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IERI AL TEATRO DELL'OPERA Dl ROMA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 
< > 

, 1 ' , ' 

Tulllo Serafln Clara Petrella 

dopo una giornata di cerimonie, 
tra lapidi e rievocazioni, dal 
Pantheon al Campidoglio (una 

indigestione di riti...) 

Con 
leri sera la prima 

«ll Vicario > 
. i • J > r . 

anche a Parigi 
PARIGI. a. 

II Vtcario di Rolf Hochhuth 
e andato in scena qucsta t-cra 
anche a Parigi. al The'&tre lie 
VAthenee. A Berlino ovest c 
a Basilea Vopera teulrcle dcllo 
scrittore tedesco ha provocato. 
come e noto, violsntc poU'tnl-
che; a Londra es^a ha suscita-
to molto interesse, ma ncssuna 
reazione particolamiente cc-
ce.sa. Si attende ora tl giudizio 
delta critica e del pubblico p'a-
rigino. 11 teatro e gin tutto pre-
notato Uno al 21 dicembre. 

II Vicario rappre.tenta la vl-
cpnda di un giovane gesuita, 
Padre Riccardo, negli ultimi an-
tit della Germania nazl-.ta. Scon-
volto dalle persecuzioni di cui 
sono vittime gli ebrei, il gesui-
ta cerca di provocare una pre
sa di posizione ufficiale della 
Chiesa cattolica in loro difesa 
II suo tentativo fallisce perche" 
cozza contro Vattegginmenio di 
Pio XII. Appuntato ull'abito ta-
lare il segno distintlvo degli 
israeliti, Padre Riccardo si av-
via allora con gli ebrei di Roma 
fino al forno crematorio. 

'A Berlino ovest dove H Vi
cario fu messo in scena per la 
prima volta il 20 febbraio scor-
so, clnquemila persone parte-
ciparono ad una riunione di 
protesta. 11 Vescooo dl Berlino 
la definl - una falsificazione del
la storia* e il Nunzio upostolt-
co a Bonn chiese I'incrimina-
zlone di Hochhuth; la magglo-
ranza cristiano-democratlcd al 
Bundestag presento un'interro-
gazione e VAgenzia di informa-
zioni cattolica tedesca attaccd 
Hochhuth ' definendolo singo-
larmente un «nazista -. Non 
mancarono tuttavia le pre.se di 
posizione favorevoli cll'autore 
e due giurie, quella del Premio 
* Gerhardt Hauptmann » e quel
la del "Premio della giovane 
generazione degli autori dram-

matici* gli attribnirono i loro 
massimi riconosctmenli. 

A Basilea. qualche ntrsc pin 
tardi, diecimila persone lancia-
rono uova marce contro la fac-
ciata del teatro dove II Vicario 
veniva rappresentato; "> a/cuni 
spettatori furono molcstati e 
gli attori recitarono sotto , la 
protezione della polizia. A 
Londra, la rapprescntuzione del 
Vicario fu accompaynnta da una 
lettera inviata dall'cllora car-
dinale Montini ad un periodica 
cattolico; la lettera affcrmava 
che la tesi della commedia di 
Hochhuth rivelava «una insuf-
ficiente penetrazione psicoloyi-
ca. politico e storica- P dichia-
rava che la fignra di Pio XU 
era stata travisata. > •/ • < 

Ladattamento francwe del 
testo e stato curato dallo scrit
tore spagnolo Jorge Semprun, 
vincitore del Premio Formen-
tor, che ha ridotto a tre ore 
e mezzo di rappresentazione e 
a 28 persondggi le otto ore e i 
41 personaggi dell'cdizione ori
ginate. La regla e di Peter 
Brook e Frangois Barbon. 11 
personaggio di Pio XII e im-
personato dall'attore Alain 
Mottet. 

* Cid che mi ha colpito, ha 
detto Jorge Semprun in una 
intervista a Le Monde, e che 
all'interno di quest'opera estre-
mamente complessa cocsistono 
due elementi a mio parere es-
senziali: il rigore della docu-
mentazione tratta daqli archivi. 
giacchi jion vi e- nel dramma, 
si pud dire, una sola tattuta 
important^ ± che non sia statd 
effettivamehte pronunciata dai 
protagonisti reali della storia: e 
accanto a questo, vi e'Vaspftto 
aggressivo, polemico del teito, 
come se fossimo ' dinanzi alle 
pagine d'una requisitoria. Peter 
Brook e Francois Darbpn hanno 
cercato- di esprimcre costante-
mente le due facce della tra-
gedia ». 

Una dichiarazione di Chiarini 

Come sara la XXV 
' i . < . • ' - . • " J z 

Mostra di Venezia 
II direttore della Mostra in

ternazionale d'arte cinematogra-
flca di Venezia. Luigi Chiarini, 

. ha illustrato ieri le modifiche 
apportate al regolamento ed al 
calendario delle manifestazioni 
cinematografiche indette dalla 
Biennalc di Venezia per il 1964 
ed i criteri informatori della 
XXV Mostra internazionale di 
arte cinematografica. . 

- Le modifiche apportate al 
calendario riguardano princi-

', palmente le mostre del docu-
mentario e del film per ragazzi 
— ' ha detto il direttore della 
Mostra — che sono state spo-
state da Luglio ad Agosto. e la 
Mostra grande, che quest'anno 
comincera e si concludera tre 
giorni piii tardi. II regolamento 
della XXV cdizione della Mo-

, stra e stato modificato in vari 
punti: il primo riguarda i premi. 
E* stato inserito un articolo che 
csclude la possibilita di concc-

. dcre premi ex aequo e. nel con-
tempo, si e aggiunto un premio 
specialc. a disposizione della 
giuria per un film di partico-
lare pregio. 

Numericamente, i film che po-
tranno partecipare alia compe-

•tizione sono gli stessi dell'anno 
scorso. e cioe 28 ma il numero. 
quest'anno, sara vincolato. e non 
potra piu accadere il fatto del
l'anno scorso. quando da 28 film 

. previsti si e giunti a 33, con 
, particolari deroghe al regola

mento. Per i film fuori concorso 
e stata allargata la formula. 
per cui ora potranno parteci
pare anche film, o gruppi di 
film, atti ad illustrare tendenze. 

' ritrovati tecnici o la produzione 
di v a n paosi». 

- I I criterio per la scelta dei 
film in concorso — ha prose-

' gutto Chiarini — sara sempre 
basato sulla qualita. ma potra 
venir determinato dalla produ
zione, cosi come apparira dalla 
indaginc che abbiamo gia co-

1 - minciato. Pu6 darsi che questo 
anno la migliore produzione 
presenti un certo indirizzo. che 

' si rilevino delle concomitanze 
1 ' tematiche nel "meglio" delle va-
J. 'rie cinematografie». 
ir ' Circa i nomi che compornin-
ff • no la Jriuria della XXV Mostra. 
ht ' Luigi Chiarini ha detto che ne 
. , dara notizia entro i primi mesi 
C»> del 1964. in maniera che ci6 
^'.'possa rappresentare una garan-
S>" zia per gli invitati. Un'altra pic-
wL- cola modifica e stata apportata 
•%lr

 a l paragrafo che riguarda gli 
£r; cspertl che coadiuvano 11 diret

tore nella scelta del film, e che 

quest'anno potranno anche col-
laborare con lui per l'ordina-
mento della Mostra. "" '•", 

Circa il ventilato trasferimen-
to della Mostra dal Lido a Ve
nezia centro, Luigi Chiarini ha 
dichiarato: «Ef una idea alia 
quale io credo, ma dal punto di 
vista pratico e attualmente im-
possibile, dato che a Venezia 
non esiste rattrezzatura neces-
saria per realizzare una simile 
manifestazione. Parlare della 
Mostra cinematografica a Vene
zia — ha concluso U direttore 
della Rassegna veneziana — e 
un problema connesso con quel-
10 della Biennale. che non pos-
siede ancora una sede pro
pria- . > - • 

Sempre ieri, a Roma, si e riu-
nita la Sottocommissione della 
Biennale di Venezia per la Mo
stra internazionale d'arte cine
matografica sotto la presidenza 
del prof. Mario Marcazzan. Erano 
presenti Bruno Molajoli, diret
tore generale delle Belle Art:; 
Annibale Scicluna. del Ministe-
ro dello Spettacolo: Enrico Gal-
luppi. del Mimstero degli Este-
ri: Eitel Monaco, presidente 
dell'ANICA: Italo Gemini, pre-
sidente deirAGIS; Gino Visen-
tini, presidente del Sinda-
cato giornahsti cinematografici: 
Franco Solinas, segretano del-
l'ANAC; Franco Cristaldi per la 
Unione produttori: Antonio Mo-
relli, per la FULS; Dario Roma. 
presidente del lEPT di Vene
zia: Luigi Florts Ammannat': 
Gmo Caserta; Luigi Chianni. 
direttore della Mostra. e il di
rettore amministrativo della 
Biennale, Grassi. 

II prof. Chiarini ha illustrato 
11 regolamento per la XXV Mo
stra internazionale d'arte c.ne-
matografica, e quelli per le Mo
stre del film sull'arte, del do
cuments n o e del film per ra
gazzi. Dopo ampia discussions 
1 resolamenti. che presentano 
alcune variant! rispetto • alio 
scorso anno, sono stati approva 
ti insieme con :I calendario del
le manifestazioni. che e fissato 
come segue: 

VI Mostra internazionale del 
film sull'arte (16-18 giugno); 
XVI Mostra internazionale del 
film per ragazzi (6-16 agosto': 
XXV Mostra internazionale di 
arte cinematografica (27 agosto-
10 settembre ); XI Mostra inter
nazionale del libro e del period!-
co cinematografico (agosto-set-
:embre>; IX Rassegna Interna
zionale del " film sclentifico-
didattico (Padova) 

La direzione di Tullio Serafin e l'interpre-
tazione di Clara Petrella 

' Giornata, , ieri, interamente 
dedicata a ' Mascagni. per il 
quale Roma si e mobilitata dal-
l'alba al tramonto, dal Pan
theon al Campidoglio, dal Cam
pidoglio al Teatro dell'Opera. 
Un'alacre e quasi febbnle ce-
lebrazione dei cent'anni della 
nascita del popolare musicista 
(Livorno. 7 dicembre 1803), 
persino Isospetta. Troppa gra-
zia! 

Una lapide e stata scoperta 
al Pantheon, infatti, di buon 
mattino e piii tardi una cele-
brazione ufficiale si e svo'.ta 
in Campidoglio. nella Sala de
gli Orazi e dei Curiazi. risuo-
nante della commossa. affettuo. 
sa e appassionata • parola di 
Gianandrea Gavazzeni. Un'al
tra lapide sul far del mezzo-
giorno e stata scoperta nell'a-
trio del Teatro dell'Opera. per 
ricordare la prima esecuztone 
della Cavalleria rusticnna (av-
venuta apnunto a Roma il 17 
maggio 1890>. La cerimonia e 
stata suggellata dall'esecuzione. 
in teatro, dell'In/ermez^o della 
Carallcria e dell'Inno del sole 
dall'/ris. Tutto in una volta e 
troppo. e la smania celebrati-
va forse non nascondeva la vo-
glia di sbrigare le faccende e 
di mettersi la coscienza a po-
sto Insomma. una maratona 
(non per nulla le note dell'in-
no dell'Iris hanno ben flgurato 
quale fortunata sigla delle re-
centi Olimpiadi): un'indigestio. 
ne di riti. accresciuta poi dalla 
seraie rappresentazione ' del-
Vlris. prescelta dal Teatro del. 
l'Opera per onorare anche mu-
sicalmente il nostro Mascagni 

Senonche, con il pretesto di 
avvicinarsi al massimo ' alia 
scadenza biografica (7 dicem
bre) quest'fris. che e pure la 
prima rappresentazione • della 
stagione lirica del Teatro dei-
I'Opera, non costituisce pero 
1'inaugttrazione ufficiale, rinvia. 
ta al 26 dicembre con il Fal-
staff. Cosa singolare anche quo-
sta. tenuto conto che in pas-
sato — ne e'erano celebrazioni 
in vista — alia stessa opera 
capitft proprio di avviare la 
stagione romana. Saremmo 
quindi tentati (e. infatti. Io sia. 
mo) di condividere il risenti-
mento dei cittadini di Livorno 
(a Mascagni ci tengono e non 
hanno torto) per certe celebra. 
zioni mascagnane convulse, un 
tantino superficiali e sotto sot
to opportunistiche. predisposte 
dai grandi teatri. 

Alia Scala se la son cavata 
con Cavalleria rusticana e Arni
ca Fritz che. eseguito sub'to 
'lopo la Cavalleria. ha accen-
tuato 1'isolamento della succes-
siva produzione di Mascagni 
dall'originaria impetuo^ita gio_ 
vanile: il Teatro dell'Opera ha 
ripreso l'fris (laddove potcva 
essere fatto un tentativo in al-
tre direzioni). perdendo qual-
che punto nei confronti dell'e-
dizione presentata qualche an
no fa con Giuseppe Di Stefa-
no. ma soprattutto con Gianan
drea Gavazzeni. E' venuto me-
no. cioe. quell'accanito. pole
mico e puntialioso atteggiamen. 
to direttoriale — quasi una sfi-
da — che Gavazzeni imprime 
alia sua predilezione per il 
teatro musicale verista. 

La direzione di Tullio S e n -
fin b invece il risultato di una 
lnnea esperienza — autorevole 
0 pacata — ma lontana dal so-
soingere la partitura in quel 
clima di «battaglia • che la 
bacchetta di Gavazzeni suscita 
da ogn5 battuta. Cos! diremmo 
che re^ecuzione complessiva di 
ieri sera ha in fondo <:ottoli-
neato i momenti di debolezza 
dell 'Im. assecondando troppo 
la disorganicita d"; Mascagni il 
quale q"i- alle prese con un 
clima orientale assai approssi-
mativo (l'azione si svolge in un 
astratto Giappone ed e incen-
trata sulla vicenda di una fan-
ciullina. Iris, strappata al vec-
chio padre cieco e condotta :n 
una casa di piacere dalla quale 
fuggira uccidendosi). ora si ag. 
grappa ad echi e volute melo-
diche della Cavalleria. ora si 
protende in imprevedibili. sior. 
nellanti cadenze toscane. II 
tutto, poi. fluente nella con-
vinzione di Un eloquio meio-
dico ad ogni costo, di get'o. 
estemporaneo che appunto. non 
controllato. ha nettamente sca-
perto le tre suddette dtmensio-
ni espressive (l'oriente vacuo. 
la robustezza melodica • mcr.-
dionale - . il vezzo toscaneggian. 
te) nelle quali, via via che vi 
incappavano. i van protagoni
sti si son gettati con una certa 
avida golosita canora. 

Non si fara torto agli altri 
nlevando la maggiore compu-
stezza e pungenza vocale di 
Clara Petrella (Iris) — bravis 
sima — per quanto turbata da 
una eccessiva. bamboleggiante 
lez-osagginc scemca che "on 
sappiamo find a qual punto ad-
debitarc alia regla di Marghe-
rita Wallmann. Fernando Li 
Donnl. Luigi Ottolini, Anna Di 
Stasio hanno disimpegnato con 
scioltezza c brillantezza 1 loro 
moll e il basso Raffaclc Arie 

(il vecchio padre cieco) ha 
proceduto con occhio uttento 
ed acuto. A posto Antonio Pi-
rino. Athos Cesarini e il coro 
diretto da Gianni Lazzari. L'al-
lestimento scenico, . elegante, 
era quello di qualche anno fa 
dovuto. anche per quanto ri
guarda i costumi. a Veniero 
Colasanti e a John Moore. 

Pubblico non ' coreografica-
mente scintillante (la vera 
«prima •» di'gala si avra il 26 
dicembre), ma numeroso e ge-
neroso nel tributare. sia pure 
attraverso l'lris, il suo affetto e 
la sua passione all'arte di Ma
scagni. nonche alia bravura de
gli interpret!, applauditi spes-
so a scena aperta, evocati lun-

gamente alia ribalta al termine 
di ogni atto e dell'Opera. 
' Elemento (esteriore) di no-

vlta — ma all'interno del Tea
tro la nuova gestione sta lavo-
rando con impegno — era il 
vecchio foyer rimesso a nuovo 
con una cupa. azzurrina tap-
pezzeria di velluto, ingentihta 
da una galleria di antiche stam. 
pe riproducenti musicisti e pro
tagonisti del teatro lirico ita-
liano. Ma erano piu queste fi
gure stampate a scrutare- incu-
riosite tra la folia degli ap-
passionati. che non questi ul
timi a dar retta alle immagmi 
d'un tempo remoto. > 

. Erasmo Valente 

Per Greta sara 
la volta buona? 

- - Greta Gar bo torna al c i 
nema >: la notizia, quei ta 
volta, viene da Budapest e 
I'ha diffusa Io scrittore M e l -
chior Lengyel, che fu - see-
neggiatore di Ninotchka. uno 
degli ult imi fi lm della - d i -
vina m. I I f i lm che segnereb-
be il ritorno della Garbo alio 
schermo dovrebbe intitolarsi 
L ' imperatr icc bionda ed es
sere imperniato sulla figura 
della imperatr ice Elisabetta 
(Sissy), assassinata a Gi -

nevra . - * ' 
~ La Garbo e Lengyel sono 
grandi amici e la sua dichia
razione e stata percid presa 
sul serio. Si fa anche il no-
me del produttore, Sam Spie
gel, anche lui amico della 
• divina ». Spiegel - avrebbe 
confermato la notizia, ag-
giungendo che il f i lm sara 
girato interamente a Holly
wood. 

Nel la foto: la Garbo in una 
delle sue soste ital iane. 

« 

Visionato dai giudici 

Mondodi notte n. 3 » 

I giudici delta quarta sezionc 
penale del Tribunale hanno as-
sistito ieri alia proiezione del 
film Afondo di notte n. 3. seque-
strato per ordine dell'Autorita 
giudiziaria perche ritenuto of-
fensivo del comune sentimento 
del pudore. II produttore della 
pellicola. dottor Mario Cleri. e 
stato. corac c noto. rinviato a 
giudizio per direttissima. 

Alia \ is ione. awenuta In una 
sala dell'Istituto nazlonale Luce. 
erano presenti i component! del 

Tribunale, e cioe il presidente 
dott Semeraro e i consiglieri 
Test! e Bilardo; il Pubblico Mi-
nistero dottor Pedote, c h e , ha 
promosso l'azione penale, i di-
fensori del produttore, awocat i 
Donato Marinaro e Osvaldo Fas-
sari. 

Al termine della proiezione, 
durante la quale i giudici hanno 
preso visione del contenuto del
la pellicola e delle scene incri
minate. il Tribunale ha rinviato 
il proccsso al 12 dicembre. 

le prime 
Cinema 

I giorni 
del vino 

e delle rose 
Joe e addetto alle « pubbli-

che rela/.ioni • presso una 
grande azienda, e 'tra i suoi 
compiti e'e anche quello di 
procurare compagrjie femmi-
nili ai pezzi grossi. Naturale 
che, nonostante la I buona pa-
ga, la dignita ferita lo rimor-
da un poco. Meno naturale, ma 
umanamente spiegabile, che, 
per vincere lo sconforto e la 
solitudine, Joe sbevazzi al-
quanto. Sposatosi con una bra-
va ragazza di origine norve-
gese, Kirsten, e divenuto pa
dre felice, Joe seguita tuttavia 
a sbronzarsi contaminando col 
proprio esempio la moglie: la 
quale giunge a superare il tri-
sto maestro. I tentativi che. nei 
sempre < piu rari momenti di 
lucidita, i due compiono per 
sottrarsi al vizio naufragano 
miseramente in un mare di 
whisky: la famiglia si sgreto-
la, Kirsten cercn la compa-
gnia di altri ubriaconi. Grazie 
all'aiuto della scienza medica, 
e volendo soccorrere in qual
che modo la donna, che ama 
tuttora, Joe ridiventa infine 
sobrio. • Ma per Kirsten, an
che dopo un patetico incontio 
col marito. le speran/.e di sal-
vezza sono scarse. 

L'amara conclusione nobilita 
una vicenda d i e ripetutamen-
te, peraltro. denuncia nei sum 
sviluppi l'eco sbiadita di ana-
loghi racconti. cinematografi-
ci o non (da Giorni perduti a 
Torna, plccola Sheba): ma che, 
soprattutto, non sembra defi-
nirsi in una precisa misura sti-
listica e problematica: l 'am-
biente> il quale sull'ini'/io sem-
brava motivare con pregnante 
necessity i personaggi. scorn-
pare a grado a grado, e rimane 
sotto i nostri occhi. espresso in 
forme naturalistiche, il nudo 
caso clinico. Se la sceneggia-
tura di J.P. Miller e insidia-
ta dai troppi sussulti narra-
tivi. o se la regia dell'eclet-
tico Blake Edwards non tra-
valica i limiti d'una normale 
amministrazione, eccellenti so
no comunque gli interpreti: un 
Jack ,Lemmon di notevole for-
za drammatica e una dolente, 
persuasiva Lee Remick. cui si 
affianca il veterano Charles 
Bickford. Nel commento mu-
sicale di Henry Mancini spic-
ca una canzone che ha lo stes-
so titolo del film, e che e gia 
nota agli appassionati del ge-
nere. 

ag. sa. 

II ponte 
del destino 

> . .- . . . . * 
Umiliato e beffeggiato a cau

sa dei propri insuccessi, il foto-
reporter di una rivista tedesca 
tenta la fortuna con un crimi-
noso e folle disegno: provocare 
sciagure e riprenderne fotogra-
ficamente le immagini piu im-
pressionanti ed esclusive. Nella 
attuazione del folle progetto da 
alle fiamme un club affollatis-
simo per una festa: fa preci-
pitare da una finestra e morire 
una donna: infine, dopo essersi 
sbarazzato di una graziosa quan
to pericolosa testimone di uno 
dei suoi crimini. tenta di far 
deragliare un convoglio ferro-
viario. •*• 

La vicenda che appare del 
tutto improbabile. cosl come e 
concepita e motivata. viene of-
ferta in una > rappresentazione 
che riesce appena a cogliere 
1'arida meccanicita delle azioni 
del protagonista. Lo stesso per
sonaggio per l'insufficienza dei 
suoi tratti psicologici appare as-
surdo. Privo di ogni ragione 
d'arte. psicologia.ed etica, non 
cronaca perche evidentemente 
inattendibile. il film di Michael 
Kehlmann risulta del tutto inu
tile ed opprimente. Hannes Mes-
semer. Sabina Sesselman e Gun-
ter Pfizmann sono gli interpreti 
principali. Bianco e nero. 

' vice 

A New York 
si costruird una 
citta del cinema 

NEW YORK. 9. 
Una citta del cinema sara 

costruita • nel centro di N e w 
York. Manhattan. Lo ha an
nunciate Alan Haymes. un ric-
co agente immobiliare newyor-
kese legato all'industria cine
matografica. Haymes progetta 
di costruire una * citta del ci
nema ». che disporra d'un mas
simo di trenta teatri di posa, 
e che sara utilizzata per la 
produzione cinematografica e 
televisiva. II costo previsto e 
di due milioni di dollari (circa 
1.200 milioni di lire). II pro
getto — al quale, seeondo le 
dichiarazioni di Haymes, e in-
teressato anche il Sindaco di 
New York. Wagner — rientra 
nel quadro delle iniziative' in-
tese a -riportare Hollywood a 
New York- . J 

Anthony Perkins 
inferprete 
di canzoni 

• " " PARIGI. 9. 
Anthony Perkins impiega ! 

ritagli di tempo lasciatigli dal
la Iavorazione di Un'incantecole 
idiota. con Brigitte Bardot, per 
provare. accompagnandosi al 
pianoforte, le canzoni che sta 
attualmente incidendo per una 
nota casa discografica. II 33 gi
rl di Anthony Perkins avra. su 
un lato. cinque canzoni ameri-
cane tra le quali un'aria tratta 
da West side story: sull'altro 
saranno incise cinque canzoni 
francesi inedite, scelte dall'at
tore dopo una lunga e laborio-
sa selezione. 

Anche Brigitte Bardot, pro
tagonista femminile del film di 
Edouard Molinaro, ' dedica - le 
pause tra una ri presa e 1'altra 
alia musica e piii precisamentc 
alia chitarra, che B.B. suona 
con discrete abilita dopo le le-
zioni ricevute da Sacha Distcl. 

Tra la gente di Dallas 
Numero di prim'ordinc, quello di T V 7 di ieri t 

sera. L'iniziativa di mandare in onda un breve \ 
•* pezzo >' inglese sit Dallas ha pcrmesso a milioni 
di italiani di vedere un'America piuttosto incdita, 
non soltanto per la TV. E' vero, tutti i quotidiani 
hanno pubblicato, in qtieste settimane, servizi c 
inchicste sulla citta del Texas dove Kennedy 
ha trovato la morte: ma, e proprio il caso di dirlo, 
altro e leggerle, certe cose, altro e vcderle. E le 
immagini che sono passate sul video, di quartieri 
lussuosi e di catapecchic, di squallida allcgria e di 
pesante trlstezzu, ci hanno dato abbastuma bene il 
« t o n o > di Dallas. Non solo perche, ancora una 
volta, ci hanno mostrato quali laceranti contrasts 
esistano dietro il « Paese di Dio *, ma anche, e forse 
soprattutto, perche ci hanno pcrmesso di vedere 
come I'odio e la violenza possano scattirirc dal be-
nesscrc, dalla solida ricchezza, dai suggi valori tra-
dizionali • (famiglia, propricta, bigottismo), c di 
questi addirittura armarsi e sostanziarsi. Davvcro 
eloquente, in questo senso, quella preghiera reci-
tata, prima del lauto pranzo, dall'ingegnere mine-
rario, nella sua bella casa, dinanzi alia bclla tavola 
imbandita e ai ftgli ben nutriti: una preghiera nella 
quale si auspicava la protezione del cielo su tutto 
questo, e non si spendeva una parola per il trugico 
delitto di qualche giorno prima. 

Intcrcssanti anche le dichiarazioni degli inter-
vistati: da quelle, ciniche e ipocritc, del sindaco, a 
quelle, quasi sarcastiche, del capo della polizia e 
dell'avvocato di Ruby. L'unica' parte debole era , 
quella sulle organizzazioni fasciste c razzistc di 
Dallas: qui, il commento si e mantenu-to su una 
posizione di falsa equidistanza degli « estrcmismi >. 
Se, infatti, a Dallas esistono organizzazioni cstrc-
mistiche di destra, che sono poi la punta avanzata 
di una mcntalita piuttosto diffusa nella citta <c ne 
abbiamo uisto i documenti, nelle testate dei gior-
nali), non ci risidta che esistano « estrcmismi op-

' posti », come si c cercato di far credere. E, d'altra 
parte, perche non si e detto che queste organizza
zioni di destra sono, per la precisione, razziste e 
anticomunistc, al punto che condannavano Kenne
dy come « amico dei rossi »? Forse, se TV 7 avesse 
jneso il coraggio a due muni e avesse mandato a • 
Dallas una sua troupe, su questo terrcno avremmo 
avuto informazioni piii csatte. 

Ma, a parte qu-este asservazioni, il « pczzo » in
glese, cost com'cra, ci ha gia. dato molto, raggiun-
gendo anche un alto potere di commozione, nella 
semplice sequenza di chiusura, con quella piccola 
folia di negri intenta a cantare uno spiritual, nella 
notte, dinanzi al luogo ove Kennedy e stato ucciso. 

Buoni anche gli altri servizi, sul mercato degli 
stracci. sulla crescente diffusione delle motociclct-

• te. Particolarmente vivo e interessante, nella sua 
onesta ricerca, il c pezzo •» di Morelli sulla scuola 
dell'obbligo. che includcva la frasc lapidaria di un 
operaio: « La scunla c obbligatoria, ma anche man-
giare e obbligatorio: e allora, come faccio a far 
studiare mio figlio? >. 

g. c. 

vedremo 
•A 

I Nobel 1963 
(seeondo, ore 21,15) 

In presa dirctta da Stoc-
colma, dove ha spedito un 
buon numero d'inviati, la 
TV tmsmctte un servizio 
.sulla cerimonia per la con-
segna dei Premi Nobel, che 
avviene ogni anno la sera 
del 10 dicembre, e ciod nello 
anniversario della morte del 
fondatoie di questa istituzio-
ne. Alfred Nobel si spense 
nol 189G L'assegnazione dei 
Premi, vinta la scontata osti-
lita degli eredi dello scien-
ziato, che avrebbero voluto 
altrimenti disporre del suo 
denaro, ebbe inizio nel 1001. 
Considerati tre anni d'inter-
vallo, nel corso della secon-
da guerra mondiale, quella 
che vedremo oggt risulta es
sere la sessantesima cdizio
ne dei Nobel. Quest'anno, tra 
gli iiisigiuti dei divers! rl-
conoscimenti e'e anche, co
me <;apniamn, un italiano, 11 
chimico Giulio Natta, auto-
re di importantissime ricer-
che, ( 

« Canzoniere 
' minimo » 

Ecco le canzoni che saran-
no presentate nella nona 
puntata di « Canzoniere mi
nimo - (martedl 10 dicembre. 
ore 22.20, Seeondo Program-
ma TV): Giorgio Gaber e-
Maria Monti daranno il via 
al programma con la vec-
chia canzone montanara La 
vien giu dalle montagnc. II 
cantante Augusto Jannito. al 
suo esordio televisivo, ese-
guira poi L'amorc e bello 
a fa, in dialetto molisano. 

II soprano Giulictta Simio-
nato interpretera due can
zoni ' popolari, l'una sarda, 
1'altra veneta. Margot pre-
sentera invece Oltre il pon
te, una canzone che si ispi-
ra ad un episodio della Re-
sistenza. Luigi Tenco can-
tera Mamma ' mia dammi 
cento lire;v Otello Profazio, 
Lu pecoraro: Maria Monti, 
Maremma, maremma; Gior
gio Gaber, 11 girasole e Lu
ciano Rondinella, Luna no
va. Un « coretto », composto 
da Giorgio > Gaber, Maria 
Monti. Margot • e Luciano 
Rondinella. eseguira la Pre
ghiera a Sant'Antonio. 

reai\!7 
program mi 

• c 

radio 
NAZIONALE 

', * Giornale radio ore: 7, 8, 
13. 15, 17, 20, 23; ore 6.35: 
Corso di lingua Inglese; 8.20: 

r II nostro buoogiorno; 10.30: 
> La radio per le scuole; 11: 
• Passeggiate nel tempo: 11.15: 
' H concerto:r 12: Gli amici 

delle 12; 12,15: Arleccbino; 
12.55: Chi vuol esser lieto..; 
13.15: Carillon: 13.25-14: Co-
riandoli; 14-14,55: Trasmis-
sioni regional!; 15,15: La ron-

. da delle arta: 15,30: Un quar
to d'ora di novita: 15,45- Aria 
di casa nostra; 16: Program
ma pei ragazzi: 16.30: Corrie-
re del disco; musica da ca
mera; 17.25: Concerto; 19.10: 
La voce dei lavoratori. 19.30: 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20,25: Morte di 
un ben«alino. di Edoardo 
Anton: 21.30* Canzoni e me-
lodie italiane: 22: Oleo^rafie 
dell'Ottocento; 22,30- Musi
ca da bailo 

* .ti a . 

SECONDO , 
Giornale • radio ore: 8,30. 

9.30. 10,30, 11.30 13.30. 14,30. 
15.30. 16,30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20,30, 21.30. 22.30: ore 7 35: 
Musiche del ' mattino: 8.35: 
Canta Serg:o Endngo: 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma > italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: La don-

. na oggi: 10.35: Le nuove can
zoni italiane: 11: Buonumo-
re In musica: 11.35- Chi fa 
da se...: 11.40- II portacan-
zonl: 12-12.20: Ogsi in musi
ca; 12.20-13: Trasmissiom re-
S-onali: 13: Il Signore delle 
13 presents: 14: Paladini d: 
- Gran Premio •: 14.05: Voci 
alia nbalta; 14.45: Discora-
ma: 15: Musiche di Nino Go- : 
dini; 15,15: Motivi scelti per 
voi; 15.35: Concerto to mi- • 
niarura: 16: Rapsodia: 16.35-
Panorama di motivi: :G,50 
Fonte viva; 17: Schermo pa-
noramico; 17,35- Non tutto 
ma di tutto: 17.45: Personag
gi sorr:denti: 18 35: Classe 
unica: 18.50 I vostri prefe-
riti: 19,50- Radiotelefortuna 
1964: "19.55: I sjrandi valzer. 
20.35- Dnbblins: 21 35* Uno. 
nessuno. centomila; 21.45 
Musica nella sera; 22,10 
L'angolo del Jazz. 

TERZO 
', Ore 18.30. L'lndicatore eco-
nomico; 18.40 Panorama del
le idee; 19: Marco Antonio 
Ingegneri; 19,15: La Rasse-

• gna: Letterarura itaJtana: 
19,30: Concerto di ogni sera-
Johannes Brahms. Arthur 

. Honegger: 20.30 Rivista del-
- le rivlste; 20 40: Dimitn Sc io - . 

stakovic: 21- n G:ornale dei 
Terzo; 21.20: Le Sinfonie di 

v Anton Bruckner; 22,40: II 
sentlero della neve: Raccon-
to di Graham Greene. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Glramondo; b) Super-
car ,, 

18,30 Corso dl lstruzione popolare per 
adultl analfabeti 

19,00 Telegiornale della sera (!• edlzlone) 

19,15 Le tre arti Rassegna dl pittura. scttl* 
tura e archltettura 

19.45 Rubrica rellgioea 

20,15 Telegiornale sport 

20/30 Telegiornale delta sera 12* edlzlone) 

21,05 Una signora 
in ermellino 

Film dl £ Lubitsch. Con 
Betty Grable. Douglas 
Fairbanks )r e Caesar Ro
mero 

22.35 Conoscere la nature Gil lnsettl: - 1 ditterl. 

22,55 Telegiornale della notte 

seeondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Nobel 1963 A cura dl Luciano Luiai e 
Carlo Mazzarella 

22,20 Canzoniere minimo Un prnpramma dl Gior
gio Gaber 

2^.00 Notte sport 

Betty Grable appare stasera nel fi lm « La 
signora in ermellino » in onda sul primo 
canale (ore 21,05) 
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