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Dichiarazione sulla Mostra di Venezia 

l Wiper nuore 
strutture cultural! 
Claudia in 
zona verde 

Claudia Cardinale, appena rienlrala dalla Spagna, dove ha ln-
terpretato II film t Cera una volta II West >, ha fatto lerl un 
glretto per acqulstl a Roma. Com'e noto gli esercentl romanl 
non hanno fatto buon vlso all'operazlone c zona verde i in atto 
per libera re II centro del la cltta dalla morsa di un trafflco cao-
tico: essi sostengono che II dlvleto dl parchegglo per le auto 
portera ad una riduzlone delle vendlte. Ma Claudia ha com-
prato — come si pud vedere nella foto — tanta roba e con 
tanta soddlsf azione, che i commerclantl non potranno non es-
serne rassicurati: se tutti (portafogllo permettendo) faranno 
come lei... 

L'impegno dei circoli 
Chiesta una democratiz-
zazione degli istltuti e 
I'abolizione dei premi 
Piena solidarieta con 

I'azione dell'ANAC 

L'Associazione Ricreativa Cul-
turale Italiana (ARCI). con un 
comunicato diramato alia stam-
pa, ha fatto conoscere la sua 
posizione in mento ai festival 
cinematograflci ed al dibattito 
sui problemi del cinema che si 
sta svolgendo attualmente in Ita
lia ad ogni Mvello. 

c L'attuale dibattito sulla Mo
stra del cinema di Venezia — si 
legge nel comunicato — e un 
fatto notevolmente positivo. poi-
che e l'indice della sempre mag-
giore consistenza e impegno as-
sunti dalle forze che si battono 
per il rinnovamento della cultu-
ra ufficiale italiana e per ia pro-
fcnda trasformazione di tutte le 
manifestazioni che si possono 
avere in questo campo. Sugli isti-
tuti culturali del nostro paese. 
regolati — come tutto il cosid-
detto settore del tempo libero — 
da leggi fasciste (Biermale Ve
nezia 1938. ENAL ex OND 1925. 
CONI 1941) ribadisce la posizio
ne gia nota che prevede la com-
pleta liberta degli autori, una 
forma di versa di diffusione delle 
opere culturali. la eliminazione 
di premi i quali, nella maggio-
ranza dei casi, sono in mano al-
l'industria culturale. 

«In questo momento di fervi-
da e dinamica presa di coscien-
za. da parte di varie categorie 
di lavoratori, dagli operai agli 
studenti, dagli intellettuali ai 
contad;ni, della necessita di ave
re piu pot ere di decisione — 
continua tra l'altro il comuni
cato — fondamentaie e il ruolo 
che gioca U movi mento operaio 
organizzato. I circoli demoerati-
ci, le case del popolo. i circoli 
aziendali aderenti all" ARCI die 
hanno svolto una funzione — 
reale e non fittizia o sulla carta 
— di cultura cinematografica tra 
i giovani e i lavoratori sono im-
pegnati in una azione di stimolo. 
di prcssione sulle forze politiche. 
sindacali e sulle amministrazio-
ni locali perche le iniziative, la 
lotta condotta in prima persona 
dagli autori cinematograflci — e 
in questo modo concrete l'ARCI 
e3prime la propria solidarieta 
alTANAC — divenga un punto 
fondamentaie della battaglia per 
un nuovo assetto delle strutture 
culturali del nostro paese*. 

le prime 
Musica 

Massimo Pradelta 
a Massenzio 

Massimo Pradella (e ricordia-
mo come un punto fermo il 
suo trionfante esordio diretto-
riale a Roma), il quale sta dan-
do se stesso per un rinnova
mento della cultura musicale a 
Napoli dove com'e noto. e pre-
zioso direttore dell'Orchestra 
Scarlatti, e riapparso l'altra se
ra sul podio della Basilica di 
Massenzio. quale animatore di 
tm sostanzioso concerto. II tem
po stesso — piu fresco, e agi
tato dal vento — ha sottolineato 
il carattere. per cosl dire, in-
vernale. della manifestazione. 

La Sinfonia n. 3 di Brahms. 
ardente blocco di eroismo musi
cale. ha trovato neH'interpreta-
zione del Pradella il giusto e 
caWo ritmo d'una compostezza 
stilistica. pungentemente soste-
nuta da fervidi abbandoni alia 
purezza del discorso musicale. 
II richiamo beethoveniano (in 
questa Sinfonia preme un can-
giante Beethoven) e stato illu-
minato dal direttore con slancio 
e attenzione mirabili. II gesto e 
autorevole e vibrante; la par-
tecipazione interiore. totale e 
schietta. 

Esemplare. per equilibrio e 
pienezza di esecuzione. e stato 
poi il passaggio dalla unitaria 
musica di Brahms, alle effusio-
ni ritmico-timbTiche della se-
oonda parte del concerto, av-
viata dalle Forrtane di Roma. 
frescamente zampillanti. di Re-
spighi. e conclusa da una fer-
mentante e smagliante edizione 
dell' UcceUo di Juoco. di Stra
vinsky 

II successo di Pradella e stato 
noterolissimo, quale si conveni-
va, del resto. a un direttore e 
a un concerto di primissimo or-
dine. Fa rabbia pensare che un 
direttore (e un musjeista) quale 
Pradella debba condurre una 
estenuante battaglia per arric-
chire la c Scarlatti» di qual
che elemento e fare di questo 
oomplesso uno strumento piu at-
tivo anche nel campo della mu
sica contemporanea. Ma i soldi. 
chi li ha. preferisce spenderli 
in frivolezze. 

e. v. 

Cinema 
Su per la discesa 
«Questa in cui viviamo e la 

sUgione della luce, o e la sta-
gione delle tenebre? ». ET la do-
manda che la giovane insegnan-
te di lettere. nel film di Robert 
Mulligan Su per la discesa (trat-
to dal romanzo omonimo di Bel 
Kaufman), rivolge ai suoi alun-
ni dell'aula 322 di una cHight 

$ School» americana. ET la stessa 
' domanda che si poneva Dikens 

ai un suo popolarissimo roman-
Piu avanti, la graziosa Sylvia 

l'insegnante, porra il 

quesito se quella lontana socie-
ta in cui viveva Dikens avesse 
mai qualche punto di contatto 
con 'a nostra, e se i problemi. 
in fondo. non fossero piu o meno 
gli stessi.' Sylvia Barrett — e 
il suo metodo d'insegnamento — 
ricorrera spesso a citazioni < lct-
terario con l'intento d'educare 
quei ragazzi turbolenti alia vita 
quotidiana e alia c morale comu-
ne >. Ci sembra tutto qui il limi-
te del film di Mulligan, un film 
per tanti versi kiconsueto ma 
intimamente fragilissimo perchd 
privo di un robusto asse ideolo-
gico. E sara la mancanza di 
questa visione profonda e piu 
ampia dei problemi affrontati 
che determinera anche l'insuffi-
cienza estetica di un film gira-
to con uno spirito tradizionale. 
quasi decadente. 

Mulligan ha calato la sua 
maestrina neH'inferno di una 
grande scuola americana. la cui 
soffocante burocrazia (strumento 
di violenza e « paura *) e il suo 
apparato repressivo sopravanza-
no di gran lunga la prepotenza 
e l'insofferenza degli alunni-pro-
dotti-di-un-ambiente: la denun-
cia del regista e qui precisa. 
Meno preciso il discorso sulle 
ragionx delle contraddizioni e le 
possibili tnodi/rcoriont da fare 
e tentare: Sylvia, infatti. roman-
tica fatina (perfetta l'interpreta-
zione sensibile di Sandy Dennis. 
Premio Oscar) precipitata nella 
fossa dei Ieoni. decide d'appli-
care il suo metodo che e un 
modello per l*t mtegrazione » a 
tutti i livelli. Non parlare di 
politico, lasdare inalterate le 
strutture scolastiche. ma condi-
re le clezioni* con lo zuccbe-
ro del moralismo e del pater-
nalismo: per Mulligan questo 
pero vuol dire ckisegnare con 
rischio *. 

Gangsters per 
un massacro 

Tutto e fuori luogo in questo 
film girato da Frank Kramer 
(al secolo il nostro Gianfranco 
parolini). tutto a comtneiarc 
dal titok) che non ha alcun nfe-
rimento specifico con 1'argo-
mento della pellicola colorata. 
ambientata turisticamente nella 
prima parte nella fiera dell'Expo 
in Canada. Fuori luogo anche la 
sequenza iniziale. dove si narra 
la Iiberazione di un panoster. 
Arthur, trasportato nel furgo-
ne della polizia. una sequenza 
che ritoma immancabUe in ogni 
Aim di consumo estivo o inver-
nale: fuori luogo anche la si-
tuazione successiva dove si ap-
prende che il <cattivo» Arthur 
ha un fratello. Robert, cosl 
identico a lui che sembra il me-
desimo uomo (avTete capito 
che si tritta dello stesso atto-
re); fuori luogo anche l'assas-
sinio di Robert da parte di Ar
thur. e il fatto che quest'ultimo 
assuma l'identita deH'ucdso per 
impossessarsi della chiave di 
una cassetta di sicurezza in cut 
sono stati riposti dei gioielli. 
Fuori luogo. inflne. e superflua 
tutU la vicenda. ricolma d'idio-

zia, con cui forse si e voluto 
ricalcare un certo c stile > d'ol-
tre oceano. ma con un risultato 
pietoso sul quale e meglio non 
dilungarsi oltre. Gli attori. To
ny Kendall e Brad Harrison, 
Erika Blanc. 

Grande rapina 
alia torre 
di Londra 

Un « giallo > girato da Fred
die Francis con scarsissima 
suspense, con attori che non 
hanno facoe espressive. con un 
ritmo diluito e instabile. con un 
intreccio quasi interamente scon-
tato. non pud destare il minimo 
interesse. E' il caso di questa 
coproduzione anglo-tedesco oc-
cidentale. che narra la storia di 
un « colpo > diretto al tesoro del
la corona britannica. La rapina, 
opera di una banda organizza-
tissima e nhanziatissima. riesce 
perfettamente ma. skcome e 
noto che il denaro non paga. Ia 
banda in argomento verra alia 
fine gabbata e sgominata. L'in-
serimento nella vicenda di una 
figura che vorrebbe essere spi-
ritosa. ma che risulta invece fa-
stidiosa (quella del giomalista 
tedesco piu tonto che svagato). 
appesantisce la digestione del 
film. Klaus Kinski vi agghmge 
di suo una falsissima interpreta-
zione del gangster che ha il corn-
plesso di succhiarsi il ditino. 
Bianco e aero. 
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ANNUNCI ECONOMIC) 
I) AUTO . MOTQ CICll t- ft 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
ROMA 

Aeroporto aulotiale TeL <W7/XMa 
Aeroporio iniernax. Tel. MUSI 

Air Terminal TeL <7#-J«7 
Prezzi giornailerl valldl alno ai 
31 ottobre 19fi8 (lnclusi km SO) 
HAT 500/T U I ISO 
RAT 500/F Glardlnena » 1550 
BIANCfllNA Panoram. . » 1^00 
FLAT 750 (fiOO/D) . . . a 1.850 
FIAT 850 » MOO 
VOLKSWAGEN 1200 . . » *-300 
FIAT 1100/D • 2500 
FIAT 850 Coup* . . . a S 300 
FIAT 850 ram. (8 pOttl) • 2 600 
FIAT 1I0O/R a 2 600 
FIAT MOO/R S.W. (Fam) a 2-«0 
FIAT 850 Spyder . . . » 2750 
FIAT 124 • 2 900 
FIAT 1500 S. W. (Fast) a 3 000 
FLAT 1500 » 3 000 
FIAT 125 a 3 000 
FIAT 1500 Lunga . . . a 3-200 
FIAT 1800 » 3-300 
FIAT 1800 S W (Fam ) . a 3.400 
FIAT 2300 Luaao . . . » 3800 
noma TeL 4Z49M • 42M24 . «MI9 

Ef morto 

Pietro 

Carloni 
E* morto teri mattina in una 

cllnlca di Roma, dove era ri-
ooverato da quattro mesl per-
che colpito da un male incu-
rabile, l'attore Pietro Carloni. 
che fu marito di Titina De 
Filippo. Carloni era nato nel 
1896 a Taurisano, in provin-
cia di Lecce; proveniente da 
una famiglia di attori, aveva 
inieiato la sua carriera gio-
vanissimo nella compagnia di 
Ernesto Murolo. dove nel 1921 
conobbe Titina D e Filippo che 
sposo nell'anno successivo. Nel 
1925 aveva cominciato a re-
citare al Teatro Nuovo di Na
poli. A partire dal 1930 aveva 
fatto parte della compagnia 
dei tre De Filippo. 

Prese parte a cinque film 
(tra i quali La macchina am-
mazzacattivi e Uapoli miMona-
ria), ad alcuni spettacoll tele-
visivi e a molte commedie. 

I funeral! di Pietro Carloni 
si svolgeranno domani matti
na alle nove nella chiesa di 
Santa Chiara. 

a video spento 
GLI PIACG — Su uno spet-
tacolo "come Vengo anch'io, 
quando s'i seritto una vol
ta, a'i scritto per sempre. 
Qui, infatti, come e stato 
gid notato la settimana scor- . 
sa. le idee non esistono: e 
e'e addirittura da augurar-
si che gli autori, Castella-
no e Pipolo, non se ne fac-
ciano venire, percht quan
do, per caso, ne hanno una, 
e'e da metier si le manl nei 
copelli — basta pensare al-
I'idea di Jar cantare la Va-
noni con un coro di monta-
gna o all'altra di animare 
il numero di Lupo con uno 
sketch pietoso. E non par-
liamo della < Teleleca », la 
rubrica nella quale Pisu 
imlta. tanto per fate qual-
cosa di nuovo. i vari pro-
gramml televisivi — roba 
da spegnere per sempre il 
televisore. Tolte di mezzo 
le idee, nello svettacolo ri-
mangono gli ospiti: e da-
scuno funziona come sa e 
come pud. Paolo Villaggio, 
ad esempio, ha funzionato, 
teri sera, ancora una volta 
— e dobblamo dire che tra 
it suo umorismo e tutto il 
resto e'era un salto netto. 
Forse per questo per lui 
la scritta luminosa tap-
plausi» e stata adoperata 
con molta parsimonia. men-
tre un grande spreco se n'e 
fatto per Raffaele Pisu. 11 
quale oramai continua a ri-

peter si da anni, sempre con 
lo stesso sorriso, con le 
stesse bdttute qualunquisti-
che • compiaciute, con gli ' 
stessi versaccl. leri sera, 
comunque^ Pisu ha confes-
sato che tutto gli place mot
to — peccato che non si 
preoccupi di sapere se pla
ce dawero anche agli altri. 

Dopo Vengo anch'io ab-
blamo assisUto a una fiera 
delle vanitd che avrebbe 
potuto intitolarsi, ben piu 

' a diritto deilo spettacolo 
precedente, Vengo anch'io: 
alludiamo alia cerimonia 

. delta consegna dei Davul 
di Donate J to. una specie di 
Oscar all'ltallanq. In un 
prima tempo, la TV ave
va declso di trasmettere la 
telecronaca di questa ce
rimonia sul secondo canale: 
ma produtlori e dtatribulo-
ri, ottenendo forse anche 
Vappoggio di qualche «au-
torita*, si sono probablt-
mente risentltl e l program-
vnisti sono corsl ai ripari 
trasferendo la frasmissione 
sul prima canale. E cosl. 
i telespettatorl italiani han
no potuto avere la loro bel-
la ora di... stelluta monda-
nita — a magglor gloria 
della pubblicitd. del divi-
smo e, in ultima analiii. 
delle casse di chl trae i 
propri profitti dall'industria 

saiv!/ 
preparatevi a... 

Frank Sinatra (TV 2° ore 21,15) 

a w i k t v * » *vs.#i-^f •%—* ww-^ww*' 

cinematografica. g. c. 

Comlncla un clclo dadlcato 
alle c Vedettes d'Amerlca »: 
apre Frank Sinatra. II cl
clo »l pretenta plurtoito va-
rlo, perch* I noml che vl 
flgurano appartensono a 
corranll del mondo musicale 
amerlcano tra loro molto 
dlffercntl. Coil abblamo da 
una parte due cantantl che 
hanno ayuto anche un certo 
Impegno culturale, coma 
Harry Belafonte e Barbara 
Streisand, e d'altra parte 
una cantante che II pubbll-
co Itallano conosce bene e 
che ha lempre marclato 
•u un fllo nettamente com-
merclalet Abbe Lane. An
che Dean Martin, che chlu-
de II clclo, pur avendo 
alcune quallta Interpretati
ve, non 4 mat stato un 
cantante dl tplccata per
sonality. Sinatra, che ve-
dremo In azione itaiera, e 
un dlvo a tutti gli efTettl: 
tutlavla le sue radlcl at-
fondano nel mondo del Jaiz 
e I suoi mezzl vocall e In-
terpretatlvl tono sanza dub-
blo notevoll. II pubbllco Ita
llano potra comtatare, tra 

l'altro, come tlano dlversl 
I i recital» dl un cantante 
come Sinatra dal i recital • 
del noitrl dlvl della canzo
ne. Naturalmento, In que
lle caso molta Importanza 
hanno tla I tettl delle can-
zonl che le convertezlonl 
del protagonlita con II pub
bllco: tperlamo che si sla 
provveduto In qualche modo 
a tradurne almeno la so-
stenza. Tutti I cantantl del 
clclo tono presentatl da 

. Raffaella Carre, sulle cui 
quallta dl preientatrlce non 
alamo proprlo dltpoitl a 
glurare. 

Maigret negli impicci (TV 1° ore 21) 
II breve teleromanzo della aerie dl Maigret che comlncla 
•tasera il Intltola a Maigret sotto Inchtatta •: e II tltolo 
cl dice gla della iltuazlone Incomueta dlnanzl alia quale 
cl trovlamo. Durante una Indaglne iu un grosso trafflco 
dl monete false, Infatti, II commlnarlo vlene denunclato 
da una ragazza che gli ha chlesto aluto. La ragazia. che 
ha fatto In modo da t comprometlere > Maigret, dlchlara 
dl oitere itata da lui Insldlata. Da qui icaturltce una 
iltuazlone che per II commlssarlo non e facile. A questo 
teleromanzo parteclpa, nella parte dl un anzlano faliarlo, 
Ceico Baseggto. 

OCCASION! U St 

AURORA OIACOMETTI 
oatetti vari: LAMPADARI, TAP 
PETI Penlanl, SOPKAMOMLI -
Capodlmonte, BICCHIERI, PIATTI, 
CINESERIE, Kcetera - QUATTRO-
FONTANE M. Ricerdarsl nvmero 
21 - Prezzi come aempre Imkattl-
bllllll 

PIO VELOCITA 
PIU PERICOLO 

MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBUCI 
Ispettorato Generate 
Circolazione e Traffico 
CAMPAGNA ESTIVA 
SICUREZZA STRADALE 
27 luglio-11 agosto 1968 

AUTOMOBIUSTI! 
DATE LA PRECEDENZA. 
RALLENTATE E, SE NECESSARIO, 
FERMATEVI PER IMMETTERVI 
SICURI NEL TRAFFICO 

A ' • * ! , 


