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ASSEGNATI GLI OSCAR PER IL 1967 
IPREMI 

Ecco I'elenco degtl Oscar attrlbultf per I'anno 1967: 

• Mlglior film dell'anno: La calda notte deH'ispettore 
Tibbs dl Norman Jewlson; 

• Migllore regista: Mike Nichols per The graduate (c II 
laureato »); 

0) Migllore attrlce protagonlsta: Kalherine Hepburn per 
Indovina chi viene a cena? 

0) Migllore attore protagonlsta: Rod Stelger per La calda 
notte deU'ispettore Tibbs; 

% Migllore attrlce non protagonlsta: Estelle Parsons per 
Gangster Story; 

0) Migllore attore non protagonlsta: George Kennedy per 
Nick mano fredda; 

0) Migllore film In lingua stranlera: Trcni strettamente 
Eorvegliati dl Jiri Menzel (Cecoslovacchla); 

0> Migllore scenegglatura originate: William Rose per 
Indovina chi viene a cena?; 

t ) Migllore scenegglatura non origlnale: Stirling Silll-
phant per La calda notte deU'ispettore Tibbs; 

• Migllore commento muslcale: Elmer Bernstein per 
Millie; 

0 ) Migllore adattamento muslcale: Alfred Newman e Ken 
Darby per Camelot; 

• Migllore canzone: Talk to the animals dal film II favo-
loso dottor Dolittle; 

• Migllore montagglo: Hal Ashby per La calda notte del-
l'ispettore Tibbs; 

0) Migllore icenografla: John Truscott, Edward Carrere 
e John W. Brown per Camelot; 

• Mlgliorl costuml: John Truscott per Camelot; -

0) Migllore fotografla a color!: Burnett Guffey per Gang
ster story; 

• Mlgliorl effetti ottlci: L.B. Abbott per I I favoloso dottor 
Dolittle; 

• Mlgliorl effetti sonori: John Poyner per Quella sporca 
dozzina; 

0) Migllore documentarlo a lungometracflio: La patrouille 
Anderson dl Pierre Schoendorffer (Francla); 

• Migllore documentarlo a cortometraggio: The redwoods 
• dl Mark Harris e Trevor Greenwood; 

• Mlglior cortometraggio a soggetto: A place to stand 
(Canada); 

• Migllore disegno animato: The box dl Fred Wolf. 
II premlo speciale riservato at clneasta che abbia con-

trlbuito ad esaltare gli ideal! umanitari e la digntta umana 
ft stato assegnato a Gregory Peck. 

Alfred Hitchcock ha vlnto II premlo speciale riservato 
alle personality entrate nella storla del cinema per I loro 
merit!. 

Arthur Freed e stato inftne inslgnito dell'Oscar speciale 
per servizl res! all'Accademia delle Arti e Scienze cine-
matograflche. 

La cerimonia 
SANTA MONICA, 11. 

L' assegnazione dei premi 
Oscar si e aperta ieri sera (I'al-
ba dj oggi. ora italiana) con una 
allocuzione di Gregory Peck. 
presidente della Academy of mo
tion picture arts and sciences. 
il quale, riferendosi ai recenti. 
tragici fatti. che hanno impo-
sto il nnvio di quarantott'ore 
della cerimonia, ha dichiarato: 
« Noi ci uniamo ai nostri com-
pagni del mondo dello spettaco-
lo e a tulti gli uomini di buona 
volonta nel tributare il nostra 
profondo omaggio alia memoria 
del dott. Martin Luther King >. 
Numerosi. fra i partecipanti. gli 
artisti negri: tra gli altri: Louis 
Armstrong. Sammy Davis jr., 
Sidney Poitier. A quest'ultimo. 
che con lui ha interpretato La 
calda notte deU'ispettore Tibbs. 
Rod Steiger (premiato quale mi-
gliore attore protagonista) ha 
espresso la propria grntitudine: 

< EgH mi ha insegnato a capire 
flno in fondo che cosa sia il 
pregiudizjo razziale >. Anche 
George Kennedy (miglior attore 
non protagonista) ha voluto rin-
graziare qualcuno: il regista 
Stuart Rosenberg, autorc di Nick 
mano fredda. che gli ha permes-
so questa prima grande affer-
maziotie. 

Tutti i maggiori laureati degli 
Oscar hanno ricevuto le ambite 
statuette di persona, ad ecce-
zione di Katherine Hepburn, che 
ha ricevuto la lieta notizia sta-
mane. facendo il suo ingresso 
sul set del suo nuovo film, a 
Nizza. in Francia; i suoi cortv 
pagni di lavoro 1'hanno accolta 
con un caloroso applauso. Ka
therine Hepburn si e detta con
tents. conunat^a e anchp un po' 
stupita di ncevere questo suo 
secondo Oscar a trentaclnque 
anni dal primo (lo ebbe per Glo
ria del mattino. 1933). 

Le 

nella storia d'ltatta 
testi di Giuliana Dal Pozzo ed Enzo Rava 
direzione di Miriam Mafai 

Eroismi e vanitd 
amori e intrighi 

rapporti social* 
e vita quotuUana. 
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Una vittoria delle 
idee antirazziste 

La premiazione registra una certa matu-
razione che si accompagna sia alia 
decadenza dei « colossi» sia agli sforzi 

di novita di Hollywood 

Vn grande sconfitto: Gang
ster story e tin piti grande 
vincitare: Martin Luther King. 
L'Oscar di quest'anno 6 stato 
prima rimandato a causa del
la tragedia, pot dominato dalla 
figura morale del reverendo 
ucciso e dalla sua lezione Lo 
ha esplicitamente riconosciuto 
Gregory Peck nel suo discor-
so commemorativo quando ha 
citato i due film che. piii da 
vicino. parevnno rifarsi al suo 
insegnamento: La calda notte 
deirispettore Tibbs e Indovina 
chi viene a cena? 

D'altra parte la premiazio
ne non e stata esclusivamente 
simbolica. Se Sidney Poiter, 
per esempio. fosse stato scelto 
come miglior attore per Vuno 
e per Valtro film, la polemica 
sarebbe stata anche piu chta-
ra, ma non si sarebbe reso un 
buon servizio alia realta dei 
valori. In effetti la figura del 
negro interpretata da Sidney 
Poitier (che comunque aveva 
gia ricevuto un Oscar neqli 
anni scorsi) d talmente idea 
lizzata. da risultare fastidio-
sa. Nun era il * superman > 
negro che Luther King dtfen-
deva. ma il « pnvero negro * 
privato dei diritti civili. il ne
gro senza mezzi e senza tstru-
zione. il negro delle catapec-
chie e dei ghelti. Ossia il ne
gro — diciamolo francamente 
— cui Hollywood non ha an-
cora concetto il ruolo di pro
tagonista. 

__ Riconasciama dunque legit-
timi i nremi d'interpretazione 
a Ttnd Steiaer. che non Vave-
ra mai avuto. e a Katherine 
Hepburn, che avei-a vinto un 
Oscar si. ma « trentacinque > 
anni nrimn. 

1 due film suTVintegrazlone 
razziale sonn stati in questo 
modo accomunati. anche se il 
primo di essi. La calda notte 
deU'ispettore Tibbs di Nor. 
man Jewison. $ stato giusta-
mente vreferifa per la palma 
del miglior Htm dell'annata 
E tuttavia I'Otrar della regia 
$ andato a Mike Nichols per 
TJ laureato: fl che dimnslm 
che i vntantl hanno inieso di-
slrihirire equnmenie 1P varie 
staUielte 

Da questo punto di vista 
VOscar registra una matura-
zione. la quale d'altronde si 
accomnagna sia alia decaden
za dei € colossi». sia agli 
sforzi di nnrita che Hollywood 
sta compiendo. Le statuette 
aqli attori non protagonisti 
vedono abbinati due esemptari 
di questo nuovo corso: Gang
ster story e Nick mano fred
da : sia pure un corso non ri-
voluzionario. ma tradizional-
mente legato, con qualrhe 
innorazione. ai filoni del film 
* ganqster » e del film « car-
cerario >. 

G a n g e r story, che era il 
gran favnrito (e che sottn il 
profiln della fantasia cinema-
toarafica era nettamente il 
pfft degno). e" uscito comun
que phtttosto malcancio dal-
Tedizione 19f>8. Lo hanno scon
fitto tanto gli avrenimenti di 
Memphis e delle altre citta 
americane. dove fl problema 
negro i aXVordine del giorno. 
quanta — ma secondo noi in 
misura as*ai minnre — I'innu-
dito surcevsn e la modn che 
si e* rreata attnrnn al film. 
Diciamo in misura minore, 
perrhe' il *t/rr*»«<n nnn e* mai 
stato in contrastn con l'asse-
qnazinne deali Oscar 

Lo <si rede anche nel camvo 
del film straniero. in cui trion-
fa un outsider, le deliziosa 
« opera prima » cecoslovacca 
d5 Jiri Menzel. Treni stretta
mente sorvegHatJ. Icnct'afa In 
Italia eon scarsa fortuna an
che se con ben due titoli: 
Quando l'amore va a scuola 
in un primo tempo, e Presto. 

j datemi una donna In un se-
j cnmdn \fn la fortuna rnm-

merriale del filmettn sull'mi-
ziazinve <e<sunle di un ado 
lescente in una stazinne fer-
rov'mria durante la auerra. I 
stata inrece clamorosa neqli 
Stati Vnitl. fl che lo ha fatto 
preferire tanto a Vhrere per 
viveve di Lelouch (e non pos-
iiamo che raUegrarcene), 

quanto al film jugoslavo di 
Petrovic Ho anche incontrato 
zingari felici. dovuto a un re
gista piu esperto. 

Ad ogni modo, sia che il 
premio toccasse per la se-
conda volta ai cecoslovacchi 
oppure agli Jugoslav!, sia che 
domani raggiunga finalmente 
anche gli ungheresi. i un fatto 
posiiivo che persino VOscar 
non vnssa piu fare a meno di 
riennoscere i mcriti delle ci-
nematografie socialiste. le 
quali sono oggi (almeno al-
cune di esse) all'avanguardia 
del cinema mondiale. 

U . C. 

Nella foto del titolo, da si
nistra: Rod Steiger. Estelle 
Parson. George Kennedy e il 
regista George Cukor. che ha 
ritirato il premio per Kathe
rine Hepburn. 

Uno di questi 
sara il film 

italiano 
per Cannes 

La Commissione per la sele-
zione dei film italiani destlna-
ti ai Festival internazionali 
ha segnalato. per la prossima 
rassegna cinematografica di 
Cannes, al ministero per il 
Turismo e lo Spettacolo i film* 
Banditi a Milano di Carlo Liz 
zani. Grazie zia di Salvator** 
Samperi. L'ora del vento di 
Valerio Zurlini e 7 sette fratel 
li Cervi di Gianni Puccini. I.a 
Commissione ha inoltre segna
lato il film documentario a 
lungometraggio JI pane ama-
ro di Giuseppe Scotese. 

Nei prossimi giorni. il mini. 
stero dello Spettacolo designe
r s il film che rappresentera 
ufficialmente fl cinema italia
no a Cannes. 

le prime 
Musica 

Rigoletto 
airOpera 

Premesso che un mese o un 
anno verdiano dovrebbero si-
gnificare, piuttosto, un mese o 
un anno di silenzio intorno a 
Verdi (e un'ingiuria tirarlo 
sempre nel ballo melodramma-
tico). diciamo anche che l'edi-
zione del RipoIeHo. rivista ieri 
sera, e solo quel che rimane 
deirantico spettacolo firmato, 
dal punto di vista della regia. 
da Eduardo De Filippo. Com'e 
successo gia anche con il Bar-
biere di Swiglia (la regia. ri-
presa da altri, fu soltanto un 
dato anagranco). altrettanto si 
verifica con Rifloletlo. Una 
regia. tramandata da terzi che 
si awalgono. inoltre. di can-
tanti diversi da quelli sui quali 
era stata originariamente im-
postata; una regia di questo 
tipo costituisce di per se un 
equivoco. anche prescindendo 
dalla circostanza che taluni at-
teggiamenti scenici sono pro-
prio mutati. Uno per tutti: Ri
goletto, ad esempio, nella in-
vettiva contro i cortigiani. si 
toglieva la veste di buffone 
che. qui — nella ripresa ri\e-
duta e corretta da terzi — gli 
rimane attaccata addosso. Tut
tavia, pur senza Eduardo 0 n a 

sono rimaste le belle scene di 
Filippo Sanjust) e senza avere 
sul podio Lorin Maazel. indi-
sposto. Rigoletto ha ugualmen-
te sprigionato la sua presa di 
opera nuova, « rivoluzionaria > 
(come diceva lo stesso Verdi). 

E' proprio una grande mu
sica. Diavolo di un Verdi. 
quando pare bello e conciato 
per le feste dai mille e mille 
fatti che sono successi dai suoi 
tempi ai nostri: diabolico Ver
di. inette mano al suo zum-
zum ed e ancora capace di 
stendere tutti. Ed e sempre, 
soprattutto con Rigoletto. che 
egli riesce a fare il vuoto in
torno a s6, escludendo e fa-
cendo dimenticare qualsiasi al-
tra presenza. C'e lui, Verdi, e 
basta. 

Questa specie di miracok) di 
San Gennaro si e ripetuta ieri 
sera, grazie a una buona infl-
lata di valori musicali: coro 
e orchestra ben disposti; one-
sta la direzione di Ettore 
Gracis; giganteggiante Piero 
Cappuccilli in un tumultuoso 
impeto di passione scenica e 
vocale; splendidi Giacomo Ara-
gall (le ragazzine se lo sono 
conteso con i binocoli come un 
Peter 0 ' Toole del melodram
ma). Margherita Rinaldi (sen-
sdbilissima) e, \"ia via, Ivo 
Vinco, Plinio Clabassi, Bianca 
Bortoluzzi, Corinna Vozza. Nei 
ruoli minori, a posto il Pan-
dano. La Porta, il Ciavola. 

Gli applausi. anche a scena 
aperta, e le chiamate alia fine 

NIZZA — Katherine Hepburn, sul c set • del film c La pazza di Chaillot », rlceve le coogra-
tulazioni di Yul Brynner (a sinistra) e del regista Bryan Forbes, dopo aver ricevuto la notizia 
dell'assegnazione dell'Oscar 

Luciano Sake gira a Roma 

«Colpo di Stato»: un 
grottesco all'italiana 

Protagonista del film & Lilly, una macchina elettronica per lo 
spoglio dei risultati elettorali — Alia ricerca di sosia 

Lilly, macchina elettronica 
dipinta in due torn di \ e rde . 
troneggia al centro del Palaz
zo dello Sport. all 'Eur. Lilly 
e praucamente la protagoni
sta del film che Luciano Salce 
sta girando da due settimane 
e che si intitola Colpo dt Stato. 
Ogni riferimento a fatti real-
mente av\«nuti non e pura-
mente casuale. Ami a ispira-
re U soggettista e sceneggia-
lore del film. Ennio De* Con-
clni. sembrano essere state 
non solo le vicende del Si far, 
ma anche awenimenti meno 
recenti. come, ad esempio. la 
legge tniffa 

La macchina elettronica. 
grazioso. ma interessato re 
galo di Johnson all Italia per 
lo spoglio delle schede elet
torali. dovrebbe dare, natural-
mente, la palma ai cgover-
nativi >. ma inopinatamente 
(per un errore della macchi
na o per volere deU'elettora-

to? Salce. questo non lo vuole 
dire) assegna la vittoria ai 
comunisti. 

0 regista ha prescntato ieri 
mattina all 'Eur. ai giornalisti. 
U computer (I'ha costruito un 
fantasioso e abile artigiano 
italiano). e ha raccontato al-
cune stone che faranno da 
contomo e daranno gusto al 
fUm. Vedremo, cosi. un grup-
po di indossatrici, guidate da 
uno zazzeruto fotografo fran-
cese che vuole ambientare le 
sue foto di moda nella Koma 
elettorale. aggredire Lilly, e 
i tecnici della TV costretti ad 
inquadrare le ner\ature del 
Palazzo dello Sport per svia-
re gli spettatori dai risultati 
elettorali; assisteremo. inol
tre. al trionfo di una giovane 
cantante U cui special la TV. 
tmpazzita. ripetera all'infinito. 

Per questo Colpo di Stato, 
che non ai awale di attori e 
di attrid noti, regista e col-

laboratori sono andati alia 
ricerca di un gran numero di 
c sosia > di personalita del 
mondo della politica e di quel-
lo della canzone. E' stato. co-
si, che un autista di Cinecit 
ta. il quale da anni viene 
chiamato Claudio Villa, per 
la sua somiglianza con il po-
polare cantante. vestira, final
mente. i panni deU'interprete 
di Granada. 

« Colpo di Stato. dice Salce, 
nonostante le apparenze grot-
tesche e folli. vuole narrare 
avvenimenti insoliti. ma estre-
mamente seri : 

Le riprese termineranno il 
20 maggio; numerose scene. 
improntate ad un tono docu-
mentaristico, aaranno girate 
nelle prossime settimane, du
rante le manifestazioni elet
torali. 

m. ac. 

degli atti e dell'opera sono 
andati sviluppandosi in un ma-
gnifico <crescendo*. 

e. v. 

Le martyre de 
Saint Sebastien 
L'orchestra e il coro di Santa 

Cecilia, sotto la direzione di 
Fernando Previtali, hanno esc-
guito 1'altra sera all'Auditorio 
cLe martyre de Saint S6bast:en>, 
c mistero composto in ritmo fran-
cese > da D'Annunzio per la mu
sica di Debussy; con questa ese-
cuzione l'Accademia ha dato il 
suo contributo alia commemora-
zione del cinquantcnario della 
morte del musicista. 

Certo nel c Martyre > la com-
ponente religiosa (neil'accezione . 
tradizionale del termine) 6 as-
solutamente trascurabile: piu che 
misticismo c'e estasi voluttuosa. ' 
piO che slancio ascetico c'e un 
paganesimo estet»zante. ne man-
cano momenti di esteriore esu-
beranza, che anticipano addirit-
tura le colonne sonore dei film 
in tec/inico/or. Eppure si tratta 
indubbiamente di grande musi- ' 
ca e noi siamo grati all'Accade
mia di averci dato l'occasione di 
riascoltare questa bellissima par-
titura in una esecuzione ecce!-
lente. 

11 pubbldco ha tributato entu-
siastiche ovazioni alle bravissi-
me soliste di canto (Emilia Ra- • 
vaglia. Rente Maheux. Maja 
Sunara e Nucci Cond6). alia re-
citante Marie Therese Thomas. 
che ha fatto tutto il possibile per 
smorzare nella commozione l'en-
fasi del ridondante france^ di 
D'Annunzio, ai corLsti (ottima-
mente preparati da Giorgio Kir-
schner), all'orchestra e a Pre- ' 
vitali, principale ed eccezionale • 
artefice del successo. 

vice 

Teatro. 

II pendolo 
«I1 pendolo* di Aldo Nicolaj 

ha cominciato a oscillare ieri 
sera alia Cometa, mosso dalla 
Compagnia stabile di Messina. 
L'orologiaio era Andrea Camil-
leri. gli ingranaggi — due ro-
telline soltanto — Elena Sedlak 
e Massimo MolLica, interpreti di 
un c lessico familiare >. mezl;o 
di un c sillabario familiare», 
do\-e «lui» (Rupeo. 55 anni. 
piazzista di articoli sanitari) e 
« lei > (Mira, 52 anni. donna di 
casa) erano H a rappresentare 
l'inevitabilo crisi coniugale. vis-
suta per il pubblico attraverso 
un montaggio senza soluzione di 
continuita tra i radios a\"ven;-
menti del passato e i momenti 
presenti di una squallida gior-
nata domenica'je consumata m 
una evasiva gita ai laghi. 

II pendolo oscillava implaca-
bile. tra I sogni di Rupeo. 1« 
sue cipolline fresche di una vol
ta e il buon sedano (tutte cose 
che avevano testimoniato che il 
mondo ha molti lati buoni). e 

^•la -salsetta verde che .oggi Mi- •' 
''xtl nod sa preparare; tra"rla ; 

antica innocenza di Mira e la" 
sua ostile freddezza di oggi. 
Rupeo vorrebbe capire la situa-
zione. la vita, i tanti c perehe > 
della crisi. ma gli e impossi-
bile — tra tante sciocchezze — 
scavare nel profondo del 3tio 
animo. Nemmeno la sua awe'i-
tura con una prostituta, e quella 
della moglie con un equivoco 
ragazzotto di petiferia gli apn-
ranno gli occhi: che storia soor-
ca!. dira Rupeo. 

Verso la fine, un attaceo dl 
cuore di Rupeo (un'ultima nota 
patetica che Nicolaj poteva an
che risparmiarci) arre.Mera la 
oscilla7ione infernale del pen
dolo. Soprawerra ia stasi as-
soluta dell'accettazione inclutta-
bile: il .sentimento dolce della 
pieta. Una soluzione. questa. che 
vale — per noi, ma non per 
l'autore — tutta 1'indifferenza. 
la noia. la stanchezza che erano 
presenti dietro le oscillazioni 
del pendo!o. e che non risolve e 
non salva affatto 11 rapporto di 
Rupeo e Mira. due persone «spi-
ritualmente estranee >. 

L'ingenuita della commedia di 
Nicolaj e fin troppo palese per 
insistervi ancora. ma c'e da 
sottolineare il hveUo quahtatrvu 
del battibecco coniugale. che. 
lungi da esprimerc una < criii » 
qualsiasi. 6 infarcito dei luo2hi 
comuni piu scontati. non riscat-
tati e non riscattabili dalla re-
citazione di Elena Sedlak e 
Massimo Mollica. In un certo 
senso. la regia di Camilleri e 
stata un tantino pifi < moderna > 
del testo. anche per la collabo-
razione di Antonio Ali. creatore 
dei costumi e di una soenografia 
semplicissima e funzionaJe. II 
pubblico ha applaudito eordial-
mente. Si replica. 

vice 

Cinema 

Sanjuro 
Sanjuro e uno dei molti frutti 

del sodalizio artistico tra il re
gista Akira Kurosawa e I'attore 
Toshiro Mifune; risale al 1962. 
ed e dunque SUCCRSSIVO di un 
anno a Ojimbo. apparso in Ita
lia sotto il titolo La sfida del 
samurai e imitato alia lettera da 
Sergw Leone con Per un pugno 
di doUari. Anche in Sanjuro c'e 
un samurai decaduto. scettico e 
scostante. che per un pugno di 
ri=o mette la sua sciabola al 
servizio di cause approssimati-
vamente giuste e. una volta rad-
drizzati i torti. si a\"\ia in soli-
tudine verso nuove awenture. 
La vicenda — collocata nel so-
hto ambienfe medioevalc — ha 
queirimpronta urettern. che il 
cinema giapponese rivendica del 
resto a s^ come originale. lega-
ta alle sue tradizioni e alia sua 
cultura. II problema e comples-
so. ma ad ogni modo Sanjuro ha 
tutto 1'aspetto di un prodotto 
di confezione sebbene di quali ta 
discreta. e Insaporito da buo-
ne dosi d'ironia. 

II protagonista si direrte vi«i-
bilmente, anche quando fa la 
faccia feroce. e la destrezza di 
Kurosawa e fuon di«cussione: 
pochi. come lui. sanno servirsi 
dello schermo largo e del bian
co e nero. I film nipponici che 
contano. pero, sono altri. ed e 
sempre molto difficile vedcrli, 
dalle nostre parti. 

ag. ta. 

• • • • • • • • • Raiv!/ 
a video spento 

S0SPES1 NEL VUOTO -
La lavorazione del telefilm 
La madre di Torino, di 
Gianni Uungioanni e Lucil
le Laks, fu accompagna 
ta a suo tempo da un certo 
clamore: tra Valtro que
sto venne presentato come 
il primo di una serie ispl-
rata a fatti di cronoca. • 
Inviato al Premio Italia, 
nel settembre scorso. dal 
dirigenti tefedsiri che lo 
conskleravano un'opera di 
nlieuo. esso fu general-
mente accolto dalla cntica 
con sfavore. Ora. son do-
vuti passare set mesi per-
che giungesse alia normale 
programmazione sul video: 
forse Vattesa festimonia di 
un ripensamento da parte 
dei responsabili del setto-
re telefilm? Vorremmo spe-
rarlo, anche in rapporto 
con la serie yrogettata. 
Ispirarsi a fatti di cronaca, 
infatti, ha un senso se cid 
serve per tcntare. quanto 
meno. un discorso sociolo-
gico. di costume: ora. pro
prio $u questo terreno si 
registra if primo fallimen-
to del telefilm di Bonainaini 
(regista che. inrece. nel pos-
sato aveva dato prove in-
teressanti). L'episodio della 
donna costretta a reggerc 
nel vuoto il /iolioletto fino 
alio stremo delle forze per-
chd nessuno ode le sue 
grtda d'aiuto —- a meno 
che non lo si voglia conxi-
derare un « iricidente * — te-
stimonia della condizione di 
solitudine in cui si vive 
nelle cittd della sociefd dei 
consumi. II telefilm in que
sta direzione si avventura 
appena. con qualche cenno 
che ha un forte sapore di 
luogo comune. Per il re
sto. esso si concentra sul 
fatto vero e proprio. per-
dendosi in una serie di par-
ticolari inntili e abbando-
nandosi perfino a aualchc 
squarcio « lirico > (la ca-
duta del ragazzo t in so-
ano») del quale e carita-
tevole tacere. Dal racconto 

' minuto non deriva nemmeno 

. — — — I 

quella carica di suspense 
che. comunque. sarebbe sta. 
to lecito attendersi: non 
solo iterchd il rapporto ma-
dre-figlio e visto in modo 
assolutamente piatto e ba-

• nalmente lacrimoso. ma an- ; 
che perehe il ritmo e con- • 
tinuamente spezzato da see- * 
nett* che. non di rado. ol- ' 
trepassano i limiti del ri. . 
dicolo (ricordiamo. per 
tutte. quelle degli infartl 
a catena su per le scale). 
Insomma. anche noi ci sia
mo sentiti sospesi nel vuoto. 
come il ragazzo: ma il no-
stro era un vuoto di idee. 

• • • 
CH1ESA MESS1CANA - Di 
noterole intereise il docu
mentario di Romero La 
Valle sulla situazione delta 
diocesi cattolica di Cuer-
nm'aca e della Chiesa mes-
sicana in generate. La spo-
sa bella. Senza perderti mi-
nimamente nelle tentazioni 
c colori.tticne » Lo Voile, as-
secondato intelligentemente 
dal regista Giuseppe Sibilfo 
(che ha saputo ncastruire, 
sema sbaiviture, il elima 
delle cerimont'p religiose). 
ha condotto una indawie 
diretta. puntando suite in-
formazioni e sui problemi. 
Diversamente da come av-
viene di solito le inferri^'e 
non prano fattc e insrri'e 
a semvlice conferma delle 
tesi dell'autore. ma rapvre-
sentavana allre'tante i'ln-
minazioni. altrettanti mo 
menti di progresso nrlla 
logica del discorso. E tra 
Valtro. erano anch'ese, 
spesso, racconto: rieord<a. 
mo. in particolare. quella 
con il vescovo tra i fedeli 
sul sagrato. Ecco. insomma. 
un documentario che arric-
chiva le conovcenze e in-
vitava alia riflessione. 

L'unico suo limite. a mo
menti. era qucllo di risul
tare concepito doll'in'erno 
di un dibattito che. anche 
se pud interessare tutti. e 
dei cattolici. 

g. c. 

preparatevi a... 
Processo a Gesii (TV 1° ore 21) 

Serata artlcolata In trasmlsslonl dl Isplrailone religloia, 
quella odterna, com'e, ogni anno, la serata del venerdi 
che precede la Pasqua. II programma di maggior rillevo, 
In alternatlva con la telecronaca diretta della Via Crucls 
celebrata dal Papa al Colosseo, sara 11 dramma t Pro
cesso a Gesu». Quest'opera di Pabbrl, rappresentata per 
la prima volta nel 1955, 4 stata ripresa nella staglone che 
ora si conclude dalla compagnia del Teatro dl San Bablla 
dl Milano. Questa stessa compagnia ha Interpretato, negll 
studl di Milano, la version* televlslva che vedremo sta-
sera. « Processo a Gesu i i un dramma che pone II pro
blema della respontablllta collettlva nella morte del Crl-
sto, un dramma che rlprende tutti I motivl carl al cat-
tollco Diego Fabbri. Tecnlcamenfe a un'opera che po-
trebbe dimostrarsi adatta al video: in essa, Infatti, • 
previsto I'intervento attivo del pubblico. La regia tele-

-:..vjsivja,,e dl Gianfranco BaMetlnl; tra gli interpreti: Erne-
,'^io Callndrl, Lydla AlfonaL Fosco GiacheMI, Diana Tor-
••"'rferl,-Lulgl Pavese, Amafe% Nlnchl • Marisa MantovanL 

TELEVISIONE V 
12^0 SAPERE 
13,00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 

16,00 NUOTO 
17,00 LANTERNA MAGICA 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CONCERTO 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

21,00 PROCESSO A GESU' 
22,30 GRANDE E SANTA PARASCEVE 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 1 

21,00 TELEGIORNALE 

21,10 VIA CRUCIS CON IL PAPA 
22,10 DALLE ANDE ALL'HIMALAYA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, t , 
10, 12. 13, 15, 17, 20, 23. 
4,30 Segnale orario. Corso 
di lingua Inglese; 6,50 E. 
Grieg; 7,10 Music* per or-
gano; 1,30 W. A. Mozart; 
MO Giuseppe Laras: La 
Pasqua ebr.ica; 9^5 Vleri 
Tovatti: Requiem; \QJVS 
Emilio Dc'Cavalieri; 11,15 
D. Zipoti; 1U4 « Per la Pa-
aqua nelfanno della Fed* >; 
11^9 Antotogia muslcale; 
MJK Musich* vocali camt-
rlstkhe; 13^0 Pont* radio; 
14 Trasmlsslonl regional!; 
14,37 Llstlno Bona di Mi
lano; 14,45 Musica da ca
mera; 15,10 G. Martucci 
16 « Onda verde, via libera 
a libri e dischi per I ra-
gazzi • ; 14,25 Passaporto 
per un microfono; 16^0 Ri-
cordo di Andrea Delia Cor-
te; 17,10 Passio e Solenne 
Azione Liturgica; 11,40 Co
ral! per organo; 19 Testi-
monianze sulla Resarrezio-
ne; 19^0 Ouartetti per ar
ch!; 20,15 Una voce dell'an-
tico testaments; 20,45 Con
certo slnfonlce; 22,45 Per
il amo dl spettacolo. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 4,30, 

7^0, 0^0, 940, 10^0, 1140. 
12,15, 13.30, 1940, 2140, 
22.30; 645 Bollettino per i 
navlgantl; 645 CoJonna mu
slcale; 7,43 Coro dl voci 
blanche; 0,13 Buon vlaggio; 
0,11 Paglne ctavicenibalhtl-
cht ; 0,45 F. J. Haydn, R, 
Wagner; 9,15 Moslcne pla-
nlstictte; 9,40 Album must-

cale; 10 La Pasqua di Ivaa} 
10,15 L van Beethoven; 
10,40 Musica sacra; 1145 
Leltere aperte: 11.41 L. 
Boccherini, C. Debussy; 
1240 Trasmisstoni regional!; 
13 Misa gitana: El Rerra 
de los Palecie* 1345 Mu
sica da camera- 14 Musica 
sinfonica; 14.45 F. Schubert; 
15,15 Grand! pianist!: Artu-
ro BenedeH! Mlchdangeli; 
1547 Tre minutl per to; 
16 Poeml slnfonicl; 1645 
Anonimi- 1645 Buon vlag-
gio; 17 Servizio speciale del 
Giomale Radio; 1745 J. S. 
Bach; 1045 I. Pizzetti; 
1145 Sui nostri mercati; 
1940 Ueder di Johannes 
Brahms; 1945 I cantl gre-
goriani della Pasqua; 20,45 
Musica da camera. 

TERZO 
10 J. S. Bach; 10,45 O. Ra-

spighi, R. Strauss- 1145 
A. CorelH; 12,10 Merldiano 
di Greenwich; 1240 J. 
Brahms, E. Elgar; 12,10 
Concerto slnfonico; 1440 Ca
rl da opere llrfche; 1545 F. 
A, Hoffmeltter; 1540 F. 
Schubert; 1550 L. A. Pre-
dierl, S. Mercadante; 17 La 
opinloni degli altri; 17,10 
Perehe t l pregano I Santl; 
1740 Corso dl lingua Ingle
se; 11 Notixie dal Terxo; 
11,15 Quadrant* economic*; 
1140 Musich* dl Helnridi 
Ignaz Franz BIber; 10,48 
Piccolo ptaneta; 19,15 Con
certo dl ogni sara; 10,01 
Mot*; a II Gtomawj eM 
T e n * . 
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