 
per fortuna. il cane " Manfre
di " piu buono era nmasto in 
vita. Era un nobile personaggio. 
Totd, indipendentemente dal suo 
titolo nobiliare. D titolo non con-
ta: il titolo piu appropriato per 
il grande attore scomparso e 
quello di uomo». 

Cinema 

OSS 117 
a Tokio si muore 
Rieccoci alte pre*e con l'agen-

te Hubert Bon ssejr. alias OSS 
117. cre-aturj del prohfico roman-
7iere Jean Bruce. II baldo tutore 
della pace mond:ale e incancato 
di seo\are la centrale di una ms-
stenosa orgamzzazione; la quale 
cerca di vendere con la forza i 
segreti di una fantastica arma 
al governo degli Stati Uniti: o 
questi Uitimi pagano raltissima 
sommai mposta. oppure perderan-
no tutte le basi militari sparse 
all'estero. E' owio che Teroe di 
turno ce la mette tutta. e in quel 
di Tokio. fra orientali enigma-
tici e un rivale doppiogiochista, 
OSS 117 sbaraglia il campo av-
verso, salvando la propria pelle 
e il prestigio dello zio Sam. 

La storia e stantia. gli aggeggi 
elettronici I solid, e la trovata 
della miniaturizzazione l'abbiamo 
gia vista spettacolarmente meglio 
utilizzata. La regia. di Michel 
Boisrond. e di maniera. come la 
recitazione di Frederick Stafford. 
di Marina Vlady e degli altri. 
Colore, schcrmo largo. 

vice 

giatevi), e aveva appena ter-
minato Vepisodio di Pasolini 
Che cosa sono le nuvole. per 
Capriccio italiano; continuava 
a lavorare: si era «arreso > 
alia televisione, accettando di 
essere protagonista (e non piu 
solo partecipe occasionale) di 
una serie di trasmissioni; a-
veva appena inciso un micro-
solco, con due sue poesie, 'A 
livella e Pasquale; come auto-
re di canzoni aveva raggiunto 
da tempo larga notorieta na-
zionale e, con Malafemmina, 
anche internazionale. 

L'esordto di Totd era avve-
nuto a Napoli, negli anni della 
prima guerra mondiale; nel '17 
si presentava a Roma, al pub-
blico dello Jovinelli, e comin-
ciava a impostare, sull'esem-
pio di altri, il «tipo della ma-
rionetta disarticolata *; tra il 
'20 e il '25. i principali caffe-
concerto italiani furono suoi, 
tra il '26 e il '30 recito nelle 
Compagnie Maresca e Molina-
ri. famose in quell'epoca, tor-
no successivamente al varieta. 
diresse proprie formazioni di 
avanspettacolo fra il '33 e il 
'40, e fra il '41 e il '49 diede 
vita a numerose rwiste — da 
Quando meno te Taspetti a Or
lando curioso. da Che ti sei 
messo in testa? a Bada che ti 
mangio —. quasi tutte scritte 
dal compianto Michele Galdie-
ri, qualche volta con la colla-
borazione dell'attore stesso, e 
nelle quali, a fianco del pro
tagonista, apparve ripetuta-
mente Anna Magnani. 

«Chi parla piu oggi di Pe-
trolini? Gli attori, si sa, scri-
vono sulla sabbia: basta una 
onda piccolo per cancellare la 
loro opera >: cosi disse Toto, 
in un momenta di trisiezza o 
di civetteria. Ma, se non aves-
se altri meriti. il cinema a-
vrebbe pur questo, di traman-
dare il ricordo vivo di un'arle 
cosi fuggevole come quella del-
iinterprete. E nel cinema, sin 
dall'inizio, nelle sue opere 
maggiori e in quelle minori e 
minime (una decina forse, le 
prime, su un totale di oltre 
cento), Toto trasferi e svilup-
pd il suo personaggio, lo arric-
chi di particolari, lo volto e 
Tivolto in tutti i sensi, lo con
fronto con gli eventi grotteschi 
o drammatici della storia e 
dell'esistenza umana. Era, la 
sva, una maschera unica al 
mondo, nella quale, inconsape-
volmente, si animavano alcunp 
delle piu ardite ipotesi delle 
correnti d'avanguardia, i luci-
di sogni dei surrealisti, degli 
espressionisti, certe immagini 
della pittura metafisica. E for
se, come in Petrolini, Gordon 
Craig avrebbe potuto ritrovare 
in lui il modello inafferrabile 
della « supermarionetta >. 

Un corpo snodato, stilizzato, 
capace di atteggiarsi nelle ma-
niere piu diverse e di t mima-
re > praticamente tutto, da uno 
spaventapasseri a un'esplosio-
ne di fuoch't d'artificio: Vinve-
rosimile « bazza », che scon-
volgeva con i suoi movimenti, 
le sue dislocazioni a distanza, 
la geometria del viso, e ne e-
saltava e ne moltiplicava la 
espressivita; un sorriso ora 
ghignante. a denti aperti, ora 
puntigliosamente raccolto sulla 
cima delle labbra; due occhi 
acuti. penetranti. ora assorti 
ora concenlrati in uno sguardo 
scrutatore: questi gli elementi 
essenziali, e indimenticabili, di 
quella figura, che incarnava 
non tanto una psicologia defi-
nita, quanto un atteggiamento, 
un modo di vivere e di soprav-
vivere, d'insinuarsi nella socie-
ta e di rifuggirne, di difen-
dersi dal suo assalto, di cer-
care un riparo da essa, di 
* prescindere », insomma. ma 
ranamente. Perche al piccolo. 
pavido, ignorante ometto s'im-
ponevano terribili scelte: Sia-
mo uomini o caporali?: lui 
stesso aveva precisato il que-
sito sublimando uno scurrile 
doppio senso in una antitesi 
morale: e nel film recante ta
le titolo, diretto nel 1955 da 
Camillo Mastrocinque (ma al 
soggetto e alia sceneggiatura 
collabord l'attore), Totd oppo-
neva il suo potentc sberleffo 
alia organizzata ferocia nazi-
sta. 

11 primo film di Totd risale 
a trent'anni or sono: e Fermo 
con le mani!; seguono Animali 
pazzi (1939) e. nel 1941. San 
Giovanni Decollato di Amleto 
Palermi (tra gli sceneggiatori 
era Ccsare Zavatum), dalla 
commedia di Nino Martoglio: 
qui, liberandosi degli ammic-
camenti piu plateali. Totd co-
mincia aid a delinearsi, a co-
struirsi, sia pure Utintivamen-
tc, neUa sua forma migliore. 
Dopo la guerra, ha inizio la 
fortuna crnematografica d\ To
td, che si protrae quasi ininter-
rottamente per oltre un venten-
nio: decine e decine d"interpre-
tazioni, spesso, spessissimo 
farse doziinali, sgangherate. 
confezionate in qualche setti 
mana; ma in molte di esse e 
un riflesso polemico e umon 
stico della realtd (si pensi a 
Totd cerca casa); anche la 
parodia — Fifa e arena, Totd 
K? Moko, Totd sceicco, Toto 
tarzan... — direnta creazione 
autnnoma. sprrqiudicata, ai li 
rniti d<U (T-iTuttn E qua c la. 

I .spiciiiiiu aulcnle illummaziuin, 

compiuti raggiungimenti arti-
stici; e, in generale, ma non 
necessariamente, quando la 
personahta dell'interprete ha 
riscontro in quella di un regi-
sta a lui congeniale, e che lo 
comprenda; ecco, dunque, do
po il patetico e singolare Y-
vonne La Nuit di Peppino A-
mato (1949), Napoli milionaria 
(1950), dove Eduardo « si sdop 
pia >, facendo di Toto I'alter 
ego del suo straordinario pro
tagonista; Guardie e ladri 
(1951) di Steno e Monicelli. 
gara di emulazione tra Toto e 
Fabrizi: Totd e i re di Roma 
(1952) di Steno e Monicelli; Do-
v'e la liberta? (1952-54) di Ro
berto Rossellini; Vepisodio pi-
randelliano della Patente in 
Questa e la vita; Vepisodio del 
« pazzariello > nell'Oro di Na
poli di De Sica; Totd e Caro 
lina (1955) di Monicelli, con il 
solo personaggio di poliziotto 
simpatico che sia probabilmen-
te mai apparso sugli schermi. 
E la censura infieri su Totd e 
Carolina come gia aveva fatto 
su Totd e i re di Roma (guai 
a toccare, in Italia, le sacre 
istiluzioni, dalla questura alia 
burocrazia), e come ha fatto, 
recentemente, quella televisiva 
per la serie di trasmissioni non 
ancora venuta alia luce. Dopo 
un periodo piu grigio, coin-
cidente con una delle rituali 
crisi del nostro cinema, c'e* ti 
gran ritorno nei Soliti ignoti 
(1958) di Monicelli, dove la 
macchietta dello scassinatore 
assurge a dimensione classica: 
e ancora decine di film, sino 
all'incisivo Fra' Timoteo della 
Mandragola (1965) di Lattua-
da, all'impagabile fuorilegge 
di Operazione San Gennaro 
(1966) di Dino Risi, alVincon-
tro, soprattutto, con Pier Pao
lo Pasolini: a Uccellacci e uc
cellini. cioe, seguito dall'epi-
sodio La Terra vista dalla Lu 
na nelle Streghe e da quello, 
inedito, di Capriccio italiano. 

II sodalizio artistico tra To
td e Pasolini e un po' analogo 
a quello tra Beckett e Vultimo 
Buster Keaton. Lo scrittore-re-
gista s'imbatte in Totd come 
in una corposa materializza-
zione delle sue idee: la sua ca-
rica intellettuale prende terra, 
mette radici, assume moto e 
voce in quel dolorante e gau-
dente burattino. le cui viscere 
sono straziate da bisogni pri-
mordiali ed elementari, e lo in-
veste al tempo stesso di una 
comica incoscienza, di una tra-
gica responsabilitd, dalle qua
li scaturisce la dialettica di un 
personaggio eterno ed attuale. 

All'indomani di Uccellacci e 
uccellini (che valse a Totd, ol
tre al nastro d'argento, il globo 
d'oro della stampa estera e. 
Vanno passato, una citazione 
speciale della giuria del Festi
val di Cannes), la carrier a di 
Totd sembrava avviata a nuo-
vi. memorabili traguardi. Nono-
stante che la stanchezza fosse 
cosi visibile in lui, nessuno a-
vrebbe mai supposto che la sua 
fine fosse davvero vicina, che 
la sua ultima fatica cinemato-
grafica — II padre di famiglia, 
al fianco di Nino Manfredi, e 
per la regia di Nanni hoy — 
sarebbe stata spezzata a meld 
dalla morte come da uno scher
zo assurdo. piu assurdo dei mil-
le e mille ch'egli giocava, alle-
gramente e affettuosamente, a 
noi e per noi. suoi spettatori 
e ammiratori. 

Aggeo Savioli 

Told stava interpretando in questi g iorni , accanto a 
f red i , « II padre di famigl ia » di Nanni Loy. Ecco, 
Told e Manfredi in una scena — che ormai non v 
sugli schermi — del f i lm 

Nino Man-
nella foto, 

edremo piu 

Da un'intervista di Toto 

Comici 
si nasce 

PubblichJamo un largo 
estratto della intervista 
concessa da Totd a Gia-
como Gambetti e ripor-
tata nel volume sul film 
c Uccellacci e uccellini >, 
edito da Garzanti. 

— Lei conosce Pasolini da 
molto tempo? 

— No, 6 la prima volta che 
ho questo piacere. Ho letto 
delle sue opere. ma di per
sona 1'ho conosciuto soltanto 
in occasione di questo film. 
So che e bravissimo e un in
tellettuale vero e profondo. non 
superficiale come molti altri 
Non ho visto perd gli altri suoi 
film, anche perche io vado poco 
al cinema. 

— Che cosa $ un attore per 
lei, anche nei riguardi della 
vita d'oggi? Qual 6 la funzione 
dell'attore, quale il suo signi-
ficato? 

— Come mestiere? Non e 
nessuno. e un cantastorie... 
Che cosa rimane di noi? Nien-
te. Chi siamo noi? Siamo co
me una cosa voluttuaria che 
proprio per questo non e indi-
spensabile. Non si pud fare a 
meno del pane, ma di andare 
al cinema si. 

— E la tecnica dell'attore co
mico qual e? 

— L'istinto. E comico nasce. 
non diventa comico. Si pud di-
ventare anche comico per for
za, ma allora si e leziosi, si 
e falsi, mentre il comico e 

Totd in una scena di « Che cosa sono le nuvole 9, uno degll eplsodi 
- quello diretto da Pier Paolo Pasolini — di c Capriccio ita
liano • . 

quello istintivo, non c'd niente 
da fare. Lavorando si appren-
de il mestiere. questa e un'al-
tra cosa. Io ho una comicita 
istintiva che porto nel mio la
voro e che all'inizio pud non 
far ridere, ma poi piano pia
no... come lo scultore che ha 
un pezzo di creta. che plasma 
piano piano... Penso sia cosl. 

— E quali sono gli ingredienti 
che lei tisa. per far si che que
sta creta diventi opera? 

~ Ci vuole psicologia. tem
po. orecchio. senso di misura 
e qualche altra cosa .. Queste 
sono le qualita principali... 
Forse ci vuole anche 1'intelli-
genza... tra gli altri elomenti... 
diciamo che ci vuole anche 
una certa intelligenza. 

— Si ma, tutto sommato, le 
cose che lei fa. le piu impor-
tanti possono rimanere... 

— Non sono un attore che ha 
studiato. non studio quello che 
faccio. debbo fare una cosa. 
vado 11 e la faccio. A \olte 
riesce bene, talvolta. anzi spes
so. male... E quindi se sono 
diventato un piccolo nome non 
me ne sono quasi accorto. uno 
non se ne accorge. Certo ci 
ho messo deH'abilita. ma sen-
za sperare di diventa re im
portante. No. questo no. 

— E il suo prima film e* 
« Fermo con le mani». rero? 

— < Fermo con le mani >. il 
mio primo film, e del 1937; 
quindi vede da allora quanti 
anni sono di cinematografo. 
Poi dal 1950 ho fatto soltanto 
cinematografo. Perd ci sono 
dei motivi. Allora il teatro co-
minciava un po' a zoppicare. 
e poi viaggi e debutti che mi 
stancavano. mentre invece il 
cinematografo era piu comodo. 
andavo a lavorare come un 
impieeato la mattina. la sera 
ritomavo a ca^a e mi piacrva: 
ed anche Taspotto finanziario 
era piu fa»orevole. 

— Quali sono i film che ri-
corda con piu piacere? 

— Ne ho fatti centosci. cen-
tosette. 

— E quanti ne salva? 
— Una decina al massimo. il 

resto e tutto da buttar via. 
— Lei suona qualche stru-

mento? 
— No. non suono. Ho orec

chio. e la mia comicita era 
aritmetica. la comicita e an
che matematica. e antmetica. 
c'e poco da fare. 

— Perche crede che Paso
lini abbia pensato a lei? 

— Lui intende fare un film 
comtco con un personaggio a 
sfondo comico. pur impegnato 
e significativo. per far capire 
qualche cosa. E ha creduto di 
scegliere me. 

— Lei crede che U personag
gio di questo film sia simile 
ad altri che lei ha gia inter-
pretato? 

— No. no. no. E* tutto a se... 
— Pasolini dice che lei e un 

uomo di grande umanita, di 
grande simpatia umana e di 
grande carica umana. E que
sto credo sia giustificato e pro-
vato da quelle che sono tutte 
le sue tere caratteristiche.., 

— Ben, come uomo cerco di 
essere buono. Lo dico da me, 
ma e cosi; anche la vita che 
faccio lo dice. Non esco, sono 
casa e lavoro, ca*a e lavoro. 
Un po' come un frate in bor-
ghese. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RaivU 

UNA VITA CONTABILIZZA-
TA — La soviet a italiana si sta 
trasformando e presenta, quin
di, contemporaneamente due 
facce: da una parte, si va ra-
pidamente strutturando secon
do i ritmi e i « ualori > della 
« civiltd dei consumi >; dall'al-
tra, conserva ancora, piuttosto 
evidenti. modi e tratti « paesa-
ni > e perfino arcaici. Gia que
sta misura, in se stessa, pud es
sere motivo di satira: e di sa-
tira robusta. Tuttavia, esiste un 
pericolo: se non si coglie che 
la prima faccia e" quella fon-
damentale, se si concede trop-
po alia seconda faccia, o se 
si calano i problemi nuovi in 
modi < paesaui > e arcaici, si 
rischia di scendere dal livello 
della satira a quello del boz-
zetto — e la polemica si smor-
za proprio perchi si esercita 
su spunti marginali o sembra, 
comunque, rivolgersi conlro una 
realtd che. per il modo nel qua
le viene definita, confina con il 
« colore locale ». 

II discorso e valido per pa-
recclii film di costume (com-
presi quelli di Germi) e viene 
a proposito anche per il rac-
conto televisivo II valore com-
merciale di Giuseppe Cassieri, 
autore che. peraltro. ha gia da
ta prova sul video di possedere 
una non banale vena satirica. 
E ottima, feconda era, anche 
questa volta, Videa-base del suo 
« originate ». Un uomo muore 
in un mcidente stradale: la ve-
dova a il suo avvocato discu-
tono con Vinvestitore e il suo 
legale per stabilire Vammonta-
re del « danno *. il < valore 
commerciale > del defunto. La 
figura del quale, sottoposta a 
una simile analisi contabile. ap-
pare come quella di un uomo 
teso a raggiungere e a soste-
nere un livello di vita netta-
mente superiore alle sue reali 
possibilita. Di qui lo scarto tra 
la * valutazione > della vedo-
va e quella dell'investitore. 

Una storia che, come si vede. 
si situa in chiave satirica nel 
cuore di quella « mercificazio-
ne » dell'uomo che appare sem
pre piii evidente nella realta 
contemporanea del nostro Par
se. Ma. dopo averla bene impo-
stata, Cassieri Vha sviluppata 
in tono minore: nel caratteriz-
zare i personaggi e nel circo-
stanziare la vicenda. infatti, 
egli ha in parte scontato, secon
do noi, il rischio di cui parla-
vamo all'inizio. Cosi. ad esem-
pio, egli ha prosoettato come 
molla della < scalata > del suo 
protagonista una moglie ambi-
ziosa, procace e p'tit giovane di 
lui di venticinque anni. Deli-
neato in questo modo, il « ca
so* e divenuto particolare e 
abbastanza tradizionale: men
tre la molla che spinge oggi 
tanti italiani alia corsa al su-
perfluo € necessario >. al « pre-
stigio > e nuova e universale — 
e insita nei fondamenti stessi 
della < civiltd dei consumi >. E 
ancora: Cassieri ha fatto del 
suo protagonista uno « sposta-
to ». attivo praticate dell'* ar
te di arrangiarsi», per dimo-
strare la precarieta della sua 
esistenza: e per questa via ha 
calato un problema nuovo in 
forme ormai superate. La pre
carieta, infatti, i oggi tipica 
non degli * spostati». ma degli 
* integrati ^: non derica dallo 
sfare ai margini della societd, 
ma. piuttosto, dal sistema di 
vita sul quale la societd stessa 
si fonda. E Vagenzia matrimo-
niale? Cassieri ha conferito a 
questa istituzione un classica 
sapore * paesano >: mentre es
sa ha trovato nuovi, robusti ad-
dentellati nel dramma della so-
litudine cosi come esso si confi-
gura nelle societd piu moderne 
(gli Stati Uniti insegnano). 

Su questa strada, a noi sem
bra, Vautore ha finito per smor-
zare almeno in parte la carica 
satirica insita nella sua idea-
base. E il regista Giacomo Col
li. pur nel ritmo disinvolto che 
ha impresso al racconto, non e 
riuscito a recuperarla: al con-
trario. marcando fortemente le 
caratteristiche esteriori dei per
sonaggi, egli ha spesso chiuso 
tl racconto in una dimensione 
bozzettistica e. a volte, perfino 
macchiettistica (come in molti 
momenti della sequenza dedica-
ta all'agenzia malrimonxale). 
La satira era implicita nel con-
trasto tra la retorica dei di-
scorsi degli avcocati, i * calo-
ri > esaltati o nhpesi dalle due 
parti e la realtd dell'esistenza 
del defunto: perche, dunque, 
confenre tanta corpositd all'av-
vocato CasteUi (regalandogli 
perfino un accento bolognese) 
o alia vedova ex popolana, 
quando proprio la normahta as-
soluta di certe discusswni e di 
certe siluazioni rende rivoltan-
te d costume contempoianeo? 
Assai piii indovinata a noi e 
parsa la chiave d» mterpreta-
zione del personaggio del de-
junto, anche se, in questo caso, 
non si e del tutto evitata, spe
cie nel finale, la nota patetica. 

Cosi come l'abbiamo vista, 
dunque, la storia si e svolta sul 
filo di un gustoso umorismo, 
ricco di notazioni anche acute, 
senza attingere, perd, la di
mensione di una satira moder-
na. In questi limiti, efficaci ci 
son parsi, in particolare, Man-
lio Bitsoni, Mico Cundari e, spe
cie nella seconda parte, Mario 
Feliciani. 
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Si prospetta il lieto 
fine (TV 1° ore 21) 

Si trasmetle stasera I 'ult ima puntata dl c Questi nostri 
f igl i ». Dopo tanti guai, ci si avvia, ovvlamenle, verso 
i l lieto f ine: si creano le condizlonl adatte alia ripresa 
del rapporio tra Leonardo e Chiara. E che cosa mai 
crea questa condizioni? Non era d i f f ic i le indovinarlo, 
data I'impostazione di Fabbr i : la madre di Chiara, che 
da molt i anni era andata via di casa, tornera con il 
mar i lo e cos) la ragnzza non sentlra pi i i i l dovere di 
sacri f icarsi per la famig l ia . Sara I 'ul l ima delle tante 
forzature cui Fabbri e ricorso, nel giro di quat lro 
puntate, per sostenere le sue tesi. Nella foto: una scena 
della puntata. 

A spasso per Roma 
con Villa (TV T ore 21,15) 

Ambientare gl i spettacoli musicnli al l 'aperlo e diven
tato ormai abbastanza consuelo per la nostra televisione: 
Enzo Trapani apri la strada e poi sono seguiti tanti 
a l t r i . Lo spettacolo che comincia stasera e proseguira 

per al l re tre domeniche 
e ambientato nelle vie, 
nelle piazze, nei locali di 
Roma: e si int i tola, infat
ti « Roma 4 ». Ha intenti 
tur ist ic i , ma anche prete-
se cutturali e di costume: 
ad esso, in fa t t i , partecipe-
ranno anche scr i t tor i , at
tor i , giornal ist i . Stasera 
tra gl i ospiti della trasmis 
sione sara Pier Paolo Pa
solini. A guidare i tele-
spettatori per Roma sara, 
naturalmente, Claudio Vi l 
la (nella foto), che si esi-
bira anche in una famosa 
romanza dalla a Tosca ». 
Accanto a lui saranno Cn-
terina Caselli e e l r i -
belli >. 

Una satira sulla civilta 
di massa (Radio 3' ore 21) 

Va in onda stasera un lavoro radiofonico di Augusto 
Frassineti e Giorgio Manganel l i , due scr i t tor i che, per 
versi di f ferent! , si r ichiamano al l 'avanguardia. II lavoro 
e programmatico, fin dal t i to lo: c Teo o I'acceleratore, 
ipotesi fantastiche ma probabil i sul fast i e nefasti della 
cibernetica nella c iv i l ta di massa ». La regia e di Mar-
cello Aste. Tra gl i interpret ! : Giustino Durano, Dina 
Barschi, Carla Bolel l i . 

TELEVISIONE 1 
10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

15,— Cesenalico: Motoclcliimo CIRCUITO INTERNAZiONALI 
Milino: Atletlca l*ggcra PASQUA DELL'ATLETA 
R«ggio Calabria: Cicli.mo GIRO DELLA PROVINCIA DI 

REGGIO CALABRIA 

17 ,— LA TV DEI RAGAZZI 

18 ,— SETTEVOCI 

19 ,— TELEGIORNALE 

19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 
DI CALCIO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 

10,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — QUESTI NOSTRI FIGLI dl Diego Fabbri (Quarta puntata) 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
13-13,15 Par Milano • zona collagata MILANO ORE 13 

19-19,50 CONCERTO diraito da Ottavlo Ziino 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 ROMA 4 con Claudio Villa 

22,15 AWENTURE IN MONTAGNA - « La . » ^ ^ » - Ta afilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8, 13. 
15. 20, 23 - 6,35 Musiche 
delta domenica - 1JM Pan 
e dispan - 8.30 \ i ta nei 
campi - 9 Musica per ar-
chi - 9^0 Messa - 10.15 Per le 
Forze Annate - 10.15 Disc-
Jockey - 11.40 Circolo dei ge-
nitori - 12 Contrappunto -
13.28 Fred 13,30 - 14 Trasmis
sioni regionali - 14,35 Beat-
beat-beat - 15.10 Schedina 
musieale - 15.30 Pomenggio 
con Mina «pnma parte) -
16,10 Tutto il calcio mi-

nuto per minuto - 17,30 Po
menggio con Mina •secon
da parte) • ii Concerto di
retto da Jean Martinon -
19,30 Interludio musieale -
20,25 Sesto senso - 21,05 La 
giomata sporuva - 21.15 
Concerto del quintetto a fia-
ti di Stoccarda - 22 Musica 
da ballo - 22.25 Piccolo trat-
tato degli animali in musi
ca - 23 Questo campionato 
di calcio. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 7,30, 

8.30. 9,30. 10,30, 11,30. 13.30, 
18.30, 19,10, 21.30. 22^0 -
6,30 Buona festa - 8.20 Pa
ri e dispart - 8.45 II gioma
le delle donne - 935 Gran 
varieta • 11 Cori da tutto il 
mondo • 11.35 Juke-box - 12 
Anteprtma sport . 12,15 Hit 
parade - 12,30 Trasmissioni 
regionali - 13 II gambero -
13,45 I Beatles - 14 Trasmis
sioni regionali - 14,» Voci 
dal mondo - 15 II bar della 
radio - 16 Domenica sport 
(I parte) - 16,30 Concerto 

di musica kgt;era - 17,30 
Domenica sport - 18.35 Ar-
rivano i nostri - 21 Mendia-
no di Roma - 21,40 Organo 
da teatro - 22 Poltromssima. 

TERZO 
Ore 930 Cornere dall'A-

menca • 10 Musiche del 
Settecento - 1035 Musiche 
per organo - 11 Fogli d'al-
bum - 11.15 Concerto operi-
stico diretto da Fulvio Ver-
mzzi • 12,20 Musiche d'lspi-
razione popolare - 1230 Le 
grandi interpretation! • 1430 
Cherubini e Dvorak - 1530 
II cavaliere di Olmedo (tre 
atti di F. Lope De Vega, 
traduiione in versi di Ma-
no Socrate; Don AIfon<*>: 
Gastone Moschin; Don Ro-
drigo: Enzo Tarascio; Don 
Ferdinando: Roberto Her-
litzka; Don Pietro: Ottavio 
Fanfani; II Re Don Giovan
ni II: Gianni Bortolotto; 
il connestabile: Giampaoln 
Rossi; Donna Agnese; Va-
lentina Fortunato; Donna 
Leonora: R e I d • Ridonl; 
Anna: Rina Centa; Fabia: 
Pina Cei; Tello: Vincenzo 
De Toma; Un contadino: 
Alfredo B'.anchlnJ; e inoltre: 
Valter Luce, Rlccardo Per-
rucchetU, Carlo Porta. Mu
siche original! di Cesare 
Brero dirette dall'Autore. 
Regia di Virginlo Puecher -
17.45 OUetto di Vienna • 1830 
Musica leggera - 18.45 La 
lanterna - 19.15 Concerto di 
ogni sera • 2030 Le due 
scuole • 21 Club d'ascolto: 
• Teo o racceleratore della 
storia» - 22 II giomale del 
Terzo • 2230 Kreisleriana -
23.15 Rivista delle rtvlrt*. 
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