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CANNES Con «Mouchette» Robert Bresson pone 
una seria ipoteca sulla «Palma d'oro» 

Dietro il dramma di una fanciulla 
I'incubo di una 
societa malata 

KATIA 
ELEJTA 
LADY 

FESTIVAL 

a video 
spento 

pre 
M r f a i 

Un misantropo per 
lucidita (TV 1° ore 21) 

II signiflcato del romanzo di Bernanos si 
attenua perd nella traduzione cinemato-
grafica - Successo personate di Tognazzi, 
presente alia proiezione dell'« Immorale » 

N e l l a prossima estate 

La zattera del 

diving oltre 
I'A tlantico 

La compagnia si esibira in un 
grande teatro off-Broadway 

Ancora una volta a Roma. 
nl Teatro Parioli. il pubblico 
della capitale e stato trascina 
to e immerso nei Mysteries and 
smaller pieces del Living Thea 
tre, e ancora una volta quella 
emozione sconvolgente si e rin-
novata. mentre 1'attorc resi-
s t eva al centro della scena, 
sotto un cono di luce, nella piu 
assoluta immobilita; mentre i 
grappoli luminosi invadevano 
la platea difTondendo odore di 
sandalo; mentre Julian Beck 
accovacciato sulle tavole nude 
del palcoscenico ripeteva « Ba-
s ta con le guerre! Liberta su-
bito! Basta con la guerra nel 
Vietnam! Liberta alia Grecia! » 
non soltanto alia candela accesa 
c h e aveva dinanzi; mentre dal 
terch io degli attori tutti del 
Living, incatenati da un ab 
braccio fraterno. saliva il ruggi-
to profondo di un aereo c o m e 
il suono di un orgario: mentre 
sul la catasta geometrica dei 
c a d a v e n si spegneva lentamen-
te la luce cruda. E ancora una 
\ o l t a . la * durata > s i c rive-
lata come I'elemento fonda 
menta le dcH'cstetica teatrale 
<iel Living: Timmagine teatra
l e si dilata. quasi explode, nel-
1'apparente passivita dei suoi 
ritmi lunghi. mentre negli occhi 
dello spettatore queH'immagi 
ne laseia un'impronta rovcnte 
c h e e la sofTervnza conoscitiva 
dell 'antico g>oco del teatro. 

Dopo lo <:pettacolo. che e 
terminato oltre la mezzanotte. 
c i s iamo incontrati con Julian 

Beck e Judith Malma ne! corso 
di una cena da loro offerta ai 
giornalisti . durante la quale si 
e parlato e discusso un po' di 
tutto. sull'attivita presente e 
passata del Living. « un grup 
po di naufraghi che stanno an 
negando e cercano di salvarsi 
l'un 1'altro ». secondo 1'auto-
deflnizione c h e Julian e Judith 
hanno posto rn ca lce alia r a p 
pnesentazione vene/ iana d' 
Frankenstein. La permanenza 
in Italia del Gruppo si protrarra 
flno ai primi di giugno. e subi 
to dopo il Living partira per la 
Francia . invitafo pei la nuova 
stagione. Poi ancora un giro 
nell'Africa del Nord. a Casa 
blanca. Tangeri . Rabat , pri

m a di tentare il balzo sull'Ocea-
no che li condurra negli Stati 
Uniti . 

La zattera del Living, in 
esflio volontario da tre an-
ni in Europa. infatti . qua
s i s icuramente (s i 6 in atte-
sa del contratto). approdera 
i>ella terra dove fu costruita. 
prec isamente in un grande tea
tro Off-Broadway, il c Village 
Theatre » di 2500 posti. forse per 
cinque sett imane. Sara a New 
York verso i primi di novem 
bre, per poi essere di nuovo in 
Europa. a Londra. in gennak). 
H « r i t o r n o > negli Stati Uniti 
»ara forse definitivo? Julian e 
Judith hanno risposto cvasiva 
Hlwite, 

a New York sono stati piu che 
sufficienti per la loro espe-
rienza. E poi. hanno subito ag-
giunto. « noi s iamo ormai cit-
tadini del mondo >. 

Julian Beck, che da poco ha 
terminato d'interpretare la par
te di Tiresia nel film di Pasohni 
Edipo il figlio delta fortuna. 
ha annunciato che nel prossi-
mo prograrnma del Living com 
parira un nuovo spettacolo. 
completamente differente dai 
c mistici » Mysteries. e sara 
una rappresentazione < gioco-
sa e ottimlstica >. Dopo aver 
accennato alle fredde accoglien-
ze che i critici brechtiani 
« pun » hanno riservato alia 
Antigone rappresentata in Gor-
mania . agh incident! viennesi 
in occasione dei Mysteries, e 
airinqualificabile ostinato si-
lenzio della tolevisione italia-
na nei confronti deH"attivita 
del Living Theatre. Julian, ri-
spondendo positivamente a chi 
gli chiedeva se la Permanenza 
in Europa aveva maturato nel 
Gruppo una nuova coscienza 
stil istica. ha detto che il voc 
chio continente c ha co>tretto * 
il Lirino a superare la barrie 
ra stilistica della c parola ». 

Conversando ancora su al-
cuni problcmi di «poet ica >. 
Julian ha ch ianto il pi*rchd 
delle < variazwni > appv>rtate 
alle edi7ioni s u c c e « i \ e del 
Frankenstein: lo spettactilo e 
per sua natura soggotto a con 
tinue variaz'om che ne nnnova 
no senz.i treaua i contemiti e 
• rapporti dialettici OTI una 
realta qiMtidiana mutevole. 

Frankenstein puo definir^i per 
fettamente — secondo la de 
fniz'one joyciana — un trorfc 
in Proaress, un'aziorie aporta 
a tutte le sollecitazioni che pt> 
trann.i giungere dalla tracica 
realta del mondo € I>i >petta-
co!o sara compiuto — ha ag 
gmnto po: Julian, con un sim 
paticxi sorriso. enigma'iiM c o 
mo sM an fch i testi dello Zen — 
soltanto quando !o pi^remmo re 
citare a Pechino *. 

Roberto Alemanno 

Georges 
Brassens 

operato ai reni? 
PARIGI. 11 

II cantante francese Georges 
Brassens e stato rico\erato di 
urgenza stamani in una chnica 
nei dintorni di Pangi dove sa
ra, con ogni probabilita. sottopo-
sto ad inten-ento chinirgico ai 
rem. 

Georges Brassens soffre da 
vent'anni di coliche renali. Do-
menica sera, mentre si trovava 
in rourn^ ha a\mto una rica. 
duta e ion i suoi rem sono n-

anche sc tredici anni I masti bloccatl per molte ore. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 11 

Come previsto, Mouchette di 
Robert Bresson si e piazzato 
d'impeto tra i primi concor 
renti alle palme del Festival 
di Cannes, che domarii c/iiu-
dera i suoi battenti. all'augu-
sta presenza di Brigitte Bar-
dot (madrina della serata sa
ra la nostra Virna Lisi), dopo 
sedici giorni d'intenso, di.se-
guale svalgtmento. Antoniuni, 
Bresson, Lose;/ e. ancora, lo 
juyoslavo I'ctronc, sono i can 
didati piii pmbabili alia vittona 
(ma Blow up rwiKine i' (iron 

favonto): quell) sm cm norm 
si accendera la battaqlia fina 
le l/i seno alia giuria. Vn n 
sultatn a sorpresa non e da 
eschulere. 

I premi minori (un paio, ol
tre i due principali, restano a 
disposizione dei giurati) e per 
le migliori interpretazioni (fem-
minile e maschile) potrebbero 
d'altronde cuntribuire all'equi 
librio diplomatico del verdetto 
complessivo. Si parla molto di 
Pia Degermark. la fragile. <i<n 
vanissima protagmiista dello 
svedese Elvira Mndigan: e del 
simpaticn attore amerivann 
Peter Kastner, die abbiamo vi-
sto in Sei un ragazzo grande. 
adesso. Un buon successo per
sonate ha raccolto, quest'oygi, 
Ugo Tognazzi, con L'immorale 
di Pietro Germi, che un pub
blico assai folto — e forse non 
tanto commosso quanto diverti-
to dalle vicende del sinqolare 
personaggio — ha salutato cor-
dialmente. Assente Germi (a 
Roma in attesa di divenire 
padre), e toccato poi a To
gnazzi di rappresentare. nello 
scorcio ultimo della manijesta-
zioyie, se stesso. il suo regista. 
il cinema italiano; il quale, in 
senso stretto (Antonioni gareg-
gia. infatti, sotto bandiera in-
glese) affida piuttosto le sue 
speranze di un riconoscimento 
ad A c iascuno il suo di Elio 
Petri. 

Quanto a Mouchette. non $ 
forse quel capolavoro che han
no acclamato numerosi colle
gia francesi (i quali. beati lo
ro, incontrano la perfezione 
nssoliifa a ogni angolo di stra-
da): ma e certo un'opera di 
superiore, severa bellezza, in 
ctti Bresson, nuovamente a con-
tatto con il mondo di Georges 
Bernanos (ispiratore gia, nel 
1951, del Diario d'un curato di 
campagna) . ritrova la sua vena 
pifi profonda, piu limpida, piu 
viva. 

Bernanos scri.s.se la Nouvelle 
histoire de Mouchette nel 19.77. 
sull'onda dell'emozione susci-
tata in lui dalla tragica espe-
rienza sjxignola. della quale 
avrebbe data testimonianza — 
quegli stessi anni ~ nei Gran 
di cimiteri sotto la lima: atto 
d'accusa al fascismo e ai suoi 
complici. tanto piu sconvol-
gente in quanto proveniva dal
la penna d'un uomo di cultu-
ra cattolico osservante e di ten 
denze moderate, ami legittimi-
ste. .Von e arbitrario dunque 
scorgere in prospettira. dietro 
il dramrra della piccola prota-
gonista. I'incubo di una societa 
e di una civilta — quella fran
cese. in primo luoqn — ormai 
quasi trarolta dal male alleva-
tn dentro di se: un male forse 
metafisico. per Bernanos (e 
oqqi per Bresson), ma calato 
e enmprovato nella spietata 
dialettica della storia. Que.sto 
« secondo signidcato > del rac 

conto si perde o si attenua. nel J 
la traduzione cinematograhea. t 

riportata ai nostri qinrni. Tut ; 
fario la vicenda di Mouchette. • 
della sua breve vita e della ; 
sua morte. ci tncca e ci ri j 
guarda molto. molto piu del | 
Vapolngo evanqchco deU'a.si- ' 
no Balthazar. \ 

.Xppena adolescente. isulata ' 
dalle sue compagne e dm j 
* grandi >. Mouchette reside \ 
caparbiamente alia riolenza 
occulta o palese. che la asse i 
dia da oqni latri- nella sctmla \ 
dove una maestro imbecille la 
maltratta per la sua porerta ' 
e la sua aoffagqine: per le vie 
di un paese inebetito dalla me ; 
schinita matertale e morale ; 
dalla diffusa ubnachezza; irj ; 
rasa , tra una madre gravemen ' 
te inferma. un padre mezzo al ! 
coolizzato e un fratellino in ; 
fasce. Una sera, sperdutasi nel \ 
bosco al ritorno da scuala. e ; 
sorpresa dall'uragano. Mou 
chette s'imbatte in un bracco-
niere, che per questioni di don 
ne e d'altro si e picchiato con 
il guardacaccia e che le d.cc 
di averlo ucciso: ella gli offre i 
ben volentieri la sua soliaarie J 
ta. poiche detesta tutte le in 
carnazioni dell'autoriti (pater-
na o statale che sia): e finisce 
per essere posscduta dallo 
sciagurato. L'indnmnni, la ma
dre muorc, e — colpo ancora 

piu duro — Mouchette scopre 
che il guardacaccia gode ot-
tuna salute. Allora, con muta 
determinazione, si annega nel 
lo stagno. 

lmniagmi spoylw, ax volte 
da una luce fredda (la foto 
grafia, in bianco e nero, e di 
Ghislam Cloqtiet), dialoghi 
scurm, una recitazione sottil-
mente straniata, un sonoro che 
standisce i rumori dei giorni 
e dclle stayinm; all'inizio e alia 
fine, poche, sublimi battute del 
Magnificat di AJon/ererdi. Co 
noscevanio gia I'ascesi espres-
sira di Bresson: qui. dopo 
urer rischiato i pencoli del 
mamerismo m Alia ventura. 
Bnltha/iir. essa si fa di nuovo 
stile. I simboli sono ridatti al 
minima (solo qualcuno di essi 
stride come pleonastico): le 
metafore provengono diretta-
mente dalla realta. s'identifi 
cano con essa. Mouchette gio-
ca al « Lima park ». guidando 
un'automobilina: e allegro per 
breve tempo; ma gli urti delle 
altre vetture le spezzano di 
continuo il riso sidle labbra. 
Nella s'cena dello stupro. at 
trazione e disgusto si mescola-
no nel suo attcgyiumento. In 
quella del .-.uicidio, la terribile. 
adulta decisione si manifesto 
nei modi d'uno scherzo infan 
tile: Mouchette si lascia ro-
tolare gift per il pendio. tra la 
erba e le foglie, sino a piom-
bare nell'acqua. Sono tre mo-
menti. fra i piu alti, di que-
sto mirabile film, che non ci 
consola delle sventure umane, 
ma ci spinge a prenderne co
scienza, a odiarle, a opporci ad 
esse; anche se la crudele sorle 
di Mouchette potra essere ca-
talogata, da qualcuno, nel cam-
po dell'inevitabile. 

Magistrale, come sempre, la 
condotta degli attori, general-
mente non professionisti: in 
mezzo ai quali fa spicco il 
volto — straziante. piu che 
patetico — di Nadinc Nortier. 
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5 
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CANNES — L'attrlce francese Katia Moguy (nella foto) e stata 
eletta Lady Festival del cinema 1967. Ella partecipera alle flnali 
per I'elezione di Lady Europa 1967 che si svolgerantio a Cortina 
d'Ampezzo il 19 e 20 agosto 

le prime 

Aggeo Savioli 

Nella foto: 
Nadine Nortier in una scena di 
« Mouchette » di Bresson 

Conferenza a Lucca 

su Rosso di 

San Secondo 
LUCCA. 11. 

Su invito del circolo «Cultu
ral nuova > ha avuto luogo. nel 
ridotto del GIRIIO. una conferen 
z,i del cntico e regista teatrale 
Kuggero Jarobbi sul tenia « Ros 
so di San Secondo e il nnnova-
niento del teatro italiano». 

l.'or.nore ha IUPS<NO in nsalto 
I'lmportanza europea. !o spinto 
progressista e l'attnalita delle 
nu^gion opere del drammatnr 
go siciliano. 

l.a tonferenza e stata viva 
mente applaudita dal pubblico 
presente. K" da notare che tale 
nuinifesta/ione. pmamente let 
teraria. intesj a "mttohneare tin 
a<l>et?o stonco del teatro italia 
no. ha trovato una inspictrabile 
opposmone da parte della Pro 

Cinema 
Ossessione nuda 
L'autore del sopravvalutato 

Orfeo neoro. Marcel Camus, che 
giro quella pellicola folkloristica 
nel 1959. sembra pmseguire lm-
perternto per la sua strada. e ne 
fa fede la sua ultima confezione, 
Ossessione nuda. con Catherine 
Deneuve. Manlu To!o. Hardy Kru-
ger. Saro Urzi. Andre Lawrence 
e Charles Vanel. 

La pellicola a colori narra di 
un certo Antonio «dell isola .̂ 
un solitario Robinson, deciso ad 
aiutare « i l niarinaio >. un suo 
vecchio amico. che vuol ritrova re 
il Tiglio Pelo Rosso, perduto die
tro Gina. la figlia di Forrest, il 
signorotto che spadroneggia nella 
regione. In preda alle doglie. 
Clara, cieca dalla nascita. viene 
trovata da Antonio ai margini 
della fore-ita. 11 gimane daeli 
ot-ehi azzurn se ne innamora. 
nia e co-.tretto a l.isciarla per 
riprendere le ruerche di Pelo 
Ro^so. il quale, a siui volta. e 
anche braccato dalla banda tii 
Fone-<t |)et a \ e - uui«o il ni|)0'e 
del simiondto I>»ij><> l.i iivurte 
de! i t i i h l o m.KHM.o l̂ ^.Mte 
nera l'«l:o vendicat.vo di I'elo 
R o ; ^ <lu» fitura \nxr ?.\er r.1210 
ne del padre di (">ina. 

N'el finale, vedremo. Gina, Cla
ra e Pe!o Rosso, traseinati su 
una Aittera dalla corrente dj un 
fiurne. actoahere Antonio che si 
era a\ vicirwito a nuoto con un 
raiiMi>cel!o di mamUtrlo fior to: 
si .--tabiliranno neH'i«o!.i. IHT «em 
pre insieme. 

I-T favola romantica. intnsa di 
no'a/oni ps«*udo hrkhe. si tra 
*<-ma staneamente vriAi mai tro-
vare il S:M) c-entro di gr.ivita. 
mentre M disperde in no-*azioni 
j»articx»'ari che non ne^cono a 
dare alle « incomprensibili > \ i -
ceixle un «; snif'cato possible e 
umt.ir o 

Top Crack 
Top Crark e ileci^anu-nte in 

film per racaz/i. L'lmp'anto co-
nuco. le tnuate . la pre^enz.1 
^tessa di jiiovanissimi atton e 
la morale tinale. non '^ofo certo 
adatti per >^Kidisfare una platea 

personalita e tali capacita da po-
ter accontentare sia i piccoli sia 
l grandi. Invece la caricatura e 
le situazioni a loro atlidate. non 
si possono certo chiamare c-ila-
ranti. 

Si vorrebbe. liisoinina. parodia-
re i (Urn di avventure alia Bond. 
con due cattivi. uno tedesco (Ga-
stone Moschin che rifa un po' 
tropin) pesanteinente la |>arlnta 
usata nei Sette uomini d'oro) e 
uno inglese (Terry - Thomas non 
muta molto il suo solito cliche). 
i quali rapiscono un vecchio mi-
liardario paralitico. che ner6 non 
e benvoluto dai propri familiari. 
Fra loro si mette un gruppo di 
ragazzini. il piu urande dei quali 
viaggia su una motocicletta an-
cor meglio fornita di aggcRgi 
della famosa auto di 007, che 
fanno ogni sfor/o per lmpedire 
il buon esito de! rapimento. 

II tutto si comphca con alcuni 
rovesciatnenti di situazione, per 
finire prec.pito-.amer.te con la 
•sconfltta morale dei reprobi ad 
ojiera dell'o'-tinato altruismo dei 
piccoli protagonisti. i quali sono 
gra/M^i e '-[K-'-.M) bravini in i non 
convuuono tropp<» II regista Ma-
r n L V RU'-MI. non lia avuto una 
mano molto feltce, sia nelfaver 
cancato di troppe co^e la tr.ima. 
sia nella confe/ione ste^^a dello 
sj^ttacolo al(|!ia'ito •-legato e 
c onfu^o Colore. 

vice • 

Antonioni a Tokio 
per ci Blow-up » 

TOKIO. II. 
Su invito de'.ia ti!:a!e g.apjjo-

ne-e della ca>a cinemnto^ralka 
aniericana Metro Cio.duin Majer. 
Michelangelo Antonioni si re-
cherii a To'n.io il lii maggio p*.-r 
partecipare ad una serie di ma
tt fe=taz o n conn^s^e con la pri
ma a=iatica di B!ovv up che 
awerra nella cap tale nipponica 

n g.ucno 

vincia. che ha negato la propna I normale. K" un \ero ri«xcato. i>er 
sala al circolo * Oiltura nuova >. i che i due protagon 'ti hanro una 

STORIA DI 

Festival del 

passo ridotto 
a Foliano 

FOLIGNO. 11. 
L qjarto Fc-t.val di primavera 

organ.zzato oal t C" ib cineama-
•o'i di Fo! i iM». e coninc.ato 
:er: e >i conclaciera sabato pnjs-
~.mt> Le ^I' . icoe a p>i=so n-
[•>w'o. in b.anto e ncro e a eo-
irf".. M>"IO <a:e s idiir. -<: .T c.n-
<jue cateiior e film a -^ggetto. 
• ! aniina7 one. d fanta^ a. d dat-
• o e d-vr-meri' i*. 

i \ c'.i-cin fi'm r>-.-i-> c.ass fl-
c j 'o ne ia «id Crttcdona sara 

j a--«-iina'o ' . i P"» n1 o atlic a e del 
i C n e C ib d Fo _-o con-.-'en'e 

n -in q la.iro a.T ri*.a-= o n Iczno 
] .:e.l"arti-*a ' j ih -u M.r o S'e-

. 1 " KTv . 

• Pronlo... e'e una certa Ch i l ian* per te i e i l lungo l i lolo del 
f i lm ch« Massimo Franctaa sta girando in quest! giorni . Ne 
sono Interpret) Mita Medici, Gianni Dei (insieme nella fo to) , 
Francois* Prevost * Paolo Fe r ra r i . I I f i l m , che narra dei pro
blem i dei giovani, e tratto dal romanzo di G. Franco Ferrari 
c Maturlta claislca >. 

E' morto I'attore 
Ferdinando 
Tamberlani 

K morto :en a Milano Fe^d*-
j nando Tamberlani. fratello del.o 
| attore Carlo. Era nato ne. 1S96 
, ii"Ovart:<siTi<T er*'6. coTie a'tore 
j r.e la compaan a di faii.g'.ia e *i 
I >eg iro .M t>.cup6 con s.iccesso 
j anche d. regia. 
j F J caoocoTv.eo con Bella Sta-
| race Sainati. reg'sta con Piran

dello. Emma Gramatica. Ale.s-
; -s3ndro Moissi For>16 l"c LsMtato 

del d-amma s.icro >. 
Ne. 1961 fu sentturato come 

ittore al Piccolo Teatro di Mi-
I.'no e partec.po a van spettaco-
Ii. tra cui il Galileo di Brecht. 

Per la televmonc aveva re-
centemente partecipato al tele-
romanzn 7 promessi .«no-i e a 
.Mat/i Han e 'Jabtn, n-iri ancora 
trasmeau. 

SOLTANTO TOTO* — La se-
conda puntata di Tutto Toto 
(intitolata II tuttofare) permet-
te qualche osservazione pm 
prectsa su questa serie intor-
no alia quale certamente si 
concentra l'attezione dei tele-
spettatori. E. innanzi tutto. con 
sente di osservare I'estrema 
debolezza della struttura ge-
nerale il cui unico punto di 
so^tegno (d'accordo: non e po
co) e riiiiwidflode cdricn co 
mica di Toto. lntorno a Un. 
tuttavia, e'e il vuoto. die M 
a i r e r f e .spiacerolmente. dan 
neggiando lo stesso protagoni 
sta. 

II discorso non e nuovo Gia 
alle prime esperienze cinema 
tografiche di 7'oto »el dopo 
guerra si avvertiva lo squill 
brio tra la massiccia presenza 
dell'attore napoletano, la sua 
capacita di inventare la bat 
tuta e di dar senso — con una 
smorfia. un ge^to, un ammic-
camento — al copione put 
scialbo e la struttura deU'in 
tero spettacolo. E se Toto ha 
tanto faticata ad uscire dallo 
equivoco di una comtcita ap 
parentemente di superfine 
(molto spt*.<.so condannata co 
me yrossoluna), buona parte 
di questa difficolta deve esse 
re attribuita alia costante man 
canza di un iesto t'alido in 
grado di riempire i vuoti che 
inevitabilmente si creano tra 
Vuna e Valtra invenzione nn 
mica Per far fronte a questa 
carenza. Toto ha sempre proce 
duta per gags- rnnrifp/tcndo 
ewe il litmo felice (ma irn 
pefibilp cinematoqraficamentc) 
dell'avanspettacolo. al quale 
apvunto egli deve i suoi primi 
successi e sul quale ha impa-
rato il mestiere. Ora. una serie 
televisiva aveva due possibili 
.solution!': ricercare il vecchio 
Toto teatrale. tentando di re-
stituire sul piccolo schermo i 
temi diluiti nello spettacolo ci-
nemaioqrafico. o offrire (co 
me in effetti tenta di fare) una 
trasmissione organicamentc ac-
centrata sul filo di una trama 
( sia pure sottile e prctestua 
sa). Per dare viqore a questa 
seconda soluzione. tuttavia. sa 
rebbe stato necessario monta-
re un racconto in qrada di man 
tenere la battuta anche quando 
il vomica e fuori scena o e in 
attesa che la spalla gli rilanci 
I'occasione per una nuova 
gag . /Mfrimenfi e inenifahtlp 
die nn'ora intera di (rosinis 
M'OHP presenti lunghe pause. 
spezzando quel ritmo della ri-
sata che invece e indispensa
ble. 

11 tuttofare & stato una dimo-
strazione esemplare in questo 
senso. All'avvio. quando il te
sta di Galdieri e Corbucci si 
frantuma in una serie di minu-
scole gags nell'ufficio di collo-
camento, ta risata nasce cont't-
nua e irrefrenabile. 11 battibec-
co tra Toto e Vimpiegato. i suoi 
scbetch sull'interprete. la bo 
lia. il parrucchiere sono una 
fonte conlinua di sorprese: la 
comicda dtventa ironia, sati-
ra. Poi Vinvenzione si stempc-
ra nel lungo raccontino del 
G parrucchiere t; le pause si 
accrescono; diventano predomi
nant! e — alia lunga — linsie-
me risulta perfino noioso. 

E' davvcro un peccato. an
che perche ci sembra che la 
stessa regia di Uamele t)'.\n-
za perda — in questa seconda 
fase — la felice intuizione del 
le gags piw brevi. Qui, infattt, 
Toto e seguito senza alcuna 
ricerca formate: lecmcamen-
te, la ripresa televisiva e per
fino sqraziata. I'attore rischia 
spesso di uscire fuori campo; 
le sue battute hanno lutta la 
apparenza di una improvvtsa-
zione che scaialca il regista. 
l.'averqli concesso tanta liber
ta e I'aver saputo evitare la 
tcntazione di un rigore narra 
tun rendono, tuttavia. il sen-
«o teatrale. spontaneo. inqenun 
perfino. del/'iiumour di Toto. 
Questa stes.sa tecnica della piu 
completa liberta e di un'appa-
rente sciatteria. diventa inve
ce Jastidiosa quando il raccon
to pretende ad un filo di In-
gica narrativa. Lo spettacoli. a 
quel punto. diventa un pn*1ic 
cin mestricabile. 

• CEXSURA O AL'TOCENSU-
• HA, FA LO STESSO - Risul 
• fa evidente nel Tutto Totd. che 
• il com ico naprdetano e stato ah-
• bondantemente e ripelulanen-
• te costretto a rtmangiarsi bat 
• Jute (parole u mimica) che qh 
• prorompono sp^intanee in piii 
4) di una occa^ior.e. Clu lo n-
a) cordi a teatro o al cinema, se 
• ne pud rendere aqeiolmente 
0 conto Soltanto una volta. I'al 
e) tra sera, d ^m humour boccac-
0 ce*ro s'e p-^tilo esprimere (nel 
0) la primissina gag); pr>i e sta 
0 ro puntunlmente cost ret to a in 

terrompersi a meta. propria la 
dove egh doreva concludere 
con la trovata pu'i mace c 
sroppiettante (cosi. ad esem-
pin. nella sequenza con le clien 
ti del parrucchiere). Pud darsi 
che i censori di via Teulada non 
ne abbiano colpa (ma ne dubi 
ticmo profovdamente); pud dar
si che sia stato lo stesso Toto 
a bloccarsi. tmornxo dei possi 
bili tagh (ma davvero non re 
ne sono stati?). I,a conclusm-
ne e la ste*$a: la Xelevxsione ci 
ha talmente abituato (spetta 
tori ed attori) ad vn genere di 
umorismo piatto e insignifican 
te che perfino un grande co-
mico naturale come Toto ne 
risulfa. ineriiflbilmenfe, di-
mezzato. 

vice 

f II misantropo i e II secondo lavoro dl Moilere che, a 
dlstanza dl una setlimana, la TV manda in onda: la seltl-
mana scorsa abbiamo infatt i visto II « Don Giovanni ». 
« II misantropo», che non ebbe successo quando, nel 
1666, fu portato dallo stesso auiore sulla scena, ma che 
piii tardi doveva essere conslderato uno del capolavori 
di Moilere, e una commedia che, Interpretata crl t lca-
menle, presenta vlvlsximl spuntl dl attual i ta. I I protago-
nista, in fa t t i , e conslderato un misantropo dagll a l t r i 
semplicemente perche non e disposto a « integrarsl i , a 
piegarsl alle convenzlonl, ad c amare gl i a l t r i • se 
« amare gl i a l t r i > signlflca Indulgere ai loro pregludlzl 
e vizi e chiudere gl i occhl dinanzi alle storture del mondo. 
c II misantropo* e diretto, in questa edlzione televisiva, 
da Flaminio Boll lni e Inlerpretato da Glancarlo Sbragla 
e Lea Massarl, che nella foto vediamo In una scena. 

Un documentario su 
don Mazzolari (TV 1° ore 22,30) 

« Primo Mazzolari : un 
testimone della verita »: 
dietro II semplice titolo del 
documentario in program-
ma per questa sera e'e 
una delle tante tr lst i sto-
rie di censura tlplche del
la nostra televtslone. Que
sto documentario, in fa t t i , 
e i l secondo fatto sul me-
desimo personaggio. II 
primo documentario su 
Don Mazzolari, curato da 
Ermanno Olmi, fu infatt i 
sottoposlo a severa censu
ra e poi messo In archivio 
dai funzionari televisivi 
perche conteneva alcune 
immagini documentarie 

sulle collusion! tra le ge-
rarchle eccleslastiche e II 
fascismo e alcune notazlo-
ni sull'opera antifascista dl 
don Mazzolari, che sem-
brarono • pericolose» e 
che gl i autori r i f iutarono 
di tagl lare. Questo secon
do documentario d i Ettore 
Masina e Massimo Olml 
(da non confondere con 
Ermanno) fu gia annun
ciato una volta e poi r in -
viato. Adesso viene t ra-
smesso: vedremo che cosa 
la censura e rluscl la a ot-
tenere con questo r i fac i -
mento. 

• 

• 

I problemi di una 
futura madre (TV T ore 21,15) 

Comincia stasera un nuovo ciclo televisivo, curato da 
Virg i l io Sabel, che si occupa dei problemi della gestante: 
« Aspetlando i l bambino ». Per questo prograrnma Sabel 
si 6 servi lo, in gran parte, delle esperienze dl una 
giovane pediatra che aspettava, appunto, i l suo primo 
f ig l io . In questa puntata si esamineranno i pr imi due 
mesi di gestazlone. 

TELEVISIONE 1* 
8,30-12 TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 

17 ,— Nipoli: CORSA TRI5 Dl TROTTO 

17.30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18.45 MUStCA DA CAMERA: pianUta Gloria Lannl 

19,15 SAPERE • Storia dall'economia Italian* 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

2 0 , 3 0 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — IL MISANTROPO di Woliere 

22,30 Primo Mazxolari: UN TESTIMONE DELLA VERITA' 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18-19 SAPERE • Corto dl Ingle** 

2 1 . — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 ASPETTANDO IL BAMBINO - I primi du« n m l 

22.05 VETRINA Dl « UN DISCO fER LTSTATE > 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore ", 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20. 23 -
6.35 Corso di inglese - ",10 
Musics stop - ".48 Ieri al 
Parlamento - »^0 Canzoni 
drl mattmo - 9.07 Colonna 
mus-cale - 10.05 Un disco 
per restate - 10.30 Radio 
per le Scuole - 11 Ttittico -
IIJSO Parliamo di musica 
- 12.05 Contrappunto • 13,33 
Orchestra canta - H Tra-
smissioni regionah - 14,40 
Un d i v o per Testate -
15.10 Zibaldone italiano -
15.45 Relax a 4S g in - 16 
Per i ragaz7i - 16.30 Corrle-
re del disco: Musica lirica 
17^0 Cantando tn jazz -
17.45 Tnbuna dei giovani 
- 18.15 Per voi giovani -
19.15 Ti scrivo dall'ingor-
co - 19̂ 35 Luna-park -
20.15 \JA voce di Glona 
Christian - 20.20 Conrerto 
Mnfonieo diretto da Giulio 
Berto'.a - 21,55 Orchestra 
Kostelanetz - 22,30 Chiara 
fontana - 23 Oggi al Parla
mento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0. 8.30, 9^0. 1030. 1130. 
12.15, 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230 - 635 Colonna 
mustcale - 7,40 Biliardtno -
SJM Part e dispart - 1,45 
Un disco per Testate • 9,12 
Romantica - 9.40 Album 
musicale - 10 Mademoisel
le Docteur, di Roda - 10,15 

I cinque Continent! - 10.40 
Bobby Solo e Barbara -
11,42 Canzoni degli anni '60 -
1230 Trasmissioni regiona-
li - 13 Hit parade - 14 Ju
ke-box • 14.45 Per gli ami-
ci del disco - 15 Per la ro
stra dlscoteca - 15.15 Gran
di direttort: Stokowski -
16 Musiche via satellite -
1638 Ultimissime - 17.05 
Un disco per Testate - 1735 
Operetta edlzione tascabi-
le - 1835 Classe. unica -
1830 Aperttivo in musica • 
20 II viagglo del signor 
Dappertutto - 21 Mendia-
no dl Roma - 2130 Crona-
che del Mezzogiomo - 2130 
Musica da ballo - 22.40 Ben 
venuto In Italia. 

TESZO 

Ore 9 Corso di inglese -
930 Radio per le scuole 
- 10 Musiche pianistiche -
10.40 Beethoven - 1035 Mu
siche di Stamitz -11.10 Mu
sica dl Berlioz - 1230 Mo
zart e Schumann - 1235 
Concerto sinfonico: piani-
sta Pietro Scarpini - 1430 
Soprano Renata Tebaldi • 
1530 Haydn e Bartok • 16 
Musica di Debussy • 1740 
Musiche di Mozart • 1838 
Musica leggera - 18,45 Pic
colo pianeta - 1945 Con
certo di ogni sera - 2030 
L'idea modema della ma
teria - 21 II « Folk » italia
no - 22 II giornale del Ter-
zo • 22,40 Idee e fatU della 
musica • 2230 La poeate 
nel mondo • 23,05 RivMU 
delle riviste. 
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