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II XII Convegno 
cinematografico di Assisi 

Ricerca 
d iDioo 

dell'uomo? 
Aperture e limiti del dibattito su 
« Possibility e rischi della tema-
tica religiosa nel cinema d'oggi» 

Oiovanna Ral l i e part i ta ier i 
per Londra dove interpreters 
i l f i lm « Deadfall > (« Caduta 
mortale »), a fianco di Michael 
Caine. Gl i esterni del f i lm sa-
ranno g i rat i a Palma di Major
ca. Nella foto: la simpatica at-

t r ice , elegantisslma in un com
plete bianco e nero e con in 
testa un piccolo turbante, sa-
luta i fotograf i al ia partenza da 
Fiumicino. 

Ritorno al canto 

di Ginevra Vivante 
VENEZIA. 10 

Un lieto successo ha ottcnuto. 
n Vctiezia, Ginevra Vivante che 
n«i cantava piu da parecchi an-
III. II ritomo della cantante e 
.stato suggellato da un applaudito 
concerto monteverdiano al Tea
tro La Fctiice. La Vivante. in un 
« crescendo > di consen.si. ha dato 
prova del suo alto livello stilisti-
co. esegumdo Madriqali e Can-
zonette di Monteverdi, accompa-
#nata da un complesso di stru-
menti antichi. E' stata festeggia-
<a come una delie migliori inter-
pneti del canto monteverdiano. 
Hen nota soprattutto per i .suoi 
concert! di musica da camera. 
Ginevra Vivante non era. peral-
tro. nuova al Teatro La Fctiice. 
dove figuro — nel corso di pas-
Fa ti Festival di musica contem 
jx>ranea — tra le interpret! di 
Giomnna D'Arco al rogo di Ho-
negger e del « Processo > di Kaf
ka di Bruno Madema. 

le prime 

«LES BONNES DEL LIVING i 

Musica 

Markevitch-
Accardo 

all'Auditorio 
Questo stavamo dicendo del 

concerto di domenica scorsa al-
1'Auditorio: Igor Marke\itch ha 
rivoluzionato 1'orchestra (diversa 
dislocazione dei gruppi di stru-
menti). ma non la routine otto-
centesca. La punta piu avanzata 
era costituita dalle Dame (18W) 
deH'opera Machbeth di Verdi 
stranamente psegmte dopo la 
Smfcmui della Lvisa Miller, quasi 
per farle stranamente (ma jjm-
stamente) di<.truggcre dalla Sin-
fonia fantastica di Berlioz: la 
pagina p.u antica (Berlioz la 
lmziA che era ancor viio Bee
thoven) ma p:u nuova di tutte le 
altre. Esemplare resecuzione. sia 
per la morbidezza di suono nei 
pnmi tre movimenti. sia per le 
rudi. piene e vigorose accensioni 
degli ultimi due formidabili tem
pi. Questo stavamo d:ccndo. quan 
do si e sparsa la voce che il 
Markcvitch avrebbe nnunziato al 
la Saara della pnmarera di Stra-
vinski (era onginanamente nel 
suo programma). per e\itare che 
il pubblico deH'Auditorio pot esse 
sscoltarla mentre ne era in cor
so un'altra esccuzione al Teatro 
dell Opera. 

La novita vera del concerto e 
stata. per noj. la riconferma del-
le qualita violinistiche di Salva-
tore Accardo. Stavamo borbot-
tando anche per l"enne«ima ese-
cuzione del Concerto di Men
delssohn. ma I'Accardo ne ha 
offerto un'interpretazione cusi »i> 
profondita. cosi l.mpida. cosi li 
be rat a da preoccupazioni tecni-
che. esibiziomstiche e virtuosi-
stiche. da ndurci al sjlcnzio, cioe 
all'applauso. II pubblico lo ha 
acclamato Iungamentc. Ovazioni 
a Markcvitch. particcJarmente 
Vibranti dopo la Fantastica di 
Berlioz, che non fa Pumavera, 

• • V. 

Dal noitro inviato 
ASSISI. 10. 

Dio e morto?: questo inter-
rogativo costituisce il titolo 
del nuovo film di Marco Fer-
reri, le cui riprese avranno 
initio a maggio. Lo stesso re-
gista ne ha dato notizia ad 
Assisi, durante il Xll Con
vegno di studi della Pro Civi-
tate Christiana, svoltosi fra 
sabato e domenica; non ha 
detto, Ferreri, quale sard) lo 
argomento specifico della sua 
opera, ma qualcosa possiamo 
anticipate noi: si trattera — 
cosi sembra — del lungo viag-
gio di un giornalista, forte-
mente provato dalla scomparsa 
immatura dell'amatissima mo-
glie, e spedito dal suo diret-
tore a compiere una inchiesta 
sulle religioni nel mondo. La 
scoperta della permanenza di 
molteplici credenze ultrater-
rene non restituird al perso-
naggio la Jede nella vita, ma 
lo spingerd verso il suicidio, 
unico tramite per il recupero, 
nell'aldild. della donna e della 
felicitd perdute. ' 

Corn'S ovvio, questo nucleo 
narrativo potra avere sviluppi 
e subire modifiche importanti. 
Ma e singolare che sia un au-
tore laico, ancora una volta. a 
porsi problemi morali dalla cul-
tura cattolica, in senso stretto. 
sfuggiti od elusi. II Convegno 
di Assisi, che verteva su « Pos
sibilita e rischi della tematica 
religiosa nel cinema d'oggi», 
p stato del resto. al riguardo, 
francamente autocritico. Si e 
insistito molto sullo « scandalo > 
che i necessario provocare, se-
guendo I'esemph del Vangelo, 
quando si toccano cerii tasti. 
Si e parlato pin di Cristo che 
di Dio, piu dell'uomo, forse. 
che di Cristo. Per il regista 
Ermanno Olmi tandare dritto 
all'uomo*. questa d la reli-
gione; per Monsignor Ange-
licchio (responsabile dell'Ente 
dello Spettacolo) «cristiani si 
diventa t>. «cercare gli altri 
p cristiano». Per il gesuita 
Emmanuel Flipo (segretario al-
le informazioni dell'OCIC, lo 
Ufficio cattolico internazionale 
del cinema), un film contro il 
razzismo, un film in favore del
ta pace sono film cristiani: per 
il pastore C« calviniano. non cal-
vinista >) Henri De Tienda (di-
riqenle dell'organismo delle 
Chiese pratestanti che ha fun-
zioni analoghe a quelle del
l'OCIC) sono i non cristiani, 
finora. che fanno film cristiani 
(* lo Spirito Santo & mali-
ziosn». ha sottolineato sorri-
dendo): e a modello citava 
(come dal canto suo Ferreri) 
The war game. «11 gioco del
ta guerra ». lo stupendo medio-
metraggio inglese che denuncia 
la minaccia deU'apocalisse ato-
mica: nel quale, se rimrdia-
mo bene. I'opportunismo e il 
bellicismo velato di alcuni alti 
esponenti ecclesiastici sono 
messi giustamente alia gogna. 
Mentre il padre belga Jos 
Burvenich, una dei piu attivi 
animatori degli ultimi incontri 
di Assisi. ha richiamato senza 
mezzi termini, nel suo applau-
ditissimo inter rento. la tra-
gedia del Vietnam. 

In sostanza. la * tematica 
religiosa > si e qualificata. nei 
contributi migliori, come una 
€ tematica umana » sorretta da 
grandi tensioni ideali. E a ra-
gione il regista Carlo Lizzani 
ha indiriduato il punto di con-
tatlo — emerso anche in questo 
dibattito — jra cattolici e 
marxisti nella resistenza che 
gli uni e gli altri muovono. da 
differenti posizioni. alia *frantu-
mazione ideologica ». al « mag
ma ideologico». nella loro di-
versa ricerca di ralori al di 
sopra dell'empirismo. 

Vi d qui. senza dubbio. 
il pericolo di generalizzazinni 
troppo sommarie e. come dire, 
troppo comprensire. che ten-
dano ad annuUare i contrast! 
in un cabbraccio demago-
gico >. Ma altrore. forse. e la 
contraddizione maggiore: nel 
dissidio, sempre clamoroso. e 
rUerato in particolare dal pro
fessor Pio Baldelli. tra Vam-
piezza della discussione. la 
apertura del discorsn sui 
principi. la cordialha dei pro 
positi. e la umiliante realtd 
dei dirieti e delle dissuasioni 
che scaturiscono dai famiqerati 
* giudizi > del Centro cattolico 
cinematografico. orientando la 
politico delle troppe parrocchie 
€ nelle quali si continua a con-
siderare religioso un cinema 
che religioso non i*. Scri 

veva polemicamente Don Pri-
mo Mazzolari (esprimendo con
cetti ripresi poi da un altro 
coraggioso prete, Don Milani) 
che « il lavoro parrocchiale e 
dwenuto un magnifico facchi-
naggio», inquadrato nella so-
cietd dei consumi. Sta di fatto 
che il documentario televisivo 
su Don Mazzolari, realizzato 
da Ermanno Olmi, incontra 
gravi difficoltd, forse per la 
sua tendenza a presentare il 
protagonista nei rapporti non 
con Dio, ma con gli uomini. 

11 critico cattolico Ernesto G. 
Jjaura, « moderatore > rfel Con
vegno, ha ribadito da parte 
sua la tiecessitd di un colle-
gamento tra la fede e I'espe-
rienza umana, lamentando di 
non avere mai visto un autore 
cinematografico religiosamente 
ispirato anticipare, tanto per 
dime una, i contenuti della 
recente enciclica di Paolo VI. 
Bisogna pern aggiungere, affin-
chd la situaziove sia chiara in 
tutti i suoi aspetti, che quanti 
ci si sono provati non hanno 
ricevuto fino ad ora incorag-
giamenti, bensi dinieghi e peg-
gio. come nel caso, accennato 
sopra, di Ermanno Olmi; an
che se la Pro Civitate Chri
stiana e stata poi sempre 
pronta ad accoglierli. a soste-
nerli, a dar loro la parola. 
Ma. proprio per la simpatia 
che nutriamo verso gli amici 
di Assisi, e perche siamo asso-
lutamente persuasi della loro 
buona fede. non vorremmo che 
i Convegni da essi promossi 
andassero trasformandosi in 
semplici occasioni di sfoghi 
verbali. senza incidere nel 
profondo. 

Aggeo Savioli 

Desolata parabola 
Caprioli 

e la Valeri 

all'Accademia 
Vittono Capnoh e Franca Va

leri hanno tentito. ieri. una le-
7ionp con\eisi?ione agli allie\i 
dell' \c-cadem a d'arte drammati-
c.i. E". questo. il terzo incontro 
— dopo (juelh con Visconti e 
Mnstroianni — degli studenti del 
I'Accademia con registi e attoii. 

Caprioli e la Valeri hanno par
lato delle loro esperienze di la
voro e del loro esordio nel Teatro 
dei Gobbi. Caprioli ha ricordato, 
con piacere. gli anni trascorsi 
all'Accademia, mentre Franca 
Valeri ha raccontato come non 
pote mai frequentare questa scuo-
la essendo stata bocciata all'esa-
me di animissione. 

Nuova fournee 
di Adamo in Italia 

II cantante Salvatore Adamo 
verra questa estate in Italia per 
una tournee che si svolgera dal 
16 al 30 luglio. Le citta. dove il 
cantante si esibira, sono ancora 
alio studio degli organizzatori. 
Adamo ha accettato di tornare 
in Italia dopo il successo, riscos-
so lo scorso anno. 

di domestiche 
mostruosita 

Ricreato con la«parola»un clima arlificioso 
e slrazianle congeniale al lesto di Genet 

All'alba il « verdetto « 

La lunga notte 
dei premi Oscar 

SANTA MONICA. 10. 
Nel corso di una lussuosa se-

rata di gala, che si concludera 
questa notte a ora moltrata 
(quando in Europa. per la dif-
ferenza dei fusi orari. gia sara 
giomo) verranno assegnati i pre
mi Oscar. La vigilia e stata in-
teramente dominata dagli ultimi 
preparativi organizzativi e dai 
tentativi — coronati da succes
so soitanto nel tardo pomeng-
gio — di eomporre lo sciopero 
che da tredici giornj blocca 
le reti della radio e della te-
levisione. Maestro di cerimonia 
sara ancora una volta. Bob Hope. 
che sara coadiuvato da Raquel 
Welch e da Ann MargreL La 
fastosa cerimonia si svolge. co
me vuole la tradizione. nell*Au
ditorium di Santa Monica, che 
ha una capienza di 2500 posti: 
saranno presenti molti attori del
la « colonia > hollywoodiana. tra 
i quali Patricia Neal. Audrey 
Hepburn. Lee Marvin. Shelley 
Winters. Rock Hudson. Fred Mc 
Murray. Saranno presenti anche 
Vex attore Ronald Reagan, at-
tuale gene ma tore dello Stato del
la California e quasi tutti i can-
didati ai premi. compresa Liz 
Taylor, mentre fino all'ultimo e 
stata in dubbio la partecipazione 
di Richard Burton, indicato come 

probabile vincitore del premio 
per il migliore protagonista. 

L'ltalia e in lizza con nove 
candidature, tra le quali le piu 
significative sono quelle della 
Battaglia di Algeri di Gillo Pon-
tecorvo. che concorre al premio 
per il miglior film straniero: di 
B.'OM) up di Antonioni. per la mi
gliore regia e per la migliore 
sceneggiatura — di cui e coauto-
re Tonino Guerra —: quella di 
Danilo Donati. costtimista del 
Vanaelo secondo Matteo di Pa-
solini e della Mandragola di Mo-
nicelli: quella di Gherardi. co-
stumista e scenografo di Giulief-
la degli spiriti: e. infine. quella 
di Luigi Scaccianoce. scenografo 
del film di Pasolini. 

II film che ha ottenuto nella 
fase preliminare il maggior nu-
mero di candidature (tredici) e 
— com'e noto — Chi ha paura di 
Virginia Wool I? di Mike Nichols. 
di cui e protagonista la Taylor. 
favoritiXsima nel premio per la 
migliore attrice. Segue, con otto 
candidature. QiieUi della San 
Pablo. 

Le previsioni deirultima ora 
davano per siciiro vincitore del 
premio per il miglw film in ««v 
v> a^soluto Un vomo per tutte 
le staaior.i di Fred Z-onetnann. 
che il p"ibb!ico italiano non ha 
ancora potato vedere. 

« Abbiamo cominciato a cre
dere nei testi, e particolarmen-
te in certi testi, da Genet a 
Brecht a Pirandello, quanto 
piu essi offendevano la real-
ta. Gli americani — dichiara-
va Judith Malina, circa due 
anni fa, a un giornalista che 
era andato a trovare {'ensem
ble del Living Theatre nel suo 
" rifugio" di Velletri — non 
vogliono essere offesi dalla 
realta. soprattutto non voglio
no essere turbati da una real
ta negativa o soitanto messa 
in dubbio >. 

Dopo l'entusiasmante rap-
presentazione dell'/lnfiaone di 
Sofocle-Brecht, il Living ha 
presentato, come secondo spet
tacolo. al Teatro delle Arti di 
Roma, Les bonnes di Jean Ge
net, neH'interpretazione di Ju
lian Beck (Claire). William 
Shari (Solange) e Luke Theo
dore (Madame), e ancora con 
la regia di Judith Malina, la 
quale, come £ noto. ha curato 
anche quella deH'Anfigone. 
Con l'interpretazione di Les 
bonnes (Le serve, dramma rap-
presentato per la prima volta 
nel 1946 a Parigi) il Living 
Theatre ha offerto al suo pub
blico appassionato (a Berlino 
la commedia ha avuto un'acco-
glienza esaltante) un saggio di 
recitazione, e di come si possa 
oggi c aggredire » un testo. ab-
bastanza dissimile dal tipico 
modo di far teatro di una 
compagnia che ci ha dato i 
Mysteries e The Brig: voglia-
mo dire. cioe. che per chi non 
avesse gia fatta l'esperienza 
affascinante dei Mysteries sa-
rebbe abbastanza arduo ren
ders! perfettamente conto. as-
sistendo soitanto oggi alia rap-
presentazione di Les bonnes, 
della ricerca stilistica d'avan-
guardia del Lin'na. 

Eppure i due modi, a ben ve
dere. hanno sottili Iegami. i 
quali si ricongiungono in quel
la scelta precisa e qualificante 
che unisce Genet a Kenneth 
H. Brown, autori che. apptin-
to, « offendono la realta». Ma. 
d'altra parte, nonostante qual-
che equivalenza superficiale 
(ma anche reale e profonda. 
come quel Iegame magicn e 
atroce- « crudele ». con il pub 
blico). il teatro di Genet e 
quello sognato da Antonin Ar-
taud restano profondamente 
diversi. Mentre il primo por
ta ai limiti estremi della con-
sunzione l'intera drammatur-
aia occidentale. esaltandone e 
bruciandone 1'intima artificiosi-

KADAR TRA GLIALUEV1 

E' morto Pattore 
Don Alvarado 

LOS ANGELES. 10 
E" morto ieri a Los Angeles 

Don Alvarado. attore che aveva 
raggiunU) una certa fama aU'mi-
zio dell'epoca del sonoro, 

Alvarado. che in realta si chia-
mava Jos* Paige, era nato ad 
Albuquerque, o d Nuovo Messico. 
nel 1904. 

Jan Kadar, autore con Elmar Klos del film c II negozio al Corso >, Oscar 1H4 per il miglior 
film straniero, si 4 incontrato sabato, dopo la proiezlono dal f i lm, con gli alllevi del Centro 
Sperimentale di cinematografia. I I regista cecoslovacco ha i l lustrato g l i or ientament i e I succes-
siv l svi luppi del cinema del suo Paese dall'lmmediato dopoguerra ad oggi. Kadar ha poi par
lato della sua collaboraiione con Elmar Klos e ha spiegato come il loro mefodo di lavoro « In 
tandem • assicuri, purtuttavia, la piu complete Indlpendenxa ad ambedue. Nel la fo to : Jan Kadar 
con un gruppo di allievi-attori. 

td ma rispeltandone i vulori 
testuali (come ha ben visto 
Bernard Dort). 1'autore di Le 
Theatre el son double rifiuta 
rartificio dello <t spettacolo > e 
della « parola » per ristabilire 
l'antica ritualita del « gesto », 
tentatido una mistica congiun-
zione Ira arte e vita: TesU'tica 
del Living, se e lecito chia-
marla tale, segue molto da vi-
cino la lezione di Artaud. an
che se il suo messaggio si pre-
senta oggi irto di periroli. co
me quello, per esetnpio. de-
nunciato dalla stessa Malina, 
di « una identificazione estetiz-
zante della vita con l'arte ». 

Les bonnes e una «fa\oIas>, • 
un « racconto allegorico », co- • 
me osserva Genet nei suoi • 
avertissements. costruito anco- • 
ra sulla « parola ». sulla « fra- • 
s e » . piegate e ritorte a tal • 
punto da grondare verita e • 
sangue. ma nella misura in cui • 
se ne mettono a nudo la fal- • 
sita e la menzogna. le quali • 
trapassano quel «gioco» del- • 
la scena, che non e altro se • 
non la continua lotta da Ge- • 
net condotta contro il tea- • 
tro. un teatro che bisogna di- • 
struggere perche lo spettatore- • 
societa possa recuperare la # 
propria lucidita. e guardare m 
dentro se stesso senza pieta e 
senza maschera. Ma sarebbe 
vano ricercare nel testo di 
Genet una indicazione etica 
positiva. un insegnamento 
«didattico* che mostri le «cau-
se » di una determinata situa-
zione politico sociale. come 
invece e possibile trovarli 
sempre in Brecht: in Les bon
nes tutti i significati sembra-
no esplodere al di fuori della 
parabola e del palcoscenico. 
che diviene il luogo piu affa
scinante e artificiale del mon
do. dove si consuma. in un 
gioco di specchi. il momento 
piu alto dell'esfraneazione. 

In Les bonnes, «favola» 
deirimpoten7a e della vilta 
incapaci di modificare la schia-
vitu dell'uomo. ma dove la 
vittima e il torturatore. il pa
drone e lo schiavo. sono uniti 
in un unico vischioso destino. 
si celehra la festa dell'artifi-
cio e deH'antinaturalismo fin 
dalla defini7ione dei personag-
gi — essi scmbrano annegare 
nella loro faNa coscienza di 
« serve » che sognano di diren-
tare la padrona che amano (di • 
integrarsi. cioe. nella clas^e • 
sociale di Madame) — che Ge- • 
net preferha interpretati da • 
attori (il Living ha seguito • 
con intelligen7a questa prezio- • 
?a indicazione) perche si po- • 
tesse di piu radicalizzare la • 
« falsificazione» della femmi- e> 
nilita: «Si pregano percio le 
attrici di non posare. come di-
cono i greci — scr i \e Genet 
—. il loro sesso sulla ta\ola». 

Claire e Solange sono un ra-
ro esempio di moMmosita do-
mestica: il loro gioco cerimo
nia c un rituale con m i ten-
tano di nascondere la paura e 
il * rispetto > per una padro
na in fondo gentile, bella, e 
« buona » («Cosi la sianora ci 
uccide con la sua dolcezza ». 
dira Claire), contro la quale 
si spuntano le impotent! mac-
chinazioni. piu socnate che rea-
l:7zatc. delle due c serve* 
«chiumanti di rabbia e di ri-
\olta rcpresse. che alia fine ri-
volgeranno contro se stesse. 
quasi in un lucido momento 
di autopuni7ione. quella mor-
te che la loro coscienza alie-
nata non e stata capace di 
dare. 

Julian Beck. William Shari e 
I Luke Theodore, diretti magi-

stralmente da Judith Malina. 
j hanno saputo creare con la 

« parola > (come anche attra-
verso la forza di convinzione 
del comportamento) un clima 
di angosciosa allucinazione. 
falso e straziante alio stesso 
tempo, dove l'angoseia e la 
tenerezza si fondono nel cgio-
co > dcsolato della scena. 

vice 
Nella foto del titolo una scena 

del dramma di Genit. -

BONTA' E CANZONI - Con 
la terza punt at a, il teleroman-
zo di Diego Fabbri Questi no-
stri figli e nettamente scivola-
to sul piano del fumetto. Alia 
assenza di problemi e perso-
naggi autentici, 1'autore ha 
cercato di supplire con espe-
dienti da romanzo d'appendi-
ce: gli unici adatti a sostenere 
i suoi schemi e le sue test. Pen-
siamo alia trovata del traffuo 
della droga, con la quale Fab
bri ha cercato di prendere due 
piccioni con una Java, come si 
suoi dire. Da una parte, in-
fatti, questa faccenda gli ha 
permesso di insinuare che i ra-
gazzi beat, qui rappresentati 
dallo improbabile Ferruccio, 
sotto la maschera della «. pro-
testa > (che Fabbri, peraltro, 
si e ben guardato dal definire 
concretamente nel solo modo 
possibile. cioe nel rapporto con 
la societa) nascondono la loro 
autentica natura di «sbanda-
ti •» e. magari, una certa vocu-
zione al crimine; dall'altra, 
mediante questa trovata della 
droga egli ha potuto giustifica-
re in qualche modo sia la de-
stituzione del prof. Fantuzzi 
(che altrimenti avrebbe dovuto 
essere spiegata sul piano poli
tico). sia I'assurda decisione 
di Chiara di sacrificarsi c! pa
dre e al fratello in veste di 
suora laica. Ma proprio questo 
dimostra la macchinositd e. in-
sieme. I'esilitd del «messag
gio » di Fabbri. dei suoi con-
flitti. che esistono soitanto in 
quanto egli se li e fabbricati 
con cura. forzando strumental-
mente le situazioni. Pensiamo, 
ancora. al conflitto interiore di 
Alba, la giovane madre dal 
« cervello laico » e dal « more 
cattolico». Per rendere in 
qualche modo credibile la sua 
storia, probabilmente ben sa-
pendo che i genitori autentica-
mente « laid » non apprezzano 
in alcun modo gli asili e le 
scuole retti da ordini religiosi 
e combattono energicamenle 
contro il tentativo di suore e 
preti di fare dei loro figli turn 
sort a di <r Tnissionari in fami-
glia •». Fabbri ha dovuto esco-
qitarp (facile expedienle. tra 
laltro!) la malattia e la mnrte 
del bimbo, e quindi fnrzare la 
situazionp sul piano del ^enti 
mento. Del resto. sebbene sia 
infarcito di discussioni. questo 
teleromanzo non e stato finora 
nemmeno capace di impostare 
il problema «di coscienza » 
che sembra essere il suo pun
to focale: che non ci si vorrd 
venire a dire che < scoperte » 
come quella condensata nella 
frase « Vamore e la bontd del 
cuore » rappresentino qualcosa 
di serio. . 

In realtd. dobbiamo dire. 
quel che conferisce a questo 
teleromanzo una sottile patina 
di dignitd formale ed evita pe-
santi cadute nel melodramma 
o nella farsa e il taglio dimes-
so della regia di Mario Landi. 
p la recitazione degli attori. 
che predilige i toni grigi: ba-
sta pensare agli sforzi di Anto
nio Battistella per imprestare 
al personaggio del prof. Fan
tuzzi una qualsiasi dimensione 
umana. E. tuttavia. I'unico e-
lemento autenticamente con-
temporaneo. in Questi notri fi
gli. rimangono le canzoni: 
quella di Tenco. che fa da si-
gia. e I'altra sera, quella di 
Lucio Dalla. Tra Valtro. dome
nica sera. I'unica sorpresa ri-
servataci da questo teleroman
zo e consistita nella trasmis-
sione. in sottofondo durante il 
dialogo dei due protagonisti al 
tennis, della canzone di Gianni 
Morandi « Cera un ragazzo » 
— per la prima volta « corjees-
sa» ai telespettatori nel suo 
testo integrate. 

UNA SERIE PER RAGAZ 
ZT — L'inqenua serie francese 
di telefilm Avventure in mon 
tagna. inrentata e curata da 
Cecile Aubry. pun avere forse 
qualche interesse per un pub
blico di ragazzi: non solo per
che. secondo i moduli clanici 
del * qenpre >. ne sono prota
gonisti un raqazzn e una en-
gna. ma anche perche il sun 
unico elementn d'attrazione ri-
siede nel taglin candidamente 
avrenturoso dei suoi episodi — 
in definitiva. si poirebbe dire 
che questi telefilm sono un ten-
tatiro di trasporre a lirello in 
fantile le stnrip di spinnagqin 
che tanto successo hanno oggi-
giorno nel cinema. Qui to 007 
di turno e una cagna: e. se r-o-
gliamo. questn e agente segre-
to» risulta pin simpatiro del 
suo piu famosa callega. Ma 
non si rapisce perche la serie 
renga trasmessa la domenica 
in seconda serata, quando i 
ragazzi sono. generalmente. a 
letto. Forse si pensa che chi 
rifiuta di assistere alia Dome
nica sportiva sul prima canale. 
non pud che pnssedere una 
mentalild infantile? 

ODOR DI PROVTNCIA -
Nonostante la disinvoltura in 
dubbia di Enzo Tortora e il sun 
ritmo da ripresa * in diretla ». 
La domenica sportiva non rie-
see a cavarsi di dosso un certo 
odor di provincia, derivcnle, a 
nostro parere. dal fatto che a 
dmninare e lo spirito «tifosn *. 
con tutto quel che di limitato 
e di esagerato esso ha. In que
sto quadra si collocava. I'altra 
sera, la telefanata con Benre-
nuti: una iniziativa assoluta-
mente lecita. che avrebbe. pe-
rd. auadagnato se si fossero 
eritati certi toni « commossi» 
c per fino « patriottici >. 

Un film 
implacabile (TV 1° ore 21) 

© 

Glrato nel 1947, a Odio 
implacab i le» di Edward 
Dmyt rvk dovrebbe confer-
marsi — anche a distanza 
di tanti anni — uno dei f i lm 
piu v iv i prodotti dalla ci
nematograf ia amerlcana 
del dopoguerra ed e, cer-
tamente, I'opera migl iore 
di Omyt ryk , un regista 
che non ha pii i mantenuto 
le promesse di questo f i l m . 
La pellicola — che e con
dotta con II r i tmo del g ia l -
lo — si inserisce in quel 

gruppo di opere nate insie-
me ai problem! della so
cieta civi le americana col 
r ientro dei reduci : parten-
do da questo ambiente, In-
fa t l i , i l f i lm denuncia con 
vlolenza gl i or ror i del raz
zismo attraverso la storia 
di un ex-sergente che in 
una rlssa uccide, per odio, 
un ebreo. II f i lm e inter-
prelato da Robert M i l -
chum, Robert Ryan e Ro
bert Young (nella foto). 

Novita per i 
piu piccini (TV 1° ore 17) 

Inizia oggi una nuova trasmissione dedicata ai piu 
p icc in i : « La bottega di Mastro Bum », con Sandro Tumi-
nel l i , Angela, Marise Flach ed I suoi m im i . La trasmis
sione — che temiamo non si discostera molto dal delu 
dente standard medio delle trasmissionl pomeridiane — 
e ambientata nella bottega di questo * mastro », che 
racconta sempre enormi bugie (d i qui i l suo nome) ed 
e attorniaio da giocattoli an imat i . 

Parla la madre 
di un boxeur (TV 2° ore 21,15) 

II settimanale sportivo 
di Maurlzlo Barendson 
(< Sprint >) of f re stasera 
un documento che dovreb
be essere di un certo in
teresse: ci par lera, in fa t t i , 
del l ' lncontro t ra i pugil i 

G r i f f i t h e Benvenuti , at
traverso I ' intervista con 
la madre del pr imo. Se-
gu i ra , t ra I 'al tro, anche 
i l concorso d i Sprint per 
un viaggio a Lisbona. 

TELEVISIONE f 
8.30-12 TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
17 ,— LA BOTTEGA DI MASTRO BUM 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CLUB DU PIANO 
19 .— LA POSTA DI PADRE MARIANO 
19.15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — ODIO IMPLACABILE - Film di Ed/.ard Dm/trylc 
22,50 ANDIAMO AL CINEMA 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1E.30 SAPERE 
19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 SPRINT 
2 2 , — L'APPRODO 
22,30 CONCERTO DE « I VIRTUOSI DI ROMA > 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 1, 8, 

10. 12, 13, 15, 17. 20, 23 -
6.35 Corso di inglese - 7,10 
Musica stop - 7,38 Pari e 
dispari - 7.48 Ieri al Par-
Iamento - Le commission! 
parlamentari - 8,30 Le can
zoni del mattino - 9 La 
comunita umana - 9,10 Co-
lonna musicale - 10,05 Mu-
siche da operette e com-
medie musicali - 10.30 La 
Radio per le Scuole - 11 
Trittico (Ditta Ruggero Be-
nelli) - 1130 Antologia ope
ns tica - 12.05 Contrappun-
to - 12,47 La donna, oggi -
13.33 E' arrivato un basti-
mento - 14 Trasmissioni 
regionali - 14.40 Zibaldone 
italiano - 15,45 Un quarto 
d'ora di novita - 16 Pro-
pramma per i ragazzi -
16J0 Novita discografiche 
francesi - 17 La voce dei 
lavoratori - Sui nostri mer-
cati - 17.20 Parliamo di 
musica - 18.05 II dialogo -
18,15 Perche si - 19,30 Luna 
park . 20.15 La voce di 
Adriano Celenlano (Ditta 
Ruggero Benelli) - 20.20 
Rassegna del Premio Italia 
'66 - Franta. radiodram-
ma di Jan Rys - 21,10 So-
listl della musica leggera -
21.45 Concerto stnfonico, 
- 23 Oggi al Parlamento • 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30, 

7,30. 830. 930, 1030, 1130, 
12.15, 1330. H.M. 1530, 
lejfl, 1730, 18.30. 19.30. 
21.30, 2230 - 635 Colonna 
muslcale - 730 Almanacco 
9.40 Album muslcale • 10 
Rocambole - 10.15 I cinque 
Continent! - 10,30 Contro-
luce - 10,40 Hit parade de 
la chanson • 11 Ciak -1135 
La posta di Giulietta Ma-

sina - 11.45 Le canzoni da
gli anni '60 - 12.20 Trasmis
sioni regionali - 13 II gran-
de Jockey - 1330 Un mo-
tivo al giorno - 1335 Fina-
lino - 14 Juke-box - 14.15 
Cocktail rnusicale - 15 Gl-
randola di canzoni - 15.15 
Grandi concertisti: arpista 
Nicanor Zabaleta - 16 Rap-
sodia - 1635 Tre minuti 
per te - 1638 Ultimissime 
1735 La luna nel pozzo, 
un atto di Aldo Luppi -
1835 Classe unica - 1830 
Aperitive in musica - 20 
Attenti al ritmo • 21 Non 
tutto ma di tutto - 21.10 
Tempo di jazz - 2130 Cn> 
nache del Mezzogiorno. 

TERZO 
Ore 9 Corso di inglese 

- 930 La Radio per te 
Scuole - 10 Musiche cl»-
vincembalistiche - 10.15 
Alessandro Rolla, Charles 
Loeffler e Louis Spohr -
11,15 Sinfonie di Mozart • 
12 Henry Purcell - 12.20 
Tielmann Susato e Gre
nades - 13 Recital del pia-
nista Wladimir Horowitz -
1430 Pagine deU'Orfeo ed 
Euridice. di Gluck - 1435 
Sergei Rachmaninov -1530 
Novita discografkhe • 16 
Compositor! italianl - 17 
Le opinion! degli altri -
17,10 Dalle radio estere -
1830 La musica leggera del 
Terzo Programma - 18,45 
New Orleans: un'epopea, 
una leggenda - 1 grandi In
terpret! - 19.15 Concerto 
di ognl sera - 2030 Corra-
do Alvaro: died anni do
po la morte - 21 L'improv-
visazione In musica C.F.E. 
Bach e Mozart - 22 II gior
nale del Terzo • Sette arti 

- 2230 Libri ricevuti - 22,40-
2230 Rlvista delle rivuttc. 
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