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Siluro a Rondi da Parigi 

Tout va bien» 
ritirato dalla 

Mostra veneziana 
Godard e Gorin, «consideralo I'aspetto antidemocratico 
dell'alluale festival del Lido», hanno deciso invece 
di mandare il loro film alle « Giornate» degli aufori 
Luigi Nono: «La Biennale sempre piu sclerolizzafa» 

Scotta a 

Rondi la 
verita su 

« Dicembre » 

Gian Luigi Rondi, vicecom-
missario della Mostra cinema-
tografica veneziana, ha invia-
to al compagno Mino Argen-
tieri il seguente telegramma: 

« Caro Argentieri, le tue sup-
posizioni sulla mancata pre-
senza a Venezia del film alge-
rino Dicembre sono del tutto 
infondate e offensive. Dicem-
ore fu regolarmente visto dal 
comitato di lavoro e ritenuto 
non particolarmente efficace 
e riuscito anche sul terreno di 
cio che, con molta efficacia e 
anticipo. aveva detto Ponte-
corvo. Se tu fossi qui con noi 
ti renderesti conto che sulla 
Resistenza e sulla lotta per 
l'indipendenza del Terzo Mon-
do sono qui a Venezia film di 
maggiore rilievo e novita. 
Quanto al riferito accostamen-
to Iacopetti-Rouch. esso appa-
re mostruoso. A Venezia sono 
present! film del Ghana, della 
Nigeria, della Tanzania, del 
Senegal. Ben lieti di organiz-
zare proiezione e verifica Di
cembre per i critici, certi di 
ottenere una conferma al no
stra giudizio. Ti prego di vo
ter pubblicare questa precisa-
zione. Le tue posizioni critiche 
nei confronti del nostro lavoro 
non ti autorizzano a diffondere 
notizie infondate. che con as-
soluta tranquillita siamo in 
grado di smentire. Cordialita 
Gian Luigi Rondi ». 

« La precisazione» di Gian 
Luigi Rondi conferma la no-
tizia diffusa dai rappresentan-
ti della cinematografia alge-
rina a proposito del film di 
lakdar Hamina, Dicembre. e 
delle sue traversle veneziane. 
Quanto alle considerazioni che 
il vicecommissario della Mo
stra di Venezia espone. esse 
hanno un valore relativo. Noi 
siamo portati a credere piu 
agli algerini quando rilasciano 
alia stampa le dichiarazioni 
che abbiamo pubblicalo, an-
ziche al signor Rondi, tl quale, 
oltre ad essere il collaboratore 
di un noto quotidiano filo-
fascista, spesso e volentieri di
ce le bugle. Ad esempio, Rondi 
e un bugiardo quando afferma 
a un giornalista del Messag-
gero che, salvo un caso, i film 
delle Giornate del cinema ita
liano sarebbero stati scartati 
dal comitato ordinatore del fe
stival veneziano. Qumdi e un 
bugiardo e a smascherarlo so
no gli autori e i produttori 
dei film in questione. Inollre 
Rondi mente anche allorche 
sostiene —- stando all'tntervi-
sta rilasciata al Messaggero — 
di aver raccomandato al Mini-
siero dello Spettacolo che fos
se garantita la precedenza del 
visto di censura ai fifin destina-
ti alia manifestazione democra
tica del cinema. Rondi e un 
bugiardo perche non ci risulta 
che ne alcun produttore ne gli 
organizzatori della assise vene
ziana si siano rivolti al Mi-
nistero per ottenere un nulla 
osta non necessano. Notiamo 
pure che il bugiardo Rondi 
millanta un credito prcsso le 
pubbliche autorita che non 
pud avere. Di bugla in bugia, 
e dtnanzi a un fuoco d'arttft-
cio di piroette, ammiccamenti, 
tentatwi di stntmentalizzazio-
ne, come dar credito a un im-
bonitore che pur di tendere 
la sua merce non va per il 
tottile? 

In merito alia smentita re-
lativa al comitato ordinatore 
della Mostra e alia boccialura 
di Dicembre. a Venezia nei 
prossimi giorni non manchera 
all'autore del film algerino la 
occastone per contraddire Gian 
Luigi Rondi, aggiungendo al-
tri particolari a quelli da noi 
gia riferitt Del resto, e ma
teria largamente opmabtle e 
il nostro giornale non man
chera dt tornarvi sopra a fe-
Mtival ftmto, nei momenta in 
cui si tireranno le conclusioni. 
Ad ogni modo intanto e con
testable sia il giudizio dt Ron
di sul film di lakdar Hamina, 
gia il criterio da cui esso di-
scende. Trincerarsi dictro inu-
tili parametri estetici in un 
bazar cinematografico che ha 
la preiesa di assolvere anzi-
tutto a una funzione informa
tive. e chiaramente non solo 
un controsenso, ma una ma-
niera gesuittca per mimetiz 
tare una discriminaztone poli
tico. II confronto Ira Dicembre 
e La BatUJlia di Algen non 
regge comunque, traUandosi 
di due film incompatibili, dal 
momento, se non aitro, che 
mentre il prima riflette un 
punto di vista algerino, il se-
condo rispecchia una angola-
tione democratica ma europea 
di una vicenda stonca. D'altro 
canto, sc in una mostra fosse 
lecita adottare if mctodo cm 
Rondi si richiama. bisognereb 
be chicdersi per quali motivi 
a Venezia queil'anno r stalo 
presentato Cabaret, che tra-
tpone in chiavc musicate la 
ttessa materia di un buon film 
desunto dai Racconti berlinesi 
4i Ishenoood c interpretato da 
Julie Harris tempo addietro. 

m. ar. 

Nostro servizio 
VENEZIA. 23 

Jean-Luc Godard e Jean-
Pierre Gorin hanno fatto per-
venire al vicecommissario del
la Mostra di Venezia un te
legramma con il quale gli co-
municano che, considerato lo 
aspetto antidemocratico dello 
attuale festival cinematogra
fico del Lido, hanno deciso 
di rltirare dalla rassegna il 
film Tout va bien e di pre-
sentarlo, invece. nei quadro 
della manifestazione demo
cratica organlzzata a Vene
zia dalle associazioni degli 
autori. 

Godard ha dato notizia del
la decisione anche alle agen-
zie di stampa e. telefonica-
mente. al responsablli della 
ANAC e dell'AACI. i quali 
hanno stabilito di inserire 
Tout va bien tra i film che 
saranno ospitati dalle «Gior
nate del cinema itallano ». 

Ma Tordine (defezione a par
te) regna al Lido, mentre la 
manifestazione di Rondi pro-
cede riscuotendo a Venezia 
soltanto scarsa e distratta eco 
tra l'opinione pubblica in ge
nerate: dal canto loro, i rap-
presentanti piu qualificati 
della cultura democratica ri-
dabiscono 11 loro ormai acqui-
sito giudizio di ripulsa per 
questa Mostra nettamente ca-
ratterizzata come un'opera-
zione autoritaria inserita nei 
pill vasto disegno di restaura-
zione reazionaria portato da-
vanti daH'attuale governo di 
centro destra. 

In tal senso, significative 
sono le parole del compagno 
Luigi Nono quando sottolinea 
come la Mostra di Rondi « ha 
dato ulteriore prova del suo 
legame con gli interessi mer-
cantili piu conservatori con lo 
episodio del rifiuto politico 
dato al film algerino Dicem
bre; rifiuto, come si sa. deter
minate dalla intollerabile in-
gerenza nei fatti della Mostra 
del Lido da parte dei respon-
sabili a livello governativo del
la cinematografia francese. 
Quest'episodio. anzi dimostra 
chiaramente la sclerotizzazio-
.ne irreversible cui e giunta 
anche e soprattutto per volon-
ta dell'attuate governo, la Mo
stra di Rondi In particolare e 
l'istituto dell'Ente Biennale 
piu in generate. L'ormai venti
late conferma dei vari vice-
commissari della Biennale 
(Rondi compreso) ai rispettivi 
incarichi, d'altronde, e la piu 
lampante prova che siamo di 
fronte alia crisi strutturale 
piu profonda della Biennale, 
crisi dalla quale si puo uscire 
soltanto con una radicate ope
ra di bonifica poll tica ancora 
prima che culturale». 

L'attenzione dei giornalisti 
e stata dirottata, dall'appara-
to promozionale della Mostra 
del Lido, verso l'anacronistico 
quanto patetico parlarsi ad-
dosso di attrici di appannata 
notorieta come l'inglese A-
drienne Corri (interprete del 
film di Kubrick Un'arancia 
meccanica in programma sta-
sera) o di personaggi ormai 
tagliati fuori dal tempo e dalla 
realta delle cose (il professor 
Luigi Chiarini. per esempio. 
gia gestore della « Mostra po-
liziesca » del '68). Al di la. co
munque. dl quest! eplsodietti 
« folkloristici » tlpicl della non 
spenta vocazione turistico 
mondana della Mostra del Li
do. le proiezioni proseguono 
con varia fortuna e con inten-
sita un po' delirante: tra le co
se dezne di nota sono. natu-
ralmente. le pellicole di « Ve
nezia 33 » nei cui ambito sono 
stati proposti ieri sera l'un-
gherese Sinbad di Zoltan Hus 
zank e lo jugoslavo Vita di un 
overaio d'assalto di Bata Cen-
gm 

Al film ungherese. anzi. e le
gato un fatterello che per se 
stesso dimostra il clima di 
bassa cucma che regna nello 
ambito della Mostra di Ron
di: originariamente. infatti. il 
film candidato a rappresen-
tare lTJngheria nella rassegna 
« Venezia 33 » avrebbe dovuto 
essere 1'uHima fatica del noto 
regista Istvan Gaal Paesaggio 
morto, ma poi per patteggia-
menti. manovre e pressioni va-
rie. quest'opera e stata confi-
nata nella sezione informativa 
per i critici, mentre il film 
Sinbad opera prima di- Zoltan 
Huszark veniva cosi proposto 
nella p:u qual'f:cante sezione 
di .( Venezia 33 ». 

Non vale 

per Venezia 
la censura a 

« La notte 

dei fiori» 
li f-.lm di Gian Vittorio Bal 

di. La notte dei fwri che. 
come e noto, era stato «boc 
c:ato»> dalla seconda commis-
sione d. censura, partec:pera 
ugualmenle alia Mostra cine-
matografica di Venezia. 

II film, infatti, nei corso 
di una nuova nunione della 
commissione di censura. svol-
lasi ieri, ha ottenuto un nulla-
osta provvlsor.o. valido sol
tanto per la manifestazione 
intemazionale. in considera-
zione del fatto che era stato 
scelto ufficialmente dal comi
tato selezlonatore di Venezia. 
I*a commissione di censura ha 
cosi di fatto dimostra to di 
avere per Rondi e altri pu-
pllll del governo Andreotti una 
premurosa sollecitudlne che 
normalmente non e rlservata 
al scmplicl cittadinl c agli 
spettatori. 

Fa pace con 
Fassalitore 

Shawn Robinson e tornata al lavoro e posa per t fotografi 
Insieme con Gianni Dei, suo partner net f i lm c Un bianco 
vestito per Mariale s che Romano Scavolini sta girando ad 
Artena. Shawn Robinson e stata vittima di un incidente sul 
set: mentre girava una scena fu assalita da alcuni cani. Ora 
I'attrlce non solo e tornata davanti alia macchina da presa, 
ma ha fatto amicizia con uno del quadruped! «assalitori» 

Dichiarazioni del primario della clinica 

Progressi soddisfacenti 
della salute di Visconti 

« 

Sullo schermo il dramma di Ibsen 

Losey ha scelto 
Jane Fonda per 

Casa di bambola » 

ZURIGO. 23 
II professor Hugo Krayen-

buehl ha detto che il regista 
italiano Luchino Visconti fa 
progressi soddisfacenti dopo 
il ricovero nella Clinica del-
I'Universita di Zurigo avve-
nuto la settimana scorsa. 

L'illustre medico ha ag-
giunto che non e necessario 
alcun intervento chirurgico. 

II professore ha rivolto un 

appello agli amici italiani 
perche cessino di telefonare 
alia clinica chiedendo di Vi
sconti e lascino che il pa-
ziente abbia il tempo e la 
tranquillita necessari per gua 
rire: sia la clinica. sia lo 
stesso professore hanno rice 
vuto centinaia di telefonate di 
giornalisti e di privati da 
quando il regista e stato rico-
verato nella clinica zurighese. 

Nostro servizio 
PARIGI. 23. 

Joseph Losey e in vacan/a 
in Provenza; ma, sebbene il 
regista americano — attivo, 
pero da molti anni in Gran 
Bretagna — abbia bisogno di 
ripo.su, poiclie la sua attivita 
e piuttosto intensa. si tratter-
ra nella Francia meridionale 
soltanto per pochi altri giorni. 

Uaggiunto da alcuni giorna
listi, Losey ha dato garbata-
mente alcune informazioni 
sulla sua attivita. Tra le no-
vita piu interessanti, 6 la sua 
decisione, quasi improvvisa. 
di portare sullo schenno Casa 
di bambola di Henryk Ibsen. 
II film, che sara realizzato in 
autunno. vedra nella parte 
della protagonista Jane Fon
da: accanto alia brava attri-
ce americana saranno Trevor 
Howard e, con molte probabi-
lita. Delphine Seyrig. 

II fatto che il regista abbia 
deciso di fare questo film inat-
teso, non significa che sia sta
ta accantonata la preparazio-
ne della versione cinemato-
grafica di Alia ricerca del 
tempo perduto di Proust. In
fatti Harold Pinter, che sta 
stendendo la sceneggiatura. e 
a due terzi della sua fatica. 
Casa di bambola sara girato 
rapidamente (poche settima-
ne. dice Losey) e nei frattem-
po si continuera a cercare i 
protagonisti del film proustia-
no, i quali dovranno essere 
lutti di primo piano e capaci 
di parlare perfettamente sia 
l'inglese, sia il francese. Per 
ora si sa che saranno sicura-
mente nei cast Richard Bur
ton, Alain Delon e Danielle 
Darrieux. 

Quando cominceranno, in so-
stanza, le riprese di Alia ri
cerca del tempo perduto? A 
un giornalista che gli ha ri
volto questa domanda il regi
sta ha risposto che spera di 
dare il primo giro di manovel-
la nei maggio del 1973: la 
lavorazione dovrebbe protrar-
si per almeno quattro mesi e 
mezzo. II film sara realizzato 
in una sola versione. in lin
gua inglese: ma Losey ha af-
fermato di tenere particolar
mente, per ovvi motivi. ad 
una buona riuscita. del dop-
piaggio in francese; che deve 
essere — egli ha detto — al-
l'altezza dell'eccezionalila del-
l'avvenimento. 

Intanto il regista sta addi-
rittura pensando a un terzo 
film: egli ha infatti incaricato 
Graham Greene di preparar-
gli un trattamento cinemato
grafico di un romanzo di Jo
seph Conrad. Losey si prepara 
a partire per Edimburgo. do
ve assistera al locale Festi 
val. ma sulla strada per la 
Scozia. si fermera a Londra 
proprio per parlare con lo 
scrittore cattolico inglese di 
questo progetto. 

m. r. 

discoteca 
Seicento e 
Settecento 

Quanta btll.i miiMca del 
|ia~salo place diaienl irala ne-
gli a r r l m i solo perche non 
rt-ra sul fronle>pizio il notnc 
flell'atilore? Quanlc compori-
zioni annnimc o noil al lrihui-
hili con rerlrzza non rnppiun-
ponn il pulililicn solo perche 
manca Tal lra/ ionc 'li un no-
inc. di un per*ona?f:io e;at-
laiiienlr definibilc i iel lc sue 
coordinate liioprafiche stili?ti-
chc? Tcmiamo moli is«ime. K 
lo iliriamo perche ahli iamo al
meno un e jempio nella Glo
ria della miisica d i e c »pia 
prccija di questo fatlo: qiicl ln 
di l'erpoIc*i. A I'crpolcsi fu 
allrilniita una quanli la di iiiti-
*ira che »i rivelo col pa--ar 
i lrj l i anni in pr.tn parte apo-
rrifa. e qiiimli opera ill ann-
niitii o rotniinfpir «Ii nm-iri -
>ti non identifiraliili. Kppure 
in qiie-l.i nia^-a di la \ori ne 
r-i-lotio alruni che non la ce-
flonn in nulla per qualila mil* 
«iralc a quel l i del gramle com-
po«iiore di Je*i. 1^ Decca 
pulililira. ad esempio , due ili-
•>rhi fli compo- iz ioni allriliui-
le a Pcrso le - i . ma certaiuen-
le non sue , che 5ono chiara | c -
Mimonianza di que«lo. Si Iral-
la ili *ei Conrcrli nrmnnici 
t- ili due Conrcrli per flaulo 
(re«rri i7ione. «plcndida. e af-
fidala a Karl Munrhinper a 
capo drirOrrlieMra «la C'ame-
r.i ili Slorranla e al flauli-la 
Jean-Pierre Rampal> rfie non 
50110 InlIi al io ;-tC"0 l i \ e l l o 
ma d o \ e e- i - tono alcune pa-
cine — ail esempio il Conccr~ 
In nrmnniro in fa minore — 
d i e non eMliamo a porre Ira 
le piu pure eil efficaci del 'nOf? 
«trumrntale ital iano. I - d u e 
Cancrrli per flauto »nnn in
here la \ori dcci*amenle mino-
ri. ri^rattali comunque Mil pia
no della I»elle77a r -ccul i ta da 
Kampal. uno dei mnepiori in-
lerpreli di miifirlie flauli«tirhe 
del pa*«nto. 

I'n microjolco della PYK di-
Ktrihnitn in Italia da Itirordi n 
fledicaln alia Mmira sacra in 
San Mnrca con una ier ie di 

autori attivi per lo piu a Ve
nezia ncl '5(1(1-600 ( A . Gahrie-
li . Montc \erd i , Gri l lo . Ma-d ie -
ra; inollre i lass ler . Frescobal-
di c Viadana, la cui opera ri-
senie in qualclic mi.Mira del 
rlima slil i«liro della scuola 
\ e n e z i a n a ) . I.e coinpo^izioni 
conlentitc nc-l di«co sono ora 
corali ora .-Irunientali. per lo 
piii caratlerizzalc da un gu
sto per sonorila colnritc e pc-
netranti. l ipico appunto della 
produzionc »acra \ enez iana 
del l 'epoca. Oltre a un gruppo 
di ol l imi soli 't i di canlo . Irn-
\ i a m o tra gli e«ertilori il quar-
leitn di tromhoni di I^indra, 
il eoro I lohan, il complcs.'o 
s lrumenlalc Ja>c (archi) e un 
organo da camera. Dirige le 
e*ecuzioni. lutte di nolexolc 
l i \ e l l o . John I lohan. 

La maturita 
di Tartini 

In due d i 'ch i . pre.-enlali in 
i e - i e come al «olilo elegante 
c accurata. TArcophon inriile 
le 12 Snnair per \ i n l i n o e 
violoncel lo di Giu.-eppc Tarli-

ni, ne i resccuz ione allrcttanto 
accurala e s l i l i s t icamenle im-
peccabile di Giovanni Gugliel-
uio c Antonio Pocaltcra. Sono 
coinposizioni scritlc verso la 
nicta del '700 (ma pubblicale 
per la prima volla so lo ncl 
1970), nei periodo del la ma-
Itirila stil islica di Tartini . e 
segnalano la nascita del la so
nata per due slrumenli che 
ha differenze slrutlurali no-
lev oli r ispel lo a quella del *o00 
e del pr imo '700 concepila per 
uno s lrumcnlo e basso conli-
n u o . Qui anche il v io loncel lo 
inlcrviene a alia pari » nei dia-
logo musicalc . e nonoslanle la 
monotonia implicita all'orga-
nicn scelto non sono poche le 
paginc ( c o m e la VII c la XII 
sonata) in cui il musicisla rag-
giungc vertici a l l i -s imi di 
e-pressivila e di purezza me-
lodica. I d u e microsolco sono 
arrnmpagnali da una illuMra-
zione crilica rurala dalln slcs-
»o Gugl i c lmo . d i e lumeggia 
la gene-i de l le sonatc c ne il-
ln-lra le prinripali caralleri-
cliche di slrullura formale. 

g. m. 

cz in breve 1 

Seminari 
musicoEi 

aU'Estate 
Veronese 

VERONA', 23 
Due seminari di studio del-

l'Estate teatrale Veronese si 
svolgeranno nella prima quln-
dicina dl settembre. organizza-
ti dal Comune di Verona, sot-
to la direzione generate del 
professor Carlo Marinelli, in
caricato di Storia della musi-
ca dell'Universlta dell'Aquila. 

II primo seminario, dedicato 
alia musica contemporanea. 
sara inaus^urato il 3 settem
bre da una prolusione dello 
stesso Marinelli e sara tenu-
to da lunedl 4 a venerdl 8 
settembre dal maestro Boris 
Porena docente di composizio-
ne nei Conservatorio di Pesa-
ro ed ideatore dei corsl di a-
nalisi musicale deH'Accademia 
Pilarmonlca Romana. II semi
nario sara integrato da tre 
concerti del pianista Antonel-
10 Neri. dedicati al pianoforte 
contemporaneo in Austria e 
Germanla. in Francia e Spa-
gna e in Italia. 

II secondo seminario, «Gli 
strumentl antlchi e la prassi 
d'esecuzione nei Cinauecento », 
sara svolto.da lunedl 11 a ve
nerdl 15 settembre, dal pro
fessore Kees Otten e dal suoi 
collaborator! del complesso 
« Syntagma Muslcum ». E' la 
prima volta che questo famo-
so complesso olandese viene 
In Italia. Le lezionl del pro
fessor Otten e dei suoi colla
borator! (Leo Meillnk. Anneke 
Pols. Will Kippzesluys e Ma-
rius Van Altena) saranno inte
grate da due concerti 

II seminario sara preceduto. 
11 10 mattina. da una conferen-
za-dibattito del professore En
rico Paganuzzi sul tema «La 
musica nei Cinquecento a Ve
rona ». 

I seminari di studio si con-
cluderanno domenica 17 set
tembre con una manifestazio
ne offerta da Claudio Scimo-
ne e dai «Solisti Veneti». i 
quali, — in collaborazione con 
la Biennale di Venezia e con 
l'orchestra da camera di Pa-
dova — ripeteranno per Vero
na il programma di musiche 
contemporanee per archi e-
spressamente scritte da alcuni 
dei piu noti compositori d'og-
gi per il loro complesso. 

PAG.7/ spettacoli-arte 
le prime 

Cinema 

Le due inglesi 
Ancora una volta, in occa-

sione della presentazione su-
gli scherml nazionali del film 
di Francois Truffaut Le due 
inglesi (Les deux anglaises el 
le continent), 1 pubblicitari 
noatrani non smentiscono la 
loro cialtroneria e il loro cro-
nico cattivo gusto: «II dram
ma dell'amore solitario, l'an-
goscia dell'onanismo...». si 
legge in un riquadrato accan
to all'immagine delle «due 
inglesi», Kika Markham e 
Stacey Tendeter. Nella fat-
tispecie, non si tratta tanto 
dl volgarita quanto di inten-
zionale mistificazione del rea-
li contenuti dell'opera di 
Truffaut a fini puramente 
commercial!: come dire che i 
nostri pubblicitari non ten-
gono in gran conto non solo 
la iiberta dell'autore ma nep-
pure la Hberta di scelta dello 
spettatore. 

Trat 'o dal romanzo dl Hen
ri-Pierre Roche (sceneggiato 
da Truffaut e ancora da Jean 
Gruauit che. nei 1961, colla-
boro con il regista alia stesu-
ra di Jules e Jim, tratto sem
pre Ja un romanzo di Roche) 
Le due tnglesi (a colori) e il 
racconto lirico di una educa-
zione sentimentale, da cui 
emergono tragicamente quel
le contraddizioni morali e esi-
stenziall legate non soltanto 
a un determinato ambiente 
sociale ma alle esperienze ti-
piche del primo periodo della 
nostra vita. 

In questo senso, quella dif-
ferenziazione quasi «raz/.ia-
le » dei «caratten » dei pro
tagonisti (il giovane intellet-
tuale francese, il «continen* 
te », Claude; le due sorelle in
glesi, schive e puritane. An
ne e Muriel) man mano si 
annulla nei dramma profon-
damente umano di esseri alia 
ricerca appassionata di un 
nuovo equilibrio morale al di 
la di ogni condizione senti
mentale istituzionalizzata. La 
struttura di Le due inglesi e 
simmetricamente capovolta 
rispetto a Jules e Jim: que
sta volta Henri-Pierre Roche 
ci presenta l'evoluzione feno-
menologica dei rapporti senti-
mentali (!e ferite, le promes-
se, le ambiguita, le nevrosi, le 
separazioni, i «tradimenti ») 
tra le due sorelle gallesi e 
Claude, uno scrittore in erba 
(uno straordinario Jean-Pier
re Leaud) e ancora indeciso 
nelle sue scelte. «La vita e 
fatta di frammenti che non 
riescono a congiungersi» di-
ra. ad un certo punto. Clau
de, che. alia fine del film 
(che e poi la fine del ro
manzo che Claude stesso ha 
scritto sulle sue «traversie »). 
guardandosi in uno specchio. 
non potra fare a meno di 
«sentirsi vecchiow. 
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Ogni apparecchio f oto/cine 
ha qualcosa di meglio e di piu 
del suo concorrente (almeno 
cosi ci dicono). 

II "di piu" di Antares F.O.S. 
e la SICUREZZA (e su questo 
non vi sono dubbi), perche sol
tanto 

ANTARES F.O.S. 
assiste dapperfcutto 
consiglia e garantisce con: 

Successo di Ruzante in Abruzzo 
L'AQUILA. 23. 

Grande successo ha riscosso la compagnia teatrale «II Ru
zante J> di Padova in tutti 1 centri turistici dell'aquilano 
L'iniziativa e stata apprezzata dal pubblico che ha potuto ' 
ammirare e seguire con interesse la compagnia di Giggi Gia- i 
retta. A Rocca di Mezzo e a Fecinaro il «Ruzante» ha otte
nuto uno strepitoso successo, con la presentazione del Ruzante 
e Vamore e La moscheta. La compagnia, composta tra gli altri 
dagli attori Sandro Rolma, Gabriele Santi e Anna Maria Riz-
zicro ha iaaciato oggi l'Abruzzo. 

II Premio Positano per la danza 
POSITANO. 23. 

IA sera del 26 agosto, a Palazzo Murat, si svolgera l'annuale 
manifestazione dedicata al Premio Positano per l'arte della 
danza, giunto alia sua quarta edizione. La premiazione sara 
preceduta da un concerto di danza offerto dal premiati. 

II 27 agosto, alle 11, sempre a Palazzo Murat, sara tenuta 
una tavola rotonda sul tema: / problemi della pubblicistica 
sulla danza in Italia. La sera si avra. una parziale replica del 
programma del 26 agosto con l'aggiunta di due coreografie 
prcscntate dal complesso dl Susanna EgTi. 

*<£« 
Eaportatori 
V/O Mnhprtbortntors 
O. 1H •molcmkaja pi. 
9M.9M. motttwn 
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Esportalori 
Oeuttch* Kamera und Orwo 
Film Export GmbH 
DOR • 10S5 Btrlin 

Questi marchi significance 

• Apparecchi e obiettivi di rinomanza mondiale 
ai prezzi piu convenienti. 

• 20 Centri di Assistenza Tecnica ( C A T . An
tares) a vostra disposizione, distribuiti in 
tutto il territorio nazionale, con personale e 
attrezzature altamente specializzate. Assi
stenza gratuita per quanto in garanzia, o a 
tarifTe controllate. 

• Un estesa e capiliare rete di vendita, con ne-
gozi di fiducia in ogni capoluogo di provincia 
o centro di particolare interesse. I loro in-
dirizzi saranno resi noti a mezzo stampa. 

Questo e "il di piu" 
garantito da Antares F.O.S. 

Concessionaria csclusiva per I'ltaha 
Antare* S.p.A. (Cap. Soc. 627.000.000) 
Milano, Via P. Castaldi. 11 
Roma. Pzza Pio XI. 53 - Napoli, C.so Lucci. 121 

controcanale 
SOLTANTO UN EQUIVOCO? 
— Con i> film Campo de' Fio
ri, firmato da Mario Bonnard 
nei 1943, si d conclusa la bre
ve serie dedicata per I'enne-
sima volta a Momenti del ci
nema italiano. II riesame dei 
film presentati non ynuta — 
anzi peggtora — il giudizio 
che abbiamo espresso su que
sta inizlativu il giorno del 
suo debutto. Si tratta di una 
scelta che pub essere consi-
derata, ad esser benevoli, i-
nutile; c che, con ynaggiore 
rigorc, pub essere anche defi-
nita culturalmente pericolosa. 

La Rai — come ha piu vol
te affermato nelle sue pub-
blicazioni — si 6 lasciata gui-
dare dall'intento di offrire uno 
spiraglio di analisi sull'lta-
lia degli anni del fascismo; 
affermando che questi film 
uminorin costituirono un 
principio di affermazione di 
un modo «nuovo» di guar-
dare la realta. Si d accetta-
ta cioe la tesi — ormai re-
spinta da tempo dalla critica 
piii avvertita — che quei film 
siano in qualche modo una 
premessa al neorealismo po-
stbellico. Non v'd, si dice, il 
trionfalismo del cinema di 
regime; v'd, al contrario, un 
timido piegarsi su personag-
gi della realta quotidiana 
(specie in Avanti e'e posto 
c in questo Campo de' Fiori): 
e per dar peso all'argomenta-
ziane si cilano i nomi di al
cuni sceneggiatori, fra cui i 
piii celebri sono quelli di Za-
vattini e di Fcllini. 

Non v'd dubbio che siamo 
di fronte ad una impostazio-
ne estremumente equivoca 
che trova la sua giustificazio-
ne soltanto nella costata-
zione che esiste un filo di-
retto fra il cinema di quegli 
anni e gli obiettivi culturali 
della Rai di oggi. In effetti, 
un film come Campo de' Fio

ri (al quale comunque man
ca la firma di Zavattini) si 
rlvela frutto di una ideologia 
piccoloborghese, accomodan-
te e dunque obiettivamente 
filofascista che non pub di-
spiacere all'attuale direzione 
radio-televisiva. 

II film, prodotto in pieno 
tempo di guerra, si svolge i-
gnorando del tutto la trage-
dia che il Paese sta vivendo; 
e 7ion soltanto perche" la guer
ra ne resta lontana come 
«fatto» storico: soprattutto 
perchi ne & lontanissimo qual-
siasi clima che faccia inten-
dere le reali passioni degli 
italiani. (Era impossibile? 
Non dimentichiamoci che in 
quegli anni nasce Ossessione 
di Visconti!). Pcggio. I upo-
polani» della romana Campo 
de' Fiori sono narrati con 
tono paternalistico e sono in-
seriti in una vicenda la cui 
principale morale $ che la fe-
licita pub essere raggiunta se 
ognuno sa restore al suo po
sto. Non a caso il pescivendo-
lo che & protagonista della 
storiella e considerato un 
matto inquieto finche preten-
de di sposare una «signo-
ra benen (e adottame il fi-
glio illegittimo); mentre il 
«lieto fine » lo conduce a si-
stcmarsi con una donna ap-
partenente alia sua stessa 
classe sociale. La moraluccia 
piccoloborghese t evidente. 
Ma vi si aggiunge, oggi. il 
rischio di scambiare la favo-
la di quel film per la reallh 
dell'Italia fascista: c allora 
siamo addirittura, ben oltre 
Vequivoco, al falso storico. 
Non a caso, del resto, le pre-
sentazioni che hanno accom-
pagnato i quattro film non 
hanno voluto far luce chiara 
sui retroscena che quei film o-
biettivamente nascondevano. 
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oggi vedremo 
MARE APERTO (1°, ore 19,15) 

L'ottava puntata della trasmissione che esamina i problemi 
dell'uomo nei suoi rapporti con il mare e dedicata al mare 
come stimolo poetico. II mare, infatti, ispira ancor oggi — in 
tempi d'inquinamento — pittori e poeti, affascinati da un 
mondo che sembra immobile nei tempo. 

IL CAMERAMAN (1°, ore 21) 
Con II Cameraman — realizzato nei 1928 — Keaton riassume 

le sue opere precedenti quasi in forma antologica, con una 
chiave di racconto estremamente emblematica, vicina al lin-
guaggio avanguardistico di Sherlock junior. Dobbiamo soprat
tutto a questo film se il grande comico americano ci riappare 
oggi nella grandezza della sua opera. /,• Cameraman, infatti. 
venne ripresentato lo scorso anno sugli schermi europei, e 
riscosse un successo veramente strepitoso: da allora ha avuto 
inizio la «riscoperta» keatoniana, e il geniale cineasta ameri
cano ha ottenuto i suoi postumi, doverosi riconoscimenti. 
Strano che a dare il via a questo fenomeno di «revival». 
sia stato proprio II cameraman, un film che molti conside-
rano il «testamento» di Keaton, costretto ad un forzato 
quanto ingiustificato decadimento daH'awento del cinema 
sonoro. 

UNA DONNA, UN PAESE 
(2°, ore 22,15) 

La tredicesima puntata della trasmissione condotta da 
Claudio Nasso e Carlo Lizzani e dedicata questa sera a Betty 
Friedman, leader del movimento femminista piu autorevole 
degli Stati Uniti: «Now». La Friedman spara a zero contro 
il « malgoverno » del maschio repressivo. in un'aspra denuncia 
che coinvolge a piu livelli anche i tremendi squilibri sociali 
e razziali americani. 

TV nazionale 
18.15 La TV del ragazzi 

a Club del teatro: il 
melodramma italia
no »; «Filipat e Pa-
tafil». 

19.15 Mare aperto 
Ottava puntata. 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 II cameraman 

Film. Regia di Ed
ward Sedgwick. In-
terpreti: Buster Kea
ton, Marceline Day, 
Harold Goodwin, 
Sidney Bracy, Har
ry Gribbon. 

22,25 Tutto e pop 
23,15 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Le evasion! celebri 

a l l signor De La 
Pivardiere» - Tele
film. Regia di Jean-
Pierre Decourt. In-
terpreti: Louis Vel-
le. Genevieve Fon
tanel, Pierre Ver
nier, Roger CareL 
Yvon Bouchard, Ar-
lette Poirier, Nicole 
Maurey. M i c h e l 
Beaune. 

22,15 Una donna, un paess 
« Betty Friedan ». 
Tredicesima puntata 
della serie di inchie-
ste realizzate da 
Claudio Nasso e 
Carlo Lizzani. 
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Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
12. 13 . 14, 17. 20 e 23; 6: 
Mattutino musicate; 6,30: Cor
so di lingua tedesca; 6,54; Al-
manacco; S.30: Le canzoni del 
mattino; 9,15: Voi ed io; 10: 
Mare oggi; 12.10: Via col di-

13,15: Vetrina di « Un 
per Testate »; 14: Zibal-
italiano; 16: Programma 
ragazzi; 16,20: Per woi 

giovani - Estate; 18,20: Co
me e perche; 18.40: I larocehi; 
18,55: II gioco nelle parti; 
19.30: Ton jours Paris: 20.20: 
Quando la gente canta; 21: 
Pirati anticni e modemi; 21,30: 
Pianoforte oggi - Ingrid Hae-
blen 22.20: Andata e ritorno; 
23,10: Concerto del pianista 
Pierre Reach, 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore 6.30. 
7.30, 8,30. 11,30. 12.30. 
13.30, 15,30. 16.30. 17.30. 
19.30 e 22.30; 6: II mat-
timere; 7,40: Buongiorno; 8,14: 
Musica espresso; 8,40: Suoni e 
colori deU'orchestra; 9.14: I ta-
rocchi; 9,50: Tua per sempre, 
Claudia; 10,05: Vetrina di « Un 
disco per Testate •; 10,30: 

Aperto per ferie; 12,10: Tra> 
emission! regional!; 12,40: Alt* 
gradimento; 13,50: Com* • 
perche; 14: Vetrina di « Un di
sco per Testate a; 14,30: Tr»-
smi'sioni regionali; 15: Disco-
sudisco; 16: Cararai; 18: Radio 
Olimpia; 18,20: Ciradisco; 
18,45: Long Playing; 19: The 
Pupil; 20,10: Andata e ritor
no; 20,50: Supersonic; 22,40: 
Li principessa Tarakanora; 
23.05: Donna 10; 23.20: Ma-
sica leggera. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di apertura; 
11,15: Tastiere; 11,45: Musi
che italiane d'Oggi; 12,20: I 
maestri delllnterpretazione, pia
nista Wilbetm KempH; 13: In
termezzo; 14: Children's Cor
ner; 14.30: II disco In vs> 
trina; 15,30: II Novecento sto
rico; 16,30: Pagine pianistiche; 
17.20: Fogli d'album; 17.35: 
Appantamento con Nntnio Ro-
tondo; 18: Musica leggera; 
18,15: Concerto del Complesso 
« Ars Antiqua » di Milano; 
18.45: STiluppo degli stadi 
ohmpici dall'aniichira a Mona
co '72; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20: Fra' Cherardo, dram
ma lirico in tre atti - Testo • 
musica di lldebrando Pinetti. 

Wl^s* 
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