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[Charles Denner in una inquadratura del f i lm « La vita alia rovescia » 

<La vita alia rovescia > 
equilibrate ed ironico 

La forma piena, serena di Alain Jessua persuade fino a quando 
il f i lm si mantiene alia superficie delle cose 

U uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 3. 

Vi presentiamo Jacques Va-
l, trent'anni, pariglno di Mont-

lartre, impiegato modello di 
l'agenzia chc si occupa delle 
illette d'abltazione dell'alveare 

|mano, amico dolce e mansue-
di una ragazza fotogenica 

le lavora per copertine e cor-
)metraggi pubblicitari; indi-

^iduo assolutameute medio, as-
ilutamente comune, che sem-

Ira vivere la piu media e la 
Hu comune delle esistenze. Un 
jomo senza storia, la cui sto
le ci viene raccontata dal film 
\,a vita alia rovescia. 

Quale circostanza, dunque, 
i rovescia» la vita di Jacques 
falin? Un niente, all'apparen-

fa: la sensazione di un momeu-
Un giorno, trovandosi solo 

casa, egli comincia ad assa-
lorare il piacere della solitu-
line. La scoperta e tale, ch'egli 

distende, si estrania, con una 
spressione sognatrte di appaga-
lento. Toh. come si pub star 
sne isolati con se stessi, lon-
_al da tutto e da tutti... e la 
ia arnica lo deve risvegliare. 

huando rientra. • • 
Per Jacques Valin la scoper-

e come una droga: egli ne 
|eve prendere a dosl sempre 
iii forti. Davanti al bigliardi-

elettrico. davanti alia folia 
iella citta. davanti agli albcri 

ilia campagna, che bello di-
trarsi, astrarsi, imbambolarsi. 
She bello abbandonare l'uni-
ferso degll altri per concen-
tarsi solo nel proprio. Che bel-

cancellare uomlni. donne. la-
>ro, orari, impegni. preoccu-
izioni, e affondarc, sempre 
iu dolcemente, nella eontem-
lazione della propria felicita 
Iteriore. 
; Naturalmente la donna, che 
redeva di vivere con lui, s'im-
snsierlsce. Non e una cima, in 
Itto di pensieri, ma si accorge 
iche lei che qualcosa, nell'uo-

^o, non funziona. Forse non mi 
ia? Ma Jacques reagisce nel 

kigliore del modi: sposiamoci. 
sposano. Ma gia in munici-

lo, davanti al funzionano, 
icques ha un sorriseUo stra-

e poco piu tardi. dal pran-
offerto dal titolari dell'ageu-
in cui lavora, se ne scappa 

>n la moglie... II mattino dono 
licenziato: ora la sua felicita 
al colmo, perche ha tutto il 

fempo libero per coltivare la 
„Tta di non fare assoluta-

lente niente. 
Un pic-nic con la sposa? Per-

!ie rivelarsi. dietro agli albe-
, se la moglie ti cerca affan-
jsamente? Finalmente Jacques 
ce, con lo sguardo duro, fisso, 

ittivo verso chi lo ha strap-
jto alia sua prezlosa interiori-

La donna dice: - L'hai fatto 
jposta-. No. Jacques non l'ha 
itto apposta. L'ha fatto per-
le. ormai. non pu5 piii rinun-
larvi. tale e la conquista che 
tnte di avere ottenuto. 
Le sue assenze si fanno sem-

piu lunghe. Un giorno tor-
dopo tre giornl e crede ne 
trascorso solo uno. Un'altra 

^ppa: abolito anche il tempo. 
li ne e beato e mangia il for-

^aggio. La moglie e sull>orlo 
tlla crisi: I'aveva cercato nei 
>mmissariati, negli ospedali. 

lAllora sei stato con una aman-
y. •. Jacques sorride amabil-
kente davanti a tanta banali-
t: esce di casa. traversa la stra-

, passa la notte nell'albergo 
fronte. solo. 

[La mattina dopo. la donna e 
klvata per miracolo da un ten 

volta; e quando rltorna in "se\ 
si ricorda appena di quanto e 
successo. Poi, cortese e premu-
roso come sempre, si offre di 
accompagnare la moglie che 
parte per ristabilirsi. Ma appa-
na lei rifiuta, ne e contento: la 
fine della Vila a due significa 
veramente il trionfo della soli-
tudine. 

Ora, in casa, gli danno fasti-
dlo anche gli oggetti. 1 mobill: 
li ammassa nell'altra stanza. 
Pareti nude, silenziose, sulle 
quali fissare lo sguardo: ecco 
cio che gli occorre, che gli da 
gioia. Meglio ancora se le pa
reti sono bianc-lie, e bianco il 
Ietto. e bianca l'infermiera che 
portera, ogni tanto, il cibo. 11 
biancore accecante della clin;-
ca («Ma sara poi una clinica?», 
si domandava argutamente il 
regista, spargendo la disperazio-
ne in sala) e il nirvana per il 
povero Jacques, che ora ci vol
ta la schiena, perche ha allort-
tanato il suo sguardo anche da 
noi, dal suo pubblico. 

Sconcertante e paradossale — 
ma non poi troppo — La vita 
alia rovescia si ricollega in el-
fetti a varie correnti del cine
ma e del romanzo contempora-
neo. da quel la deiralienazione 
a quella detta appunto •« dello 
sguardo •>, mentre nel contem-
po prosegue un discorso ch'era 
stato iniziato fin dairOttocento: 
da un racconto di Melville, dal 
gran romanzo russo Oblomor 
di Gongiirov. e cosi via. Ma 
non e il caso di effondersi in 
riferimenti cultural!, che il re
gista Alain Jessua respingereb-
be in blocco. ~Non ho fatto gli 
studi secondari». dice. - Non so
no molto colto. E poi sono gio-
vane. Questo £• il mio primo 
film. Ho descritto sinceramen-
tc un personaggio al quale mi 
sento vicino... no. per carita: 
non sono matto. almeno spero 
di non esserlo. Ma clascuno di 
noi. in fondo. nutre un po' dci 
sognl nascosti di Jacques Va
l i n - . 

Jessua e simpatico, e mode-
sto. e non ha torto; per di piu 
ha realizzato un buon film, ori
ginate ed equilibrato. del qua
le noi non siamo certamente 
riusciti a rendere la llnezz:i. 
Una commedia. come si convie-
ne al personaggio che la con
duce, il quale di colpo si tra-
sforma da attore in spettatore. 
guardando gli altri vivere co
me vivono. E un dramma. an
che. poiche dal modo come vi
vono gli altri ci si accorge. o ci 
si dovrebbe accorgere, che '.I 
protagonista e. paradossalmen-
te, un eroe. cloe addirittura u.i 
- uomo di buona volonta -. pro
prio perche si rifiuta di aderi-
re (anche se reagisce come puo. 
andando a picco> a uno - s tan
dard - che e piu passivo e piii 
folle di lui Una hmpida dichia-
razione dell'autore ci assicurn 
che tali erano le sue intenzio-
ni. * Quel che ho voluto trac-
ciar-j — egli ha detto — e la 
storia di un risveglio. Conosco 
tanta gente che s'e addormenta-
ta in un falso benessere. in una 
fal»a felicita... Credo sia me
glio risvegliarsi. non import 1 
a qual prezzo -. 

Ma il prezzo che paga Jacques 
appare comunque troppo alto. 
in quanto sul piano dramma-
t.co, I'opera non convince ap-
pieno. In venta. i fenomeni del
ta vita moderna che l'autor.* 
tllununa appartengono esclus;-
vamente alia sfera del costum-
o del carattere. e sembrano in
sufficient! a reggere e a giust'i-
f:care fino in fondo Telogio de'. 

esproeso — dalla ragione alia 
distrazione, all'evasione e alia 
demenza. si sarebbero configu-
rati come necessari, lnarresta-
bili e penosi. Confrontando Li 
vie a Venvers con I aiorni con-
tatl del nostro Elio Petri, dove 
si raecontava di un uomo che 
improvvisamente - s'impigriva •• 
alia fine di una vita di lavoro, 
forse meglio si capibce corni.' 
quello del regista francese sta 
piii un ritiuto dell'esistenza ch-^ 
un suo riscatto. 

La forma piena, serena, de-
purata di Alain Jessua, che pa-
droneggia i mezzi e gli inter-
preti con singolare e quasi clas-
sica misura, ed e in questo co-
si lontano dalle - scorie •* m;i 
anche dalle audacie della mi-
gliore nouvelle vague, agevol-
mente ci permette di constata-
re come il film persuada, anche 
stilisticamente. laddove si di
stende nel giocp del paradosso 
mentre diventa prejeario. o co
munque non penetrante, quando 

la rinuncia ad esprimere UM 
giudizio e chiaramente provo-
cata da una rappresentazione 
inadeguata della realra circo-
stante o, meglio. quando talc 
renlta viene anch'essa •• adatta-
ta •• a quel gioco, precludendo 
un giudizio piu approfoudito. 

Comunque, lo ripetiamo, un 
buon film. Forse il migliore vi-
sto fino a oggi. certsniente il 
migliore tra le « opere prime » 
Lo interpretano due attori di 
te».tro: Anna Guylor, che e aa-
ch.̂  la moglie del regista. e il 
bravissimo Charles Denner, che 
in Landru eliminava una quan
tity di donne. mentre qui si 
'imita a ignorarne una. Un pni-
gresso c'e. E le intellettuali fran
co-: lo hanno > generosament? 
riconosciuto. perche i! loro an-
nuale premio Fdmina, intito-
lato a,Marilyn Monroe, lo han
no assegnato proprio a La vie 
a Venvers. 

, Ugo Casiraghi 

Munk proibito 
(e nessuno 

vuole la colpa) 
Porte chiuse per la replica della « Pas-
seggera » - II « Michelangiolo » di Rag-
ghianti e la Porta di Manzu di Pelle

grini - Graffiante opera americana 

In scena stasera 
la sua novitd 

II settimo» 
di Dario Fo 

Una storia dell'ltalia di oggi - Aggiornato 

il comandamento: «Ruba un po meno» 

itivo di suicidio col gas. L'uo- la follia individuale che. come 
vcgliandola. ha un barlu 

di coscienza: - Ma all ora mi 
ia veramente. ma allora noa 
JO solo „ - . A furia di vegliar-

per6. si addormenta a sua 

TogMzii in ftrit 

in Danimarca 
Jno Tognazzi. terminate Ic 

prese del film Le corn magnl-
tue ha lasciato \zr. Roma di
tto in aereo a Copenaghen. 
ittore. che trascorrera due 
ttimane di vacanza in Dani-
irca, al suo rientro par.ira per 

Stati Uniti dove alia fine d: 

un novello Erasmo. il c ineasn 
contrappone alia mediocrita col-
lettiva. Paradosso per parado:-
so. una donna meno sciocchma 
accantn a lui. un amico nit-
no fanatico d: motori, una IIM-
dro meno con.piaciuta del pro-
orio dolore. a v r e b b c o incanala-
to 1'indagine su una strada pii« 
impervia ma pift precisa. La 
nbo'.lione. anzl la fuga di Jac
ques. nguardano piu gli uomi-
n; e gli oggetti e i rumon, ch» 
ia socie.a, le sue leggi c il suo 
caos. 

L'ironia di Jessua, lnteramen-
te calata nel personaggio-gui-
da. mentre fornisee tutti i salt 
di una commedia assai spinto-
sa. gl'impedlsce perb quella su-
perlore obiettivita, attraverso 
la quale il - rovesciamento» 
della realta (alia lunga un po' 

obre sara impognato in un facile e insistitoK il passaggio 
mf film dal titolo - H eat to- . l— gradualmente cost bene 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

- Domani sera Dario Fo e Fran
ca Rame aprono la stagione tea-
trnle milanese 19R4-1965 presen-
tando il loro nuovo spettacolo 
Settimo: rvba un po* meno. Dei 
due temi ai quali stava lnvo-
rando nella scorsa primavera. 
e che ci a v w a illustrato con 
dovizia di informazioni. e cio£ 
quello Ispirato ad una stori.-i 
medioevale di eresie: e quello 
contemporaneo tratto dalla at-
tunlita. Dario Fo ha ?celto dun
que quest'ultimo L>ltro, in una 
stesura quasi completa. gli rl-
mane cosi nel cas«etto: andra a 
raggiungere i molti copioni che 
il fecor.dissimo scrittore. regi
sta. attore si l:iscia regolarmen-
te dietro le spalle. rinviandone 
la messa in scena a tempi piu 
propizi. Come prevederlo. quan
do una scelta. nel mondo del 
tfatro. e condizionata da un'in-
finita di fattori. che vanno na
turalmente, dalla preferenza 
>oggcttiva dell'autore alia di-
sponibilita degli attori. passan-
do attraverso le difficolta tec-
niche e la realizzabtlita di una 

|lunga tournie (come e noto. 
la compignia di Dario Fo e 
Franca Rame e tra quelle che 
.-ompiono la piu distesa. nci 
tempo e nello spazio. tournee 
in Italia). 

Settimo: ruba un po" meno 
Abituato come era a titoli sur-
realisti. a giochi di parole e lm-
magini ?orprendenti — in cut 
Fo ralava. in formule modernis. 
sime. 1'antico gusto dei titoli 
stravaganti delle farse — il puD-
blico si stupira un poco dl ln-
pontrare un titolo come questo. 
Ma c'e quel -un po*» a mettere 
subito suH'av~viso: il biblico co. 
mandamento. in prospettiva ir«»-
nica. con l'aggiunta di quello 
a\-\-erbio di quantita. indica ia 
chiave dello spettacolo In tem
po di cornizlone dilagante pro-
Hamarlo nella primtri\'a lezio-
ne mosaica — Settimo non ru-
bare — non appare d a w e r u 
anacronistico? Allora. diciamo. 
ruba un po' meno. Nel testo di 
Fo c'e tutto il momento Italia-
no. dal miracolo economlco al
io speculazioni sulle aree; da-
gli intrnllazzi ministerial! alle 
violente repression! pollziesefM 

delle agitazioni sindacali. E c'e, 
soprattutto. contenuto nelle 
strofette di allegre canzonctne. 
un leit-motiv di fondo. Cittadi-
no italiano. uomo della strada. 
non farti prendere in giro, non 
farti come sempre sfnittare. non 
continuare a credere a coloro 
che. riempiendoti di altl con
cetti morali. di nobili rispettl. 
di tradizionali ossequl. non nit-
rano nd altro che - a farsi gli 
affari l o r o -

I*ungente sempre e testardo. 
qui vien fuori Yanimus satlrlco 
di Fo. si espllrita ancora una 
volta l'intenzione civile e mo
rale di una comicita che. sul 
fllo della alta scuola del ridi-
colo. si propone un eompito dl 
illuminazione. 

Parlavamo dol testo. Abbiamo 
avuto tra le mani il copionr-
pilota dello spettncolo. quello 
di Dario Fo regista Alia pro-
va del palcoscenico egli ha na
turalmente dovuto modificare 
la dove la parola scritta non ri-
sultava. nella bocca dell'attore. 
e entro 11 quadro della ?ceno-
grafia. Ci <=ono. in questo co-
pione-pilota. interi gruppi dl 
cartelle sostituiti. Una prova. 
semmai ce ne fos«e bisogno. 
della - antisacralita -. del testo 
di teatro: quella antisacralita 
rhc ben cono^evano Mohere o 
Shakespeare Fino aH'ultimo mi-
riuto. prima che il • sipario si 
levi sullo «pettaeolo. l'autoro-
regista e stimolato. dalla prassl 
del palcoscenico. ad apportare 
tagli. aggiunte. modifiche Fo. 
poi. ir.venta 11 per H nuove tro-
vate. esperto com'e nel crenre 
aaos e mo\*imenti pantomimiei 

Î a storia. una intricatissima 
vicenda di becchini. poliziotti. 
commercialisti in vena di truf-
fe. speculazioni sulle aree. eec. 
ecc . si svolge tra casse da mor-
to e eorridoi di convento: carri 
funobri e sale operatorle. Ma 
niente paura: nessun gusto del 
macabro attiitisce — ci pare — 
la forza satirica che pla fin dal
le prove risulta evidente. in 
questa farsa aggressiva costnii-
ta con una maestria del gioco 
teatrale. linguaggio e spettacolo. 
giunta a piena maturita espres-
siva. 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. li. 

Un altro spiacevole e scon
certante episodio c venulo ad 
apprsantire oupi il clitna yiu 
polemico dellu Mostru: centi-
naia di spettutori (fru i qiuili 
(lippr.si criticl e (liornithsti), 
convenuti dinan:i ad una del
le salette cinematoi/rufiche del 
Lido per (i.s.s/sfore (dl'unmtmhi-
ta nuova proiecione della Pas-
seggera del compimito reuista 
polacco Andrzc) Munk, AOHO 
stati rimundati indictro. asvn-
do stato interpo^lo un veto ul-
I'ultimo momento Ma un veto 
di chi ? Delia Questura. dice 
la Mostra. Della Mostru, replica 
Iu Questura I'oi si tira in bul
la Roma, cioe il uoverno In 
tanto palleguiamcnto di respon-
sabilita — ayyravuto dul fatto 
che la Mostru .si e rifitttata, si-
no ud ora, di mettere a dispo-
vizione una delle sue sale, per 
accoylierc la proiezione man-
cata — .sembra certa una cosa: 
che ci si «'• uppt(/Iia(i buro-
craticunu'tite alia interpretuzio-
ne piii restrittiva della leyae 
per impedire la presentazione, 
fuori Festival, di film che siano 
ancora privi del visto della cen-
sura italiaua Dallo stesso di-
vieto opposto alia Passeggera e 
stato colpito infatti, pur ouai. 
anche un film sovietico. Ma il 
caso dell'opera ineompiuta. di 
Munk e particolarmente serio. 
glacchd si tratta di quella che. 
proprio per i suoi alti valor] 
artistici e civili, era stata pre-
scelta a inaugurate la * Sezio-
ne inteiirativa' della manifesta-
zione cinematografica interna-
zionule. E yiova ricordare che, 
due anni or sono e lo scorso 
anno, si poterono vedere qui al 
Lido opere assai piu ' allar-
manti », come Viridiana e come 
Morire a Madrid, le quali pu
re non erano ancora in pos-
sesso dell'autorizzazione cen-
soria. 

* * * 
A'el" pomeriyyio, al Palazzo 

del Cinema, ubbiamo visto ' il 
lunyomelruyyio a colori Miche
langiolo, . di Carlo Ludovico 
liayghianti, posto sotto il patro-
cinio del Comitato per le ono-
ranze al sommo arttsta dei Ri-
nascimento; il -presidente del 
comitato, senutore Giovanni 
Cronchi, e lo stesso Rayyhianti 
hanno presentato Vopera, die 
rtpercorre tl cammino ideale e 
creativo del Buonarroti, dayli 
esordi alia tarda maturita. non 
contentandosi di un'illustruzio-
ne didascalica, ma proponendo, 
con severo e denso linyuagyio 
critlco, una organica linea in-
terpretativa del - fenomeno Mi
chelangiolo ». 

Ragyhianti e riuscilo — pur 
se. full-oft a, il commento appa
re di non facile o non imme-
diata comprensione per lo spet
tatore medio — a stabilire una 
articolata dialettica fru il testo 
e le immuyini. conducendoci a 
una esplorazione dei capolavo-
ri michelangioleschi, la -quale 
giunye in cerli casi (come nel-
I'esame particolureyyiato e com-
plessivo del Giudizio Universa
le) ad assitmere il sapore emo-
zionante della scoperta. • • 

Le arti figurative hanno avu
to il loro posto d'onore anche 
leri. nel quadro della russegna 
(che si concludera domani) di 
alenne tra le opere presentate 
nelle cosiddette - Mostre initio-
ri * di Venezia: la Mostrn dei 
documentari. quella dci film per 
I'infanzia e sull'infanzia. quel 
la, ancora. dei telefilm L-'n cal-
do applauso ha riceruto I*a 
porta di San Pietro di Giacq-
mo Manzu di Glauco Pelleyri-
ni. premiato, come nolo, nella 
prima delle rasseyne citate, e 
che narra la travapliosa nasci-
ta — dalla idea iniziale ayli 
studi. alle prove, alle fasi ri-
solutive — di una composizione 
plastica gut celebre. Pellegrini 
ha r.tiputo esprimere. col soste-
gno di collaboratori quali Carlo 
Leri iter il commento parlato. 
Goffredo Petras^i per quello 
musicale (ed ottima e la foto-
arafia a colori di Mario Ber
nardo) il senso drammatico del
la creazione. non restrinpendo-
to tuttavia nella sfera indivi
duale, ma ponendolo in illn-
minante rapoorto con la trage-
dia collettiva del nosiro tem
po, che appunto si riflette, ad 
un alto lirpllo di coscienza ar-
tistica e civile, nella Porta di 
San Pietro. 

a. I. 

Da segnalare. anche. il pii-is-
*imo successo rcccolto da The 
brig (cioe La prigione. in ger-
go militare), che tuttavia. pur 
essendo compreso in quella Mo-
stra specializzata. non e affat
to un documentario. ma la re-
aistrazionr di uno spettacolo 
teatrale. La prigione. di Ken
neth H. Brown, ebbr la sua 
' prima - al Lirino TTieatrc di 
•Veir York, noto anche in Ita
lia per la sua splendida edi-
zione del dramma di Jack Gel-
ber sui drogati. The connection. 
Fu anzi proprio durante le rap-
presentazioni della Prigione 
rhe il teatro venne chiuso, per 
motiri (o pretesti) fiscali. Ri-
facendosi ad esperienze auten-
tiche, Kenneth H. Broicn rae
contava I'allucinante p'ornata 
d'tm.anjppo di marines defe-
niifi in un carcere militare del 
loro corpo: efflgiandone senza 
pieta la violenza continua. fisi-
ca e morale, che trova un pa-
ragone soltanto negli orrori dei 
lager nazisti, anche se il suo 
approdo e meno cruento o me
no appariscente. 

Chi abbia visto il documen
tario «ui mtr in t i di FrancoU 

Reichenbach (uicluso in Italia 
uell'antoloyia II flore e la vio-
len/a) pud averc un uppt'mi 
fui'iido sospetto di cib die La 
pngione ci mostru: ordini non 
si .su .se piu ussurdi o bestiali, 
brutalita scuza ragione, inquisi-
ciout iiiuxiaclie, la urlante fe-
rociu di una macchina che fini-
sce per accomunare, m-|Jo .stes
so pazzesco ingntnayyio. vitti-
me c curnetici Delia truscri-
-iouc sullo schermo reulizzuta 
du Jouus c Adolfas Mekas, di-
scussi esponenti del - itiioro ei-
nema americana -, sembra che 
Kenneth II. Broicn non sia ri-
masto soddlsfutto. yiudicundola 
troppo uaturalistica. troppo le-
gata al dettuylio oyyettivo. e 
dunque incapacc di rendere ap-
pieno la simboloyia yenerale 
dell'opera. A parte ogni riser-
va. ci .sembra comunque die 
ulla Prigione non si pos.su tie-
tiare il siynificato di una testi-
monianza sconvoUiente. diretta 
o indiretta che sia. 

Aggeo Savioli 

Interrogazioni 
DCePSDI 

sulla Mostra 
Nel quadro delle polemiche 

suscitate dai criteri direttivi 
della Mostra veneziana si sono 
inserite ieri due interrogazioni 
— rivolte al ministro dello 
Spettacolo, on. Corona — le 
quali vanno ad unirsi alia cam
pagna condotta da dcterminati 
ambienti contro Chiarini. 

La prima interrogazione e 
.stata present at a dai deputati so-
cialdemocratici tli destra Ave-
rardi e Pellicani •< per conosce-
re <iuali iniziative esso (il Mi
nistro Corona, n.tl.r.) intenda 
prendere al fine di salvaguar-
dare il prestigio e l'interesse 
della Mostra veneziana che 
sembra vada avvlandosi — con
tinua l'interrogazione — al piu 
clamoroso degli Insuccessi. Pur 
riconoscendo infatti, almeno in 
teoria. giustiticato 1* atteggia-
mento del direttore della Mo
stra stessa. prof. Luigi Chia
rini, volto ad accentuare il ca
rattere culturale della Rasse-
gna. non si vede per quale 
obiettiva ragione es>a debba fa-
talmente coincidere con la pre
sentazione di opere squallide. 
banali e di contenuto negativo 
come quelle attualmente pro-
granimate nella manifestazione 
veneziana ~. 

La seconda interrogazione 
fdi tono diverso. in verita) ^ 
stata presentata dall'on. Alber
to Simonacci. democristiano. 
L'on. Simonacci chiede al mi
nistro - se non rifenga inop
portune le intervi.ste e le di-
chiarazioni - di Chiarini; e sol-
lecitando il rinvlo del giudizio 
sui criteri della Mostra. dalla 
quale — aggiunge — sono stati 
esclusi paesi come la Cecoslo-
vacchia. che quest'anno ha avu
to alti riconoscimenti in vari fe
stival. invita gli organi compe
t e n t ad adoperarsi affinchd 
non venga ulteriormente ali-
mentata. da parte della dire-
zione del Festival, la polemica. 
onde non sia turbata la conclu-
sione della manifestazione. 

le prime 
Cinema 

La battaglia 
di Fort Apache 

Se gli elementi storici che 
hanno offerto lo spunto a Hugo 
Fregonfse sono elaborati piut-
tosto liberamente ed a flni spet-
tacolari. la realta della at roc e 
condizione delle popolazioni in
digene dell'America oppresse e 
sterminate dai bianchi si pre-
sentano con tratti verosimili. II 
popolo degli Apaches capeggia-
to da un saggio capo che ago-
gna la pace ed una stipulazio-
ne di giusti patti con gli in-
vasori. tenia ogni via per evl-
tare il conflitto che loschi traF-
ficanti e la malvagita di un uf-
ficiale alia fine provocano con 
grande loro danno. E* una fase 
vittoriosa della lotta senza spe-
ranza condotta per l'esistenza 
dagli Apaches con l'aiuto di un 
non meno sageio cacciatore 
- bianco -. 

II Forte Apache e stato rico 
struito in Jugoslavia in una zo 
na montuosa. ricca di laghi e 
teneri prati verdi: paesaggi 
splendidi ma ben diversi dal
le aride assolate lande del Te
xas e dt-1 Nuovo Messico. ove 
gli Apaches erano stanziati. II 
film e ricco di avventure: la 
battaglia finale si svolge con 
grandi mezzi. la ricostruzione 
dei costumi. delle citta dei pio-
nierl sono meticolose. pur i vi-
vi caratteri deH'ambiente ed il 
clima d'awentura non si ricrea-
no. E* una ricostruzione accu-
rata ma priva d'estro. V'a segna-
lato l'impegno e la misura de
gli interpret! fra cui sono Lex 
Barker, Pierre Brice. Guy Ma
dison e Daliah Lavy. 

vic« 

contro 
canale i 

II « retroscena » 
dell'atleta 

Il ritorno ili Tribuna po-
litica hu scon volto, ieri 
sera, i proyramini del pr't- . 
mo canale, tranquillamen-
te avviati. ancora sull'on-
du dell'estatv, sul bimtrio 
delle rcpliche (e siu pure 
assai deaite, come quella 
del Mast iu Don Gesua ldo) . 
Si (' truttuto di una venta-
ta fresco, poiche Tribuna 
pol i t ics . vonfernut la sua 
validita e il suo hitervssv 
anche quando, i*onu» t e n 
sent, in occasion? delict 
conferi'tiza stampu del-
l'on. De Murt'tno, non ha 
un tono particolarmente 
vivace. D'ultra parte, la 
TV si e ripresit rapidamen-
fe dallo scossone, rtusct'tJ-
(Jo a ptazzare comunque, 
nella scrota, una replica: 
il Primo piano di Maurice 
Chevalier, pia trasmesso 
qualchf settimana fa mil 
seconda canale. 

Una trasmlssiane questa 
su Chevalier, che tuttavia 
molti telespetUttori avran-
no rivisto valentieri. anclie 
perche ne erano niottva 
conduttorre le interpreta-
zioni piu famase dell'ln-
trumontubile eantante-at-
tore. A differenza di altre 
volte, Vuutore di Pr imo 
piano. Carlo Tu:ti, non ha 
puntato sul calloquio diret
ta con tl personaggio. ma 
sul prnfilo ricastrmto at
traverso vecchl film e pre-
:iosi brani documentarii: 
il risultato e .sf<tfo, ancora 
una volta, non banale, an
che (irazie ull'abtle mon-
tanaio (ricardtumo. JII par-
ticolare. il lunqn vmnalaqa 
sulle varie eta dell'uamo 
illustrato con le successive 
immagini della vita di Che
valier). Il testo. piunumcii-
te cranistico. nan ha tru-
scurata le ombre della vita 
del cantunte, m« iwn ha 
ruaqiunto il taaUo pene
trante di altre occaslant. 

Ma perche purlure sem
pre e solo dei proqrammi 
trasmessi nelle ore di mag-
qiore ascolto? Ksistano, i» 
rt'(t/fd. trasmissioni chc 
nan suscltano rumare e 
che pure s<mo tra le t/if-
gliori che Ui TV munda in 
anda. Tra queste si possa-
na inclndere, ad esempio, 
le puntate dedicate all'tn-
seynumento delle varie di
scipline sportive, che Bru
no Beneek diriye e Giorgio 
Oberwerqher presenta at-
torno alle 19. Si tratta di 
trasmissioni chiare. pun-
tuali. non di rado ufjusci-
nnnti. nelle quali le possi-
bilitd del mezzo televisiva 
vengona sfruttate a pieno 
e nella migliore maniera. 
Interviste dirette con gli 
atletl, dimostrazloni sul 
campo. osservazione ul mi-
croscopio delle varie fasi 
del lavoro dei campioni: 
il < retroscena > di fatica 
e di tensiaiie di ogni disci-
plina sportiva viene rive-
lato a poco a poco ai tele-
s-pettatori. E. tuttavia, l'in
teresse di cpieste trasmis
sioni non e solo didascali
ca (del resto. anche se si 
trattusse solo di questo. sa-
rebbe gia molto in un Pae-
se came il nostro. dove lo 
sport e tanto popolare co
me spettacolo ma assai 
meno come disciplina e 
banco di prova del carat
tere). Non di rado, come e 
avvenuto ieri sera con 
Berruti e Ottolina, I'esibi-
ziane di un atleta da luago 
anche a magnifiche inqua-
drature e raggiunge perfi-
no momenti di vera c pro
pria suspense . 

— R H I \P -
programmi 

TV- primo 
18,00 La TV del ragazzi a) Glrumoncio; 

b) II tesoro delle 13 case. 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizione) 

19,15 Aida Selezlone " dell' opera M 
Giuseppe Verdi 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2> edlzlonoj 

21,00 Mastro Don Gesualdo 

Romanzo sccnegglato con 
Knrico M>irlii Salerno. Ly- ' 
dla Alfonsi i> Valeria 
ClatiKottinl RoRla dl Gla-
I'oran Vaci-arl (Replica 
del Si'Comlo cinnlo). 

22,10 Parole e Musica Parltfl 1900 con Achtlle 
Mlllo e Ilaria Occhlni 

22,50 Documentario 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e settnnle orarlo 

21,15 II dono del Nilo <( Le IlKlie dl Is is » (III) 

22,10 Jazz panorama Qulntetto AndrzeJ Trt«-
skowskt 

22,45 Notte sport 

II Quintetto di Andrzej Trzaskowski che partecipa sta
sera a c Jazz panorama » (secondo, ore 22,10). 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore: 7, 8, 

13. 15. 17, 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua spagnola; 
a.30: n nostro buongiorno; 
10,30: Silas Marner; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,1.": 
Musica e divagazioni turi-
stiche; 11,30: Melodie e ro-
manze; 11,45: Musica per ar-
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12,15: Arlecchlno; 12,55: Cbi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig 
Zag: 13,25-14: Due voci e un 
microfono: 14-14.55: Trasmis
sioni regional!; 15,15: Le no-

vlta da vedere; 15,30: Carnet 
musicale; 15,45: Quadrante 
economico; 10: Programma 
per i ragazzr, 16,30: T,udwig 
van Beethoven; 17.25: Perso-
naggl dei frontespizl musl. 
cali; 18: Vaticano secondo; 
18.10: Quarto centenario del
la nascita di William Shake
speare; 19.10- Musica da bal-
lo; 19,30: Motivi In giostra; 
10.53: Una canzone al giorno; 
20,20: Applausi a...; 20.25: 
Giornalismo americano, 21: 
Concerto sinfonico 

Radio - 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 7,30: 
Benvenuto in Italia; 8: Musi-
ehe del mattino; 8,40: Canta 
Bobby Solo: 8.50: L'orche-
stra del g.orno: 9: Pen' -
gramma italiano; 9,15: Ritmo-
fantasia: 9,35: La grande fe-
sta; 10,35: Le nuove canzoni 
italiane; 11: Vetrina di un di
sco per Testate; 11,35: Picco-
lissimo: 11.40: II portacanzo-
ni: 12-12.20: Colonna sonora: 
12,20-13: Trasmissioni regio-

nali; Appuntamento alle 13: 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 
Per gli amici del disco; 15: 
Ana di casa nostra; 15,15: La 
rassegna del disco; 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Kapsodia; 16.38: Zibaldone 
familiare; 17.05: Canzoni sen-
timentali; 17.35: Non tutto ma 
di tutto: 17.45: La discoman-
te: 18,35: Classe unica: 18,50: 
I vostri preferiti: 19.50: Zlg-
Zag; 20: Fine settimana; 21: 
Tempo d'estate; 21.40: Musica 
nella sera: 22. Xunzio Roton-
do e il suo compIe=so. 

Radio - terzo 

9- e-

Ore 18,30: La Rassegr : 
Cultura russa; 18,45: ?irmino 
Sifonia: 18,55: Le isole ita-
I:ane: note di viaggio: 19,15: 
Panorama delle idee; 19,30: 
Concerto di ogni sera: Felix 
Mendels=ohn-Bartholdy, Ri

chard Strauss, Igor Strawin-
sky; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20,40: J o h a n n e s 
Brahms: 21: P. giornale *el 
Terzo: 21,20: Non dire nulla, 
di James Hanley; 23: Samuel 
Barber. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagetidor! 
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