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CANNES 

lldramma 
della forza 

bruta in un asso del rugby 
« This sporting life » di Lindsay An
derson rende I'alienazione uno spet-
tacolo tragico - Due attori stupendi: 

Richard Harris e Rachel Roberts 

Dal nostro inviato 
CANNES. 17. 

This sporting life, ossia la vita 
di uno sportivo professionale, 
di un (ibso del rugby. Gtoco. 
come si sa, non particolarmen-
tc dclicato neppure da not, ma 
che in Gran Brctagtia — a quan-
to risi/IiH.dal film, e dal ro-
manzo semiautobiografico di 
David Storey che lo ha pre-
ceduto — e terrificante. 

La sequenza d'apertura. mon-
tata con un piglio cnergico, 
brutale. ci mostra il protagoni-
sta. Frank (Arthur nel libro) 
Meychin, uscire da una melee 
con la bocca mezzo fracassata: 
sei denti anteriori gli dovran-
no essere asportati e, sotto Va-
zione della narcosi, Vuonto ri-
vive, a frammenti. il propria 
passato. 

L'uomo, appunto: non il bru-
to. che quel tipo di sport ne-
ccssariamente genera. E tutta-
via il condizionamento e tale 
— sin siii campi di gara. sia 
nci rapporti con oli industriali 
che finanziano la squadra e 
fanno di Frank, ex minatore. 
un ricco — cne il personag-
gio trasporta anche nella sua 
vrivata eslstenza la frenetica 
brutalita che il mesticre richie-
de E non per nicnte, qui a 
Cannes, il film ha potuto es
se re ribattezzato II prezzo di 
un uomo. che c tin titolo ab-
bastanza pertincnte anche sc. 
come sempre, Voriainale, era 
meglio. 

A tinte 
robuste 

C'e da dire subito che Lind-
sau Anderson, il regista, e nu-
scito a conservare in tutta la 
vicenda. che pur dura dltre le 

• due ore, una tensione dramma-
tica degna del violento ritmo 
initiate. E' un cineasta che non 
trme le punte forti, gli «• acu-
ti' della tragedia. Egli. ami. 
dimostra, e la dtmostrazione e 
polcmica. cne oggi in Gran 
Bretagna, il paese di Shake
speare, si pud abbordare la tra
gedia solo con personaggi ple-
bci. 

E un'altra cosa dimostra: che 
V" incomunicabilita ~, la famo-
sa * alienazione » che di se ha 
nntrito il ritmo "quasi sempre 
esangue di tanto cinema con-
temporanco d'avanguurdia, pud 
csserc espresso anche a tinte 
robuste, purche i personaggi 
siano ben calati in un conte-
kto sociale. Purtroppo, Ander
son non e stato sempre coe-
rente, come vedremo, in tale 
impostazione: ha sorvolato su 
qualche passaggio fondamenta-
le e non ha saputo trarre tutto 
il succo che si poteva da que-
sto dramma della forza bruta 
c dell'alienazione sportiva. Pec-
cato, altrimentt avremmo gia 
potuto indicare in This sporting 
life un quasi sicuro inncitore 
della Palma D'Oro. 

Quali sono i frammenti della 
vita di Frank che il film rac-
coalie per chiarire fino in fon-
do I'anima dell'eroe? Essi pi-
rano tutti attorno a una don
na, la signora Hammond, una 
vedova ancor giovane con due 
bambini, presso la quale il 
campione continua ad alloggia-
re anche dopo il contralto da 
milionarlo firmato con la so-
cieta. 

Questa donna ha una sua tra
gedia personal?: il marito ope-
raio nella fabbrica di cui e 
padrone uno dei finanziatori 
della squadra di rugby, pare 
nbbia ctrcato volontariamente 
la morte straziante che ha avu-
to, lasciando cosi nella vedora 
un complesso di colpa per non 
esser stata in grado di disto-
glierlo dal gesto, di dargli nn 
po' di felicita. Tali aspettt sono 
pert* lascmti colntamente in 
ombra, ambiouL' ed e secondo 
noi un difctto. 

Rimane I'adorazione quasi 
fcticistica (come nella Rosa ta-
tuata di Tennessee Williams; 
della donna per la memoria 
del marito, cosl sensibile e tor-
Tnentafo — essa dice — a para-
gone della baldanza. della si-
enmera, della volgarita dell'o-
spite. 

II fatto e che essa non sa ve-
dere come, sotto quelia appa
r e n t . si nasconda un'altra cri-
si, una debolezza: come Vamo-
rc dell'uomo sia rcale. e la sua 
lealta stcura (egli respinge in-
faiti le altrc donne che gli si 
offrono). E non puo capirlo. 
perchfi la signora Hammond e 
il classico ritratto delta purifa-
na osttnata, biliosa. piccolo-
.*JOr»r«eS-r C«s» «dic Frank, che 
<pure vuol oene sincerumente 
ai suoi bambini, ? lo respin
ge a '.nnon: quando finalmen-
tp y,i cede (in una scena di 
sessualitl anch'essa brutale. 
r t»»ft«p».; re.*a con discre
tions '. e "nnndo pui cccii'c 
da IHI •• o«ot soldi, lo fa -jf-mpre 
^onrro cojjlia, da massaia par-
s'.r." -ifcju * gretxa ihi +on pno 
soffrire ch*egli soanda cosl H-
heramrnte i( sno danaro. an
che se lo fa per Ir-i 

D'ollrn parte — e qursto r il 
rfcttino fit Frank — egli non e 

capnee di frenarsi, di mitioare 
la propria esuberanza, di adat-
tarla almcno un poco alia sen-
iibilttd -di lei. Cosicche tutti i 
suoi slanci, i suoi pesti di ri-
volta, non fanno che uccresce-
re la ripugnanza della donna: 
t\ascorso il momenta d'una pos. 
sibile intesu. essi si feriscono. 
si straziano a ricenda sempre di 
piu. finche la poveretta e rac-
colta all'ospedale in fin di vita, 
per un'emorragia cerebrale, e 
soltanto sul suo letto di morte 
Frank sa espnmere. ma quando 
e troppo tardi, la tenerezza che 
ha sempre avuto in fondo al 
cuore. 

Passione 
esclusiva 

Ai diapason di questa origi
nate e durissima stor'ta d'amore, 
si alternano, in un contmuo e 
quasi sempre felicissimo scam-
bio dt illummaztoni e tensioni 
psicologiche, quelh della solitu-
dine, dell'umarezza, dell'effime-
ra gloria di Frank nella sua 
professione. E' QUI, perd, che 
I'obbtcttivo del regista, ecces-
sivamente preoccupato di son-
dare Vanima del protagomstu 
(e forse anche un po' compia-
ciuto nell'inquadrure il fisico 
perfettamente adcrcnte e la 
itraordmaria bravura del suo 
attore, Richard Harris). insi.Me 
troppo a lungo sulla plasticita 
del personaggio, rendendolo 
* monumentale» come si dice 
chp la tragedia richieda, ma 
nello stesso tempo isolandolo 
sempre Piu dalla cornice, pur 
cosl interessante. che ne ali-
menta il carattere. 

Sbrigativamente e misteriosa-
mente troncati i rapporti (forse 
un po' equivoci?) col vecchto 
trainer, anche quelli con i com-
pagni di gioco. i tifosi e gli in
dustriali rimangono. tutto som-
mato. alia superficie. Sembra che 
la passione esclusipa per la ve
dova assorba tutta la vita dt 
Frank, e tnteramente la travol-
ya. Cid e in parte vero: d'al-
tronde e questo il centro dram. 
matico del film, come del ro-
manzo, e Vattrice Rachel Ro
berts, — che avevamo conosciu-
to in Sabato sera e domenica 
mattina, nell'efficace profito 
dell'amante dell'operaio — rie-
sce con sobrietd a scolpire un 
personaggio altrettanto memo-
rabile che quello del suo 
amante. 

Ma cid non toglie che it pro-
tagonista di This sporting life 
sia legato al mito. al fanatismo. 
alia crudelta dello sport pro-
fessionistico in un modo che 
non pud essere soltanto »pla-
stico*. m a docrebbe anche es
sere sqnisitamente ' sociale*. 
Certo, il mito della oiriltta e 
dell'eroismo i rovesciato e ab-
battuto, in quel lugubri «ra l -
lentati - finali in cui vediamo i 
giocatori avvoltolarsi nel fango. 
Ma questo ai?»iene perche cosl 
li rede (e si vede) Veroe del 
film. II rugby, cioe, finisce con 
Vessere inquadrato in funzione 
di tin dramma personate: la sua 
violenza. per cosi dire, « s'afflo-
scia », dopo che ci e stato mo-
strato l'uomo in ginocchio. Stl-
listicamente, una trovata no-
tcvole: contenutisticamente. non 
sarebbe stato male che il regi
sta indagasse meplio anche nel
la direzione contraria, ossia 
proprio in quel ferreo * condi
zionamento ~ ch'era stato data 
come motivo di partenza. 

Stile 
notevole 

Assai piu nuopo rispetto a 
Sabato sera e domenica mattina 
di Karel Reisz. This sporting 
life (che Reisz ha soltanto pro -̂
dotto per Vamico Anderson) gli 
rimane perd inferiore come 
analisi del proletariato piccolo. 
borghese brifannico e delle ra-
gioni della sua insofferenza e 
della sua tetraggine. Comun-
quc. se si pensa che il film e il 
primo lungometraggio (forse un 
po* troppo Iimpo; di Lindsay 
Anderson — il quale ha tuttavia 
al suo attivo una carriera di 
cineasta, di regista teatrale c 
di studioso non indif/erente —, 
e'e da far tanto di cappello. 
Una sua affermazione al pal
mares. o comunque il docuto 
riconoscimento ai due suoi 
splendidi attori. suonerebbe co
me ulteriore conferma che il 
Free Cinema, il cinema indt-
pendenfe, I'unico che in Gran 
Bretagna tenga alta la bandiem 
dell'arte, si appoggia a falenti 
gennini e devp percib soprav-
vivere a qualsiasi difficoltd. 

Nel pomeriggio e stato pre-
sentato SMa co:id^ei!a Tina 
-.libera -. il film La regina dia-
bolica. di Li Han-hsiang, inter-
?rrtsto dalla - r!el!c» Li Li-
hua; uno di quet Dolneftoni in 
costume (con sere, si assicura. 
~di ralore in^f inabi lr •) cm 
Cnnnp* «n ha,niirtronpo ibitua-
to aa unni. e che -non merita al-
enna iUuslrazione. 

iJgo Casiraghi 
(Nel la foto del t i tolo: Ri

chard Harris in una scena 
del film ing l e se ) . 

E' arrivato 
Gregory Peck 

CANNES — Gregory Peck a Cannes. A 
48 anni I'attore hollywoodiano non aveva 
mai partecipato al festival della .Croisette 
come spettatore. E7 atteso anche I'arrivo di 
Burt Lancaster: Hollywood ha deciso di 
farsi rappresentare da grossi nomi. Nella 
telefoto: Gregory Peck con la moglie 

Designate) dall ' ltalia 

«8e r 

» 

al Festival 
di Mosca 

Su segnalaz ione dell 'appo-
sita commiss ione di presele-
z ione, costituita presso TANI-
CA e composta dei rappre-
sentanti del l ' ANICA, del-
l 'AGIS, delKANAC e del S in-
dacato nazionale giornalisti 
c inemtografici , il Ministero 
de l Turismo e Spet tacolo ha 
des ignato il film di Federico 
Fell ini Otto e mezzo a rap-
sentare uff ic ialmente Tltalia 
al Fest ival c inematografico 
internazionale di Mosea, che 
si svo lgera nel mese di lugl io. 

II film di Fell ini chiudera. 
c o m e e noto, il Fest ival di 
Cannes , in corso di svolgi-
mento . Molto probabi lmente 
Fell ini presenziera a Mosca 
alia proiezione di « O t t o e 
mezzo ». 

Marlon Brando 
ha lasciato 
Tospedale 

SANTA MONICA. 17 
Marlon Brando ha lasciato il 

St. John's Hospital dove e ri-
masto quattro giomi per ctirar-
si di un'infczione virale. L'at-
tore era stato colpito dall'indi-
sposizione stil - s e t - di King of 
the Mountain. 

Un film sul 

concetto d'onore 

quello di 

le prime 
Cinema. 

Gli ultimi 
Vito Pandolfl — regista. cri-

tico. studioso dl teatro — e 
Davide M. Turoldo — sacerdo-
te, poeta, uomo di lettere — 
hanno dedicato Gil ultimi a un 
crudo dramma italiano ignorato 
da troppi: lo spopolamento e la 
desolazione delle campagne del 
Veneto, piu propriamente del 
Frluli. L'azione si svolge du
rante gli anni del fasci6mo, ma 
con tutta evidenza gli autori 
hanno voluto dirci che, oggi, i 
termini del problema non sono 
cambiati. nella sostanza: po-
verta, fame, fatica senza doma-
ni. Al centro della vicenda un 
r.isazzo, Cecco, intelHgente e 
sensibile (e un ottimo scolaro, 
e dieegna con bravura), ma 
chiuso in una solitudine che la 
miseria della famiglia, e la sua 
personale timidezza. alimentano. 
I bambini del paese lo prendo-
no in giro, il padre a volte sfo-
ga en di lul il rancore che nutre 
verso la terra avara; e Cecco 
stesso, perduto nei suoi legitti-
mi sognl infantili, provoca in-
consciamente qualche guaio, co
me quando lascia una pecora 
brucare l'erba .avvelenata d'un 
campo, e la bestia muore. Altri. 
piii crudeli eventi scandiscono 
il grigio trascorrere dei giorm: 
cosl la notizia che il giovane 
fratello di Cecco e rimasto uc-
ciso in minera. nel lontano Bel-
go. L'emigrazione, in citta op-
pure oltre confine, da sempre 
poco pane e molti lutti. £ il 
padre di Cecco. caparbiamente, 
resta attaccato al suo duro me
stiere: il ragazzo dovra abban-
donare la scuola, eeguire l'in-
grato esempio; il suo futuro ri
mane un doloroso mterrogativo. 

Quasi nulla e concesso, negli 
Ultimi. alia elaborazione roman-
zeeca: i fatti, e le questioni che 
eosi rappresentano. sono espo-
sti con nudo rigore, come in 
un saggio sociologico, o in una 
di quelle inchieste pubbliche 
dalle quali. periodicamente. sca-
turiscono appelli, 60vente ina-
scoltati, a chi potrebbe e do-
vrebbe agire. Parca d'invenzio-
ni formali, la regla si attiene 
a un'oggettivita scrupolosa; e 
gli attori — tutta gente del luo-
go, tranne il piccolo Adelfo di 
NomadeLfia, che e del resto un 
interprete. anche lui, di toccan-
te naturalezza — ripete, piu che 
recitare. i gesti e le parole della 
sua vita. Cosl misurato e spo-
glio. il film eorre il rischio di 
un'eccessiva aridita narrativa e 
figurativa; ma lo riscatta larga-
mente il sincero e sofferto impe-
gno civile. Tra i collaboratori 
della meritoria realizzazione, da 
citare almeno Armando Nan-
nuzzi, al cui talento si affida 
l'incisiva fotografia in bianco e 
nero. . 

La scuola 
delPodio 

Liiciano Vincenzoni. autore 
insieme a Pietro Germi, Age e 
Scarpelli della sceneggiatura 
di Sedotta e abbandonata, ha 
dichiarato in questi giorm" che 
-11 vero Jema del film, al con-
trario di quanto e stato scritto 
su molti giornali, non sono le 
ragazzi madri ma solamente lo 
onore. un'altra visuale dell'ono-
re II problema delle ragazze 
madri c'e. avra un suo peso 
determinante ma non e il pun-
;o princ'.pale Mentre Dirorzio 
all'italiana trattava del matri-
mon-.o. Sedotta e abbandonata 
portera sullo schermo 1'assurdi-
ta del concetto esasperato dello 
onore cosl come e inteso da 
tutti i genitori del meridione e 
della Sicilia in particolare. II 
film mo«5trera in chiave satirico-
grottesca. le reazioni di un pa
dre il quale scopre che la fl-
glia e stata sedotta. La storia 
del film e molto complessa, ple
na di fatti. di personaggi. di 
col pi d: scena -. 

I moli dei protagonisti come 
abbiamo cih scritto. dovrebbero 
Pvserc affidati a Stefania San-
drolli, Leopoldo Trieste e Saro 
Urzl. Trieste sostituirebbe To-
mae Millan. 

A uno psichiatra negro, che 
lavora.in un penitenziario (eia-
mo negli anni dell'ultima guer-
ra) e affidato il caso d'un giova
ne, arrestato perche membro 
delle organizzazioni naziste 
americane. e chiaramente af-
fetto da nevrosi. Frugando nel-
l'animo dello sciagurato, no-
nostante l'ostilita che questi gli 
dimostra, il medico giunge a 
ricoetruirne la 6toria: succubo 
d'un padre brutale e ubriacone. 
afflitto da una madre posseosiva 
e lamentosa, nutrito di odio o 
di nausea verso entrambi i ge
nitori. lo psicopatico ha pun-
tualizzato ed eealtato i suoi 
complessi nella fobia verso gli 
ebrei e, naturalmente, verso i 
negri; le durezze d'una vita so-
litaria, l'esclusione dal mondo 
degli agiati, le sofferenze patite 
durante la grande crisi lo han
no spinto ad aggregarsi con i 
seguaci deirhitlerismo, isterici 
assertori della «civilta bianca e 
cristiana«. Guarito, grazie alia 
spregiudicata analisi compiuta 
del euo eubconscio, dell'insonnia 
e delle altre forme morbose 
che lo tormentano. il prigionie-
ro potra riguadagnare la liber-
ta (lo psichiatra, perd, vi si 
oppone), ma finira egualmente 
male, trascinato al delitto, e 
alia crudele punizione di esso. 
dalle aberranti teorie che han
no messo ormai radice in lui. 

Prodotto dal sempre coraggio-
so Stanley Kramer, e diretto 
da -Hubert Cornfield. La scuola 
dell'odio desta vivido interesse 
per la sua problematica. e per 
la documentazione che porta (vi 
sono inseriti brani di reperto-
rio impressionanti) sulle tenden-
ze fasciste gia manifestatesi o 
tuttora in atto negli Stati Uniti. 
II pericolo di una riduzione del 
nazismo a fenomeno freudiano e 
certo abbastanza evidente: l*in-
dagine cinematografica. tutta
via. sopravanzando quelia sani
taria, getta una luce cruda, seb-
bene di scorcio. anche nei sot-
tofondo della societa, oltre che 
in quello della coscienza indivi
duate di un fanatico. Ottimi gli 
interpreti: Sidney Poitier e un 
inedito, straordinario Bobby 
Darin. 

Che fine ha fatto 
Baby Jane? 

Alia ' sintetica informazione 
che si e data, di questo film. 
dal Festival" di Cannes, c'e poco 
da aggiungere. Trattasi d'un 
truculento pasticcio, nel quale 
aseistiamo alle efferatezze com-
piute da una ex bambina pro-
d;g:o. Jane Hudson, ormai quasi 
vegliarda. sulla sorella Blanche 
(ex attrice anche lei. e dt piu 
lunga fama). resa paralitica da 
un incidente d'auto la cui lon-
tana responsabilita rappresenta 
I'unico. e tenue motivo di cu-
riosita della vicenda. Giacche 
proprio quelia 6ciagura. oltre-
che 1'antica rivalita di mestiere. 
costituicce l'oscuro perno del 
dissidio fra le due donne. D'al-
tronde. gli atteggiamenti della 
bamboleggiante Jane non han
no bUogno di troppe giustifica-
zioni. cssendo ella. evidentemen-
te, matta da legare. E se il me
dico cui la povera Blanche ri-
corre per telefono, ad un certo 
punto. non fosse costretto dalla 
sceneggiatura a comportarsi an
che lui da scimunito. la conclu-
sione di tutto potrebbe essere 
piu rapida e meno tragica. 

Ricordiamo tali interpretazio-
ni, di Bette Davis, che possiamo 
volentieri perdonarle oggi que
sta. intrisa di deteriore natu-
ralismo. pur se sorretta da una 
inveterata maestria profession 
nale, e da una prestanza fisica 
che le consente di schiacciare. 
in ogni senso. la povera Joan 
Crawford. Meno perdonabile U 
regista Robert Aldrich. 

•g . sa. 

LoSpettro 
La giovane ed avvenente si

gnora Hitchcock aiutata da un 
medico suo amante, avvelena il 
marito. I due tentano pol di 
rintracciare un forziere conte-
nente una fortuna .e che l'uccl-
sa aveva celato nella villa abi-
tata dai due coniugi. Ogni rl-
cerca e vana. mentre i due as
sassin! sono terrorizzati dalle 
apparizioni dello spettro dello 
assassinato. II medico sdonvolto 
decide di fuggire e dl abbando-
nare l'amante nonostante le di-
eperate sue suppliche. Quando 
il giovane sta per lasciare la 
villa la signora Hitchcock sco
pre che l'amico porta nella sua 
borsa il prezioso contenuto dol 
forziere. Fuori di se el avventa 
su di lul con un rasoio ucci-
dendolo. Sconvolta dall'orrendo 
suo atto la donna sta per ucci-
dersi. quando il marito, in car-
ne ed ossa, le riappare e le 
spiega come e riuscito a sot-
trarei alia sua azione criminosa. 
Una serie di altri colpi di sce
na conducono la cupa vicenda 
al suo epilogo. 

Lo spettro diretto da Robert 
Hampton palesa una regla 
esperta, ma e offerto in un mec. 
canismo troppo freddo e calco-
lato. I personaggi eono privi di 
fostanza umana. d'altra parte i 
motivi d'orrore, talvolta repel-
lenti rivelano la finzione. Una 
sola scena veramente impres-
sionante: quelia che descrive la 
fine atroce del medico. Bellis-
bimo il colore offre smaglianti 
immagini. Gli attori a posto so
no Barbara Steele. Peter Bald
win e Leonard G. Elliott (ma, 
a parte la prima, sono nomi 
d'arte o nomi autentici?). 

La tela 
di ragno 

In una lussuosa villa inglese 
la proprietaria Clarissa Brown 
si imbatte in un • cadavere: 
quello di uno spiacevole visi-
tatore. Oliver Costcllo, trnftt-
cante di stupefacenti. L'uomo 
e stato assassinato e la signora 
sconvolta dalla scsperta rimane 
vittima di un tremendo abba-
glio il quale le fa ritenere che 
autrice dell'omicidio sia 1'inno. 
cente sua figliuoletta. Per evi-
tare lo scandalo e soprattutto 
che sulla figlia ricadano le pe-
nose conseguen^e d; un inter-
vento deila polizia del susse-
guente processo. Clarissa prega 
tre suoi fidi amici di portare 
il cadavere in un vicino bosco. 
Essi si accingono ali'opera. 
quando, inaspettatamente. ar-
riva la polizia informata da 
una anonima telefonata Cla
rissa ed i suoi amici. nascosto 
a malapena l'ucciso, fanno finta 
(li cadere dalle nuvole. senon-
che il cadavere spunta fuori 
durante la perquisizione. Ine-
vitabili sospetti cadono sui 
quattro, i quali si difendono 
con ingarbugliatissime giusti-
ficazioni che mettono - nella 
massima confusione l'ispettore 
Ma saranno gli stessi sospet-
tati a trovare la soluzione del 
delitto. avehdo come punto di 
partenza una scrivania da quat
tro soldi stranamente agognata 
da diverse persone 

II film La tela del ragno e 
tratto da un'assai esile corn-
media di Agatha Christie: il 
lavoro cinematografico di God
frey Grayson non e molto piu 
sostanzioso; risulta piacevole, 
tuttavia. per l'abilita della re-
gia. certi spunti comici e la 
garbatissima recitazione di Gly. 
nis Johns. John Justin e Jack 
Hulbert. Colon. 

Una ragazza 
nuda 

Fra uno strip-tease e l'altro 
11 film ci racconta l'liggiosa 
storia di una bella ragazza. 
Arianne. che ha un nobile pro-
ponimento: diventare una gran
de danzatrice. ma che finisce 
con 1'esibirsi in spettacoli di 
spogliarello per guadagnarsi di 
che vivere. La fanciulla ha suc-
cesso e di lei si innamora fol-
lemente Jean, il giovane ram-
pollo di una famiglia' di mi-
liardari, personaggio malamen-
te abbozzato e che' dovrebbe 
offrirci la figura di un raffi-
natissimo e altrettanto sregola-
to ragazzo. Jean, non senza fa
tica conquista Arianna e con 
essa finisce con il dilapidare 
la sua fortuna. Ormai privo 
di mezzi annuncia ai propri 
congiunti che sposera la spo-
gliarellista se non gli sara as-
segnata un'altra fortuna. Per 
evitare lo scandalo. il giovane 
viene ricoperto d'oro. ma per-
de Arianne che. abbandonato 
lo strip-tease, decide di incam-
minarsi lungo la via ardua ma 
onesta deU'arte coreutica. 

La storia cosl raccontata val 
meglio del film che palesemen-
te da a vedere di essere stato 
realizzato solo a fini di casset-
ta. puntando sulle piu o meno 
belle ragazze di cui si mostra-
no le nudita. II tono moraleg-
giante del racconto e un man to 
con cui si coprono equivoci fini. 
Tutto vien comunque proposto 
con assai cattivo gusto. Gli in
terpreti sono la bellissima Kri-
sta Nico. Dany Saval, la cui 
parte nel film suscita noia in-
disponente. e Umberto Orsini. 
che non sa privarsi della sua 
faccia di ben lustrato manichi-
no. Bianco e nero. 

< Rivista 
Holiday on ice 

Grande e meritato successo 
di pubblico per la edizione '63 
di Holiday on ice, che ha de-
buttato ieri sera al Palazzo 
dello Sport > dell'EUR. Circa 
tre ore di spettacolo, pieno di 
attrazioni, di trovate, di qua-
dri suggestivi. La formazione 
di quest'anno si a w a l e di 
grand! campioni europel ^ 
mondial!, quali Hanna Eigel. 
Eddie Collins e Ursel Barkey. 
Da stasera si replica. 

vice 

Conferenza 
$« Bergman 

al Circolo Chaplin 
Off!, sabato 18 magftio, allc ore 

19. nella sede della blbUotrca ci-
nematofraflca « Umberto Barbc-
ro» (via Cesare Battisti 133 -
piazza Venezla), per inizlativa del 
Circolo del cinema « Charlie Cha. 
plin ». avra luogo una conferenza 
del profeMor Armando Plebc sul 
tema: «La poetlca irrazlonallxtl-
ca dl Infmar Bergman ». 

I due passi di Cooper, 
' < Con sole 'ventiquattro ore di riturdo, abbiQino 

assistito anche noi, grazie al satellite « Relay, *, 
al ritorno di Cooper sulla terra. Un momento die 
non dimenticheretno, quello della prima occhiuta 
al viso scurito dcll'astronauta americano. Ci sono 
stati, prima, alcuni momenti di suspense : lo cap-
sula chiusa, serrata, conteneua un uomo c noi aspct-
tavamo per salutarlo. Ma il portello non si aprtvti. 
Un marinaio c salito su una scala e ha dato un'oc-
chiata dentro, attraverso Voblo. Poi, finalmente, 
il portello c stato forzato: abbiamo pensato alia 
sorte dell'altro astronauta americano, che r ischio 
di annegare nell'oceano e .dovette scardinare il 
portello per uscire dalla sua prigione. Infine, 6 
apparsa la nuca di Cooper, e quando dalla por-
tacrei si e levato il grido esnltante di coloro che 
avevano atteso I'astronauta per Tin giorno e una 
notte, a bordo della nave, anche noi ci siamo sen-
titl uno di loro, dinanzi al video. 
I primi passi dell'astronauta sulla tolda della por-
taerei erano quel l i di un uomo anchilosato, che 

. si muoveva a fatica: dopo ore ed ore possate nello 
spazto di quelia piccola capsula che lo contenevn 
appena. tutto ripiegato su se stesso, fare due passi 
era difficile per l'uomo che era riuscito a pilotare 
I'astronave con le sue mani mentre ricntrava nella 
atmosfera. E questa constatazione ci ha commosso: 

.proprio perche abbiamo sentito che qucll'uomo, 
malgrado le sue eccezionali doti fisiche c morali, 

, era propria come tutti noi, uno di noi, c ci rappre-
, sentava tutti, quindi, nella commie lotta umana 

per conoscere meglio e dominare la natura. 
Il collcgamento con il Pacifico ci ha fatto per 

dere la prima parte del scrvizio Osservator io . dedi
cato al tema Psicologia e industria. Ma per la 
parte che abbiamo visto, ci e scmbrato un buon 
servizio, diretto a mettere in luce I'assurditd di 
quei test psicoloptci che contribuiscono a ridurrc 
l'uomo ad uno strumento della civilta delle mac-

1 chine. Le domande dell'intervistatare erano pre
cise e coglievano nel segno: attraverso i pnrcri 
discordi i telespettatori hanno potuto farsi tin'opt-
nione c. crediamo, sono stati d'accordo piit con 
gli operai e le dattilografc, che con i dirigenti 
d'azienda e gli psicologi. 

II secondo > saggio storico di Vittorio De Ca-
prariis sulla marc'ia su Roma ci ha confermato nei 
dubbi che avevamo espresso la settimana scorsa. 
Le riflessioni di De Caprortis continuano ad essere 
basate su un esame dei fatti che prescinde dalle 
cause reali dei fenomeni o le interpreta in modo 
almeno discutibile. 

Basti ricordare che Vautore, ieri sera, ha finito 
per rigettare sulle agitazioni sindacali, sull'entu-
siasmo delle masse popolari italiane per la Rivo-
luzxone sovietica, sui socialisti massimalisti la re-
sponsabilita tiltima della < « nevrosi » delle classi 
dirigenti, che. impaurite, si sarebbero rivolte al 
fascismo e alio squadrismo. Per arrivare a queste 
conclusioni non era neccssario un nuovo scttima-

- nale televisivo. 

g. c. 

vedremo 
^ Goebbels : '' 

in « Primo piano » 
Per la serie Primo piano ' 

realizzata da Carlo Tuzii per M 
il Secondo. questa sera, alle 
22.20. andra in onda Joseph 
Goebbels, tninistro della pro
paganda nazista 11 testo e a 
cura di Giovanni Baget-
Bozio. la regia e dl Mar
co Leto 

II programma 6 soprattut
to costituito da interviste a 
personahta che hanno potu-
tuto fornire testimonianze 
autorevoli e dlrette su Goeb- "> 
bels. Otto Strasser, giorna-
lista e direttore della catena 
dei giornali nazisti nella , 
Germania del Nord, parle-
ra di Gobbels, che negli an
ni 1924-'20 fu suo diretto col-
laboratore in polemics con lo 
stesso Hitler. Espulso nel 
19X0 da Goebbels dai ranghi 
nazisti. Strasser fondo un 
partito seeessionista, « Fron-
te Nero •» 

Fritz Lang, il famoso regi
sta Viennese, autore dei film 
tedeschi contemporanei alia 
mscita ed all'avvento del na
zismo quali M. Dr. Mabuse, 
I Nibelunghi, Metropolis e JI 
tcsfnmenfo del Doffor Afn-
buse, spi^gherh come e per
che rifiuto Tofferta di Goeb
bels che nel '34 lo voleva al
ia direzione della cinemato-
grafia nazista. Come tanti al
tri antinazisti. anche Lang si 
rifuaio in Oceidente 

Wolfgang Reinnardt. sce-
noagiatore. figlio del regista 
tedesco Max. e Golo Mann, 
ora professore di Storia alia 
Universita di Stoccarda. fi
glio di Thomas Mann parle-
ranno della cultura tedesca 
prima e durante il nazismo. 

Inchiesta 
sugli artigiani 

In Tempo Itbero di stase
ra primo canale. ore 19,20), 
prendera il via una breve 
inchiesta dedicata all'arti-
gianato in Italia, realizzata 
da Guido Gianni. 

Nella stessa trasmissione. 
andra in onda la prima pun-
tata di una nuova serie che 
ha per tema il progresso 
teenico in Italia e che e eu-
n t a da Mario Alberto Men-
chini. 

Faaiv!/ 

programmi 
radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: n 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11* Stra-
paese: 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: n concerto: 
12.15: Arleccbino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon; 13.25-14: Motivi di mo-
da; 14-14.55: Trasmissioni re
gional!; 15.15: La ronda del
le arti; 15.30: Aria di casa 
nostra: 15.45: Le manlfesta-
zioui sportive di domani; 16: 
Sorella Radio; 16.30: Corrie-
re del disco: musica lirica: 
17,25: Estrazion! del Lotto; 
17.30: L'opera pianistica di 
Robert Schumann (V): 18.40: 
Musica da ballo; 19.10: ,U set-
timanale deU'industria; 19.30* 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Giugno Ra
dio-TV 1963; 20.30: La piu 
strana storia d'amore. di Pe
ter Hircbe; 21,15: Canzoni e 
melodie italiane; 22: Henry 
Ford; 22.30: Musica da ballo 

SECONDO 
'' Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10,30, 11.30. 13,30. 14.30, 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19 JO. 20.30. 
21.30, 22.30; 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musicbe del mat-
tino; 8.35: Canta Gloria Chri
stian; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Viaggio in casa d i - ; 
10.35: Giugno Radio-TV 1963; 
10.40: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
11,35: Truccbi e controtruc-
chi; 11.40: II portacanzoni: 
12-12.20: Orchestre alia ri-
balta; 12.20-13: Trasmissio
ni regionali; 13: D Signore 
delle 13 presenta: 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Angolo 
musicale: 15: Locanda delle 
sette note; 15,15: Recentissi-
me in microsolco; 15^5: Con. 
certo in miniatura: 16: Rapso-
dia; 16.35: Ribalta di succes-
si; 16.50: Musica da ballo. 
17,35: Estrazion! del Lotto. 
17.40: Musica da ballo: 18.35 
Roma: 31* Concorso Ippico 
Internazionale: 18.50- I vo-
3tri prefenti; 19.50 46" Giro 
d'ltalia: 20 Un angolo nella 
sera; 20.35- Incontro con 
l'opera: 21.35: Ciak; 21.55 
Gli oriundi della canzone 

TERZO 
18.30: Cifre alia mano: 

18.40* Libri ricevuti; 19: Ma
rin Mara is: Alcione (Trage-
die). suite: 19.15- La Rasse-
gna Cultura russa: 19.30 
Concerto d'ogni sera. 
Rivista delle riviste: 20.40 
Vivaldi: 21: B Giornale del 
Terzo: 21 20: Piccola anto-
logia poetica; 21.30- Concer
to Charles Ives. Arthur Ho-
negger. Gino Contilli, Clau
de Debussy. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classc 

16,40 La TV dei ragazzi a) Giramnndo. b) Tele-
tris 

17,40 Sport Ripresa diretta di un av-
vpnimfnto agnnistico 

19,00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione\ 

19,20 Tempo libero trasmissione per | lavo-
ratorl 

19,50 Sette giorni al Parlamento. A cura di 
J. Jacobelli 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione i 

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello MarcheaL 
Lina Volonghl e Sandra 
Mondaini. Orchestra Ber-
tolazzi 

22,20 L'approdo scttimanale di lettere e 
arti 

23.05 Rubrica religiosa 

23,20 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Id fiera dei SOgni presenta Mike Bongiomo 

22,20 Primo piano 
«J. Goebbels, mintstro 
della propaganda nazi
sta » 

23,10 Compaqnia di danza 
d'lsraele « Jubal » diretto da Sara 

Levi-Tanai 

23,30 Notte sport 

Sandra Mondaini come apparira questa 
sera nel « Signore di mezza eta » (primo 
canale, ore 21,05) 


