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Present! anche Zavaftini, Antonioni e Berfofucci 

CHIUSE IN BELLEZZA LE 
GIORNATE DEL CINEMA 

Disertata dalla quasi taialita dei cineasti italiani la mostra di Rondi al Lido 

TELERADIO 

Gary Cooper, prolagonista del f i lm in programma stasera. 

PROGRAMME 

TV nazionale 
15,55 Giochi della 

piade 
In Eurovisicne 
di Baviera 

X X Olim-

da Monaco 

20,00 Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 II prigioniero delia mi-

niera 
Him. Reoia ci Henry Ha
thaway. Interpreti. Gary 
Copper, Susan Hayward, Ri
chard V/idmark, Cameron 
Mitchell, Hugh Marlowe. 
Tratto da un celcbre rac-
ccnto di Freiberg e Turberg, 
intitolato « II giardino del 
male >, questo ambizioso we
stern del censjmato artigia-
ro Henry Hathaway fu uno 
dei primi esempi di mo 
eff.cace del « cinemascccx;*. 
Reaiinato ecu grandi me:zi 
ret '54. <c II pngicn'ero del
ta mmiera >, e un tiptco 
prcdot'o di Hathaway, ;pe-
cialista in queito gerere di 
film o<» tutto e scrretto da 
una impostancne drammo-
tica oi stampo tradizicnale. 
L'imptanto narrativo e rc-
busto, cendotto ad un nt-
mo a/vmcente, e, sebbcie 
in treppo retenco, « II pri-
gicmero della mmiera > :ca-
\a a fondo rei suci persc-
naggi, ahmentando una ten-
sioie psicolcgica r.cn inait-
ferente. 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,20 Giochi della X X O l im-

piade 
M Eurcvis one da Monaco 
oi Baviera 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO, ore 7. 3. 12, 
13, 14, 15, 17, 20 e 23, 6 Mattu-
tino musicals. 6,54 Almanacco, 
8,30 Lc canzeni del mattino, 9 
e 15 Voi ed IO; 10 Mare eggi, 
12,10 Giochi della XX Olimpia-
de; 13,15 Hit Parade, 13.45" Spa-
zic hbcro; 14- Zibalticne italiano; 
15,30. Giochi della XX Olimpiade, 
19,35- I tarccclv, 20.2C Concerto 
sinfenico diretto da Piero Bellu-
gi. 21,50: Discoteca sera, 22 20. 
Andata o ntcrno, 23,10. II Gira. 
s!>etcnes. 

SECONDO PROGRAMMA 

GIORNALE RADIO ere 6,30, 7,00, 
6,30. 9.30, 10,30, 11,30, 12,30, 
13,30 15,30, 16,30, 17.30, 1",:0 e 
22,30, 6 II mattinere. 7,40. Gio-
cm della XX Olimpiado, 8 Bjcn-
gicrno, 8,14 Musica espresso, 8 
e 40 Gallena del Melcdramna, 
9,14 I tarocchi, 9,35 Sucm e 
colon dell'crcr-estra 9,50 « fua 
per sempre. Claudia », 10,05- Ccn-
zem per tutt i . 10,35 Aoerto p r 
fene, 12,10 Trssmissicni regi:m 
h 12,40 Alto gradimenio 13.53 
Ccrrc e perci c, 14- Su di g in , 14 
e 30 Trasmissioni regional!, 15 
Disco iu disco, 16 Car?rai, IS. 
Mcmentc musicale, 13,30 Loig 
playing. 19- Vii la, sempre Vil la, 
fcrtissimamenta Villa, 20,10 An-
dota e ritorno, 20,50- Supersonic, 
22 Giochi della XX Olimpiade. 

TERZO PROGRAMMA 

O-e 9 30. Eerwenuta in Italia, 10 
Concerto di apirtura, 11 L'cpcra 
sinfenica Ci Cloi.de Debussy. 11 e 
45 Mjsiche italiane d oggi, 12,20. 
Arcri.no ci"1 disco: 13" Intermiz-
ic 14 Liederistica; 14,30. Inter
preti di leri e oi oggi. 15,30 
t Passic.-.e secondo Ssn Marco », 
rrusica di Jchsnn Sebastian Bach; 
16,25. Mjstca di Franz Schubert; 
19,30 Musica leggera, 19,15: Con
certo di cg i i sera, 20- II melc-
drarrma in disccteca; 21: II G or
nate eel Terzo - Sette cr t i ; 21,30-
« Scnta di spettri » 

I program mi Jugoslav! e svineri t i riferiscono all'ora locale e 
non a quella legal* in vigors in Italia. 

Televisione svizzera 
Cre 13 SO In Eorov sio-c ca K'JG-
raco XX G'OcH clirrpic. (a co'c-
n ) 19 40 Teeg or rae 19 55- O-
bett ivo socrt, 2-0,20 Te'et! orna'e; 
20,40. LH ragazro ch ar-iato ncs-.j-
r,o (a colon), 2120 Er.ciclcped a 

TV Ipccntro a!la p ttura " L-a 
f nes'ra sul mondo ( i cc'^.-i) 21 
e 45 In Eurcvistce ca A.'cra:o 
XX G ochi climoici (a cc'cr i) , 23 
e J 0 Te'eg crna'e. 

Televisione jugoslava 
O-e 19,35 Cartcne in natc. 20-
Te!egicrna!c I 20 25- Bc'lettiro r-e-
tecrciogico, ?0 30 Cronaca ai'G 
O. n-piadi. 20,40. G ro eel nendo 

con la onepre'-a- la Corsica 21 '0 
Telecr-mrra. 22,10. Te'eg crna'e I I , 
22,30 Ohmptadi: tu<ti (cc ore), 
23. Rassegna c'impicnica (ccicre) 

Televisione Capodistria 
Ore 14,55: Olimoiedi . Monaco 72. 
At.'etica leggera, nuoto, pugilsto ( • 
colori); 20. L'angolino dei ragazzi. 
« Rupert e la carrozza volente». 
Pupazzi della serie «L'crsacchiot-
to Rupsrt » (a colon); 20,12: Zig

zag (a colon): 20.15 Notizianc; 
20,30- Cinenotes. Documentario del
la serie Survival (a colon); 21: 
«Chi ha perso i mcfeili? ». Tele
f i lm della serie € Fattoria Pratt 
Verdi »; 21,30: Musicalrrente. 

Radio Capodistria 
Ore 7. Bocngicrno in munca, 7.30: 
Nctiziano, 7,J0- Musica mattino; 
8 Io l& vedo ccsi, 8.30: Ventimiia 
lire per tl vostro programma, 9: II 
ccmplesso Musette Ivette Horner; 
9,15. E' con noi . ; 9,30: Nctizia
no. 9,35- Musica, 1C: Canta Peter 
Orloff, 10,30- II complesso di Er
nie Boockaert, 10.45- Appontamen-
to coo , 11- Musica per voi; 11,30: 
Giornale radio, 12- Bnndiamo 
con ., 12,30- Tcp pep; 12,45 Mu

sic shaVer; 13 Lunedi sport; 13,10: 
Relax sul pentagramma, 13,30 No-
tiziano; 13,40: Siesta musicale; 14-
Al cinema con la Radio; 14,45: 
Lcngplay club; 15,20: Self servi
ce in sette note; 16- II regicnale; 
20- B'jona sera in musica; 20,30-
FJotiziario, 20,40: Pagine operisti-
che Giuseppe Verdi « II trovato-
re »; 22 Ascoltiamoli insieme, 22 
• 30: Nctiziano; 22,45: Grandi In
terpreti: Geia Anda, pianoforte. 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 3 settembre 

Le « Giornate del cinema » 
si sono ehiuse staseru in bel-
lezza. II loro successo e in-
negabile, u organi di stampa 
non sospetti lo hanno Riii ri-
levato. Un consuntivo di que-
sta iniziativa senza preceden-
ti (ma le cui conseguenze si 
faranno sentire a liingo, in 
profonclita) sara da traccia-
re con calma, nei prossimi 
giorni. Michelangelo Antonio
ni, giungendo a Venezia, ha 
dichiarato: «Ixs "Giornate" 
sono la piii importante ma-
nifestazione degli autori ci-
nematcgrafici italiani dal do-
pognerra. Tanto che e ne-
cessario evitare il pericolo 
che ci si possa autocompia-
ceie di questo successo. Bi-
sogna invece prepararsi ad 
anclara avanti, con la stessa 
decisione, nelle altre batta-
glie che aspettano il cinema 
italiano ». 

Annotiamo ora gli episodi 
pin significativi delle ultime, 
intensissime ventiquattro ore 
della manifestazione. 

E' arrivato ieri sera Cesa-
re Zavattini. Sono arrivati, 
questo pomeriggio, Bernardo 
Bertolucci (che aveva gia par-
tecipato all'apertura delle 
«Giomate») e, come abbia-
mo detto, Michelangelo An
tonioni. Bertolucci recava al-
cune preziose sequenze del-
YUltimo tango a Par'tgi, il 
cui apDrontamento e stato ri-
tardato dal oroduttore pro-
prio per impedirne la proie-
zione qui a Venezia. Aneora 
un «bel colpo», diranno i 
colleghi dei quotidiani bor-
ghesi. Aneora una clamorosa 
dimostrazione della combat-
tivita dei cineasti italiani (di-
ciamo noi) e della loro vo-
lonta di portare avanti la 
battaglia per i loro diritti e 
per quelli di tutti gli spetta-
tori. 

II « caso Bellocchio » e poi 
il tt caso Godard » hanno fat-
to ben capire, sebbene l'esi-
to immediato sia stato di-
verso, qual e la situazione 
dell'opera cinematografica, da 
noi: a reclamarne con arro-
ganza la proprieta esclusiva 
ci sono i produttori, i distri-
butori, insomma i padroni; 
e ci sono le autorita, dal go-
verno alia magistratura, a vi-
gilare perche tale proprieta 
non venga toccata in alcun 
modo. Cosi, in definitiva, non 
e stato possibile proiettare 
qui Tout va bien. nonostante 
che, da parte degli organizza-
tori della manifestazione ve-
neziana, sia stato compiuto 
ogni sforzo lecito. Certo, si 
sarebbe potuto ricorrere al-
1'avallo della mostra del Lido, 
che gode di ogni prerogativa: 
Rondi non avrebbe chiesto di 
meglio che fornire un minimo 
appigho alle millanterie (da 
nessuno prese sul serio) cir
ca la propria generosa dispo-
sizione verso le n Giornate ». 
Ma un simile espediente non 
sarebbe stato nella linea del-
l'iniziativa, che non ha esclu-
so le azioni «clandestine», 
pero sempre secondo coeren-
za e dignita. 

Godard e Gorin sono dun-
que ripartiti per Parigi. Si e 
stabilito invece qui il regi-
sta Gian Vittorio Baldi, con 
la moglie, l'attrice franco-
russa Macha Meril; e ha 
presentato nel quadro delle 
« Giornate » La nottc dei fiori, 
che ha avuto buone accoglien-
zc, e la cui visione ha per-
messo di constatare con 
chiarezza l'iniquita del riba-
dito « no » censorio. Intanto, 
la nblasfeman Salome (1'ag-
gettivo non e nostro, ma dei 
suoi denieratori) di Carmelo 
Bene, proiettata alia mostra 

di Rondi, otteneva il premio 
del « visto » per tutti. 

Disertata dalla quasi tota
lity dei cineasti italiani, a par
te quei pochl che non si so
no schierati nel largo fronte 
delle forze democratiche, e 
che comunque. tranne rare 
eccezioni, non si sono fatti 
vedere nemmeno loro al Li
do, la mostra di Rondi ha 
chiamato in soccorso, per la 
sua serata finale, il grande 
vecchio Charlie Chaplin, in-
vitato a ricevere non sappia-
mo che «targa» dalle mani 
della moglie del Presidente 
Leone e ad assistere alia 
proiezione — per6 non al Li
do. ma qui a Venezia — di 
uno dei suoi capolavori, Laci 
della citta, d'imminente rie-
dizione in Italia. La circo-
stanza ci riporta indietro di 
sedici mesi: fu al festival di 
Cannes dello scorso anno, in-
fatti, che Lucl della citta ven
ue pure proiettato, presente 
Chaplin, in vista del rilancio 
europeo di alcune delle mag-
giorni creazioni del geniale 
uomo di cinema. 

AgCJSO S a V I O I I Vittorio Capriol! (a destra) in una scena del fi lm di Godard « Tout va bien ». 

Applaudito il film di Ettore Scot a 

Trevico -Torino» storia di uno 
sfruttamento come ricompensa 

Una propedeutic!! alia lotta di classe - Commedia aU'italiana e vecchio neorealismo sentimentale • La Fiat 
ha negato il permesso di girare all'interno della grande fabbrica - Interdipendenza tra inchiesta e racconto 

DALL'INVIATO 
VP.NEZIA, 3 settembre 

Fortunato viene dal Sud, da 
Trevico in provincia di Avel-
lino, a Torino perche i> stato 
cosi « fortunato » da ricevere 
un «invito Fiat». E' un gio-
vane gentile, onesto, comple-
tamente sprovvisto di prepa-

razionc politico (percib ha ri-
cevuto Vinvito) 11 film « Tre-
vtco-Torino », che Ettore Sco-
la ha girato a titolo perso-
nale, e di cui Ugo Gregoretti 
ha curato I'edizione per la 
«Unitelefdm», racconta in mo
do assai simpatico e cordia-
le quesla storia, che si po-

Una immagin* dell'opera di Ettor* Scola « Trevico-Torino », la ctoria 
di un immigrato nella citta della Fiat. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniins 

di 6IAC0M0 \ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HANZONI iiiiiimi^ 

Anche la musica nuova ha i suci virtuosi, 
esecuton intelligenti, culturalmente aperti e 
tecnicamente capacissimi che dedicano con 
entusiasmo le loro energie a divulgare le 
composizioni delle nuove scuole compositi
ve. Un nuovo personaggio si affaccia su 
quest'orizzonte peraltro non eccessivamente 
popolato: il venticinquenne percussionista 
giapponese Stomu Yamash'ta, gia attivo in 
man'ifestaziom europee dal 1970 ma a noi 
noto solo ora gncie a un disco Cnseau Lyre 
che ce lo presenta come mterprete di tre 
lavori recentissimi. Apre il disco Canto del
ia prigione, di Hans Werner Henze (1971). 
in cui resecutore e chiamato anche a inter-
pretare due brevi poesie di Ho Chi Min 
(tolte dal Diario dal carccre), mentre un na-
stro di sottofondo riproduce i nimori del 
carcere. Si tratta di un pezzo di abile scrit-
tura, che serve bene a mettere in luce l'abi-
lita di questo esecutore, al pari d'altronde 
del pezzo Stagioni del giapponese Toru Ta-
kemitsu. Qui, in un clima aperto mile sugge-
stioni timbriche dl oggi, sembrano nflettersi 
antichi ricordi della musica nipponica, ed 
e curioso che anche 1'inglese Peter Maxwell 
Davies, in Tunis campanarum sonantium — 
la composizione che conclude il disco — 
sembri andare alia ricerca di qualcosa di 
ritualmente orientate, con risultati di note-
vole misura e spiccata eleganza sonora. 

Un long-playing Decca ci propone un la-
voro di una gloriosa quanto poco nota figu-
ra deiravanguardia storica: Egon Wellesz, 
oggi quasi novantenne, che fu allievo di 
Schonberg a Vienna ed e noto anche come 
musicologo. l/Ottetto op. 67 contenuto nel 
disco, c stato composto nel 1948, e richiama 
il clima espressionista in cui la personalita 
di Wellesz si formb agli inlzi del secolo; 

ma non si tratta solo di atmosfera e di 
effetti a buon mercato, bensi di un discor-
so denso e succoso che in definitiva fa sor-
gere la curiosita di sentire altri lavori di 
questo compositore cosi poco noto da noi. 
Lo stesso disco contiene un Ottetlo dell'olan-
dese Henk Badings. che non \n oltre un 
decoroso giuoco sonoro; esegxie magistral-
mente entrambi i pez7i rOttetto di Vienna 
(3 fiati e 5 archi). 

La medesima casa pubblica, per la dire-
zione di Dorati a capo deH'Orchestra Filar-
monica di Stoccolma, ia Sinfonia n. 7 del 
compositore svedese Allan Pettersson, che 
invece non desta il desiderio di conoscerc 
altn suoi lavori. Pin importantp una scatola 
di due microsolco tdita dalla Telefunken con 
tre composizioni di Ma>: Reger, compositore 
attivo airinizio del secolr. (mori a 43 anni 
nel 1916) e a sua volta assai poco noto in 
Italia. I dischi conten^ono. per la direzione 
di Joseph Keilberth con rOrchestra Filarmo-
nica di Stato di Amburgo e la Sinfonica di 
Bamberg, le due composizioni orchestrali 
piii famose del musicista, e cioe le Varia-
zioni e fuga rispettivamente su tema di Mo
zart e su tema di Hillcr. Sono lavori in cui 
risalta la notevole scienza contrappuntistica 
e armonica di questo autore, debitore in 
egual misura a Brahms e a Wagner e non 
indegno oggi, crediamo, di un ripensamento, 
non tanto per rinteresse timbrico. quanto 
per rallargamento estremo dei confini della 
tonalita. I dischi contengono anche una com
posizione meno «impepiata a di Reger, la 
Suite di balletto op. 130, che ci mostra il 
musicista sul versante leggero e tn'ocoso in 
cui egli dimostra di possedere una buona 
dose di humour. 

trebbe dcfinire la storia di 
uno «sfruttamento come ri
compensa ». 

Ettore Scola c venuto an
che lui da Trevico a Roma, 
dove si e imposto ancor gio-
vane con la propria abilita 
di sceneggiatorc e dove i pro
duttori gli hanno imposto di 
<( far riderc », anche come re-
gista. in film con Sordi e To-
gnazzi, Mastroianni e Monica 
Vitti. E anche lui, come il 
suo protagonista Fortunato, a 
un certo punto dice « basta » 
e gira qualcosi di diver so. 
Nell'uHima sequenza di «Tre-

vico-Torino » Fortunato grida 
«basta» senza che si senta 
la voce, e anche Scola non 
alza la voce: il suo discorso 
non e urlato, cosi come le 
swe risposte al dibattito di 
ieri sera in piazza erano im-
prontate a semplicita e modc-
stia. Bisogna tener presente 
che in certi suoi film prece-
denti come « / / commissario 
Pepc» o «Dramma della ge-
losia » lo sceneggialore-regista. 
che appartiene per cosi dire 
alia « scuola» di Age e Scar-
pelli, aveva gia inserito qual-
che accenno sociale pur nella 
struttura della commedia ita-
liana. 

Parlando a bassa voce, ri-
manendo ai margini di un 
problema gigantesco ch'egli 
non pub documenlare dircl-
tamente, Vautore ne porge pe-
rd alcuni risvolti con effica-
cia popolare: il suo film e 
stato applauditissimo a Cam-
po Santa Margherila. Non e'e-
rano diaframmi tra i pubblico 
di lavoratori e la trama nar-
rata sullo schermo. E le do-
mande sono state meno im-
pegnative nel corso della di-
scussione. perche la gentc a-
rera capita e rimaneva ben 
poco da chiedere. 

Anzitutto, Ettore Scola non 
ha avuto il permesso di gira
re all'interno della FIAT. Per
cib la narrazione e continua-
mentc punteggiata di dida-
scalie tipo <t Fortunato lacora 
alia catena di montaggio, For
tunato litiga col caposquadra, 
Fortunato c trasfcrito al la-
minatoio», che assumono va-
lore nella misura in cui ri-
chiamano Vattenzione su una 
realta di fatto che e eloquen-
te da sola. A parte ogni altra 
considerazione, il cinema ita
liano penetra in fabbrica so
lo se c «industriale » (il che 
ruol dire « conf industriale n): 
altrimenti i cancelli gli sono 
sbarrati 

In fabbrica 
// teorico ungherese Beta 

Balazs affermava che <r il ci
nema, arte di vedere, non pub 
essere nelle mani di coloro 
che hanno molto da nascon-
derc p. Anche Agnelli, eviden-
temente, ha da nasconderc 
qualcosa. che gli operai del 
rcsto ben conoscono, perche e 
nulla propria pelle che ne 
fanno Vespcrienza quotidiana. 
Ettore Scola rimane al di la 
dei cancelli, ma questa tolta 
non sono gli industriali del 
cinema che gli hanno com-
missionato il film imponendo-
gli di * far ridere». 11 film 
se lo e prodotto lui, e ha dc-
ciso solo lui in quale modo 
divertire e commuovere. 

Affidando alia realta il com-
pito di parlarc, «Trevico-To
rino » inaugura una formula 
di linguaggio piuttosto inte-
ressante: I'inchiesta e il rac
conto ti sono interdipendenti, 
e con molta scioltczza il re-
gista passa dall'una all'altro, 
riuscendo contemporaneamen-
tc ad avvicinarc Vattenzione 
dello spcttatore e a comuni-

cargli una serie di informa-
zioni sociologiche che vale la 
pena di conoscerc. Parados-
salmente, piii die agli operai 
i quali sanno benissimo che 
le cose stanno cosi, e posbo-
no a buon diritto richiedere 
che si parli di loro in modo 
piii completo. questo film do-
vrebbe essere diretto a chi 
della Fiat sa soltanto quello 
die legge sulla « Stampa »• 

Avele tutti visto « Mimi me-
tallurgico fcrito nell'onore » e 
vi diremo che anche qui ri-
troverete, se non una storia 
d'amore. almcno un rappor-
to di simpatia tra il lavora-
tore mcridionale e una ra-
gayza contestatrice. Questa 
ragazza,' il cui pcrsonaggio e 
stato ritagliato dalla realta. 
ha nel film la funzione di 
spiegare a Fortunato, che non 
sa di politico, e quindi alio 
spettatore che meno di lui 
ne sappia, certc verita fon-
damentali: per esempio il gi
ro vizioso per cui I'operaio 
Fiat c costretto a consumarc 
i prodotti Fiat e percib, oltre 
che il proprio lavoro, dona 
al padrone anche un ulteriore 
profitto. in un circolo di sfrut
tamento perfetto. E' un mo-
mento didatticamente esem-
plare. espresso da un perso-
naggio che imparlisce la pro
pria lezione con estrcma na-
turalezza. 

Due momenti 
Del resto Scola ha troiato 

la misura giusta sia nella rap-
presentazione graduate della 
prima presa di coscienza nei-
I'immigrato. sia ncU'attribu-
zione alia ragazza dei grup-
puscoli (una saccente. ma 
spontanea studentessa-latora-
trice che ha lasciato la pro
pria famiglia borghese) del 
ruolo di grillo parlante che 
dice un sacco di cose utili 
da sapere. Se il rapporto tra 
i due si sviluppasse. cntrc-
rebbero in campo altri con-
flitti; ma il regista si ferma 
a un primo approccio ideolo-
gico. 

Curtosamenle «Trevico-To
rino » parla insieme il lin
guaggio della commedia aU'i
taliana c del vecchio neorea
lismo sentimentale di denun-
aa- unisce I due momenti 
storici che per tanto tempo 
erano stati distinti nel nostro 
cinema popolare. I risultati 
ottenuti sono quelli delta di
gnita, della pulizia morale, 
dell'informazionc prectsa e di 
una rivolta civile; non sono i 
aneora quelli della lotta di 
classe, ma bisogna acvertire 
che Vautore non se li era 
nemmeno proposti. L'utilita e-
rtdentc del film sta nel fatto 
di essere, se si vuolc, una 
propedeutica alia lotta di 
classe: non e'e niente. infat-
ti, che vi contrasti, ami la 
documentazione fornita si 
muove proprio in questa di
rezione. 

Paolo Turco e Victoria Fran-
zinetti, la signorina di madre 
inglese che sprizza sincerita 
e colore anche col suo accen-
to intellettuale, sono i due 
protagonisti. Alia sceneggia-
tura ha collaborato, con il 
regista, Diego Novelli, L'otti-
mo commenlo musicale si de-
re a Benedetto Ghiglia e la 
fotografia a colori a Claudio 
Ctrillo. E' un film al quale si 
dovra assicurare la piii vasta 
circotazione possibile. Anche 
per questo 6 stato mostrato 
alle Giornate del cinema ita
liano, che gli serriranno da 
mcritato trampollno di Ian-
cio. 

MESE DELLA STAMPA 
COMUNISTA 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

« II Partite- e essenzialmente politico e 
anche la sua attivita culturale e atti-
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