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Si & aperta a Pesaro 
la Mostra del nuovo cinema 

Punto d'incontro 
per un cinema 
d'opposizione 

Dal noitro inviato 
PESARO. 1 

La IV Mostra internazionale 
del nuovo cinema si e aperta 
stasera nel Teatro sperimen* 
tale di Pesaro (sua terza sede, 
dopo il Teatro Rossini e la 
sala deH'omonlmo Conservato-
rio) con l'anteprima mondiale 
di Memorius del subdesarrollo 
(Memorie del sottosviluppo) di 
Tomas Gutierrez Alea. il re-
gista cubano gia impostosi al-
1'attcnzione con Le dodici se-
die c soprattutto con la sa-
pida, sferzante Morte del bu-
rocrate. II cinema dell'Ame-
rica latina fara un po' la par
te del leone in questa rasse-
gna. dove si vedranno opere 
provenienti non solo dall'isola 
caraibica, ma dal Brasile, dal-
l'Argentina, dalla Colombia (e 
anche dal Venezuela, limitata-
mente ai cortometraggi), e 
dove pure si assistera a una 
« tavola rotonda > dedicata a 
quelle originali. complesse 
esperienze cinematografiche. 
La selezione dei concorrenti al 
premlo della critica, che sara 
quest'anno duplice, si presenta 
comunque piu equilibrata: sa-
ranno in campo Argentina, 
Brasile, Cecoslovacchia, Cu
ba, Francia. Italia (con Sa
tellite del pittore Mario Schi-
fano. e con Troplci di Gianni 
Amico), Jugoslavia, Stati Uni-
ti (specialmente atteso l'esor-
dio cinematografico dello scrit-
tore Norman Mailer, con Wild 
90). Ungheria, URSS. Non ci 
sara, invece, il premio del 
pubblico. 

II programma e. secondo la 
tradizione. assai nutrito: alle 
proiezioni si accompagnano i 
dibattiti, gli incontri con gli 
autori. e un primo tentativo di 
applicare le proposizioni teo-
riche. elaborate gli scorsi an-
ni. airesame speciflco di sin-
goli prcxlotti artistici o cultu-
rnli. Una discussione aperta a 
tutti i partecipanti. e prevedi-
bilmente scottante. comincera 
gia domani mattina. riguar-
dando le prospettive della Mo
stra e. in genere. quelle dei 
Festival cinematografici inter-
na/ionali Argomento. questo, 
gia oggetto di notevoli pole-
mirhe da un oerto tempo in 
qua. e oggi posto drammatlca-
monte sul tappeto dal « caso ^ 
rocente della manifestazlone 
di Cannes: che. al di la delle 
sue motivazioni particolari, e 
anche al di fuori del quadro 
politico francese. ha sottoli-
neato il distacco crescente fra 
1'apparato afraristico-mondano 
dei Festival e la realta dl un 
cinema in crisi. di un pub
blico giovane in faae di ivi-
luppo. di un mondo lacerato 
da profonde contraddizioni, le 
quali con sempre maggiore 
difficolta trovano modo di 
esprimersi sugli schermi: su 
quelli. almeno. delle maggio-
ri rassegne. 

Pesaro. se possiamo giudi-
care dal cartellone (ma occor-
rera. e owio. una veriflca con-
creta e quotidiana), sembra 
aver accentuato. nella sua 
edizione 1968. la tendenza a 
conflgurarsi quale punto di 
oontatto e di colloquio tra le 
Cinematografie «di opposizio-

Libera 
ingresso: 

proiezioni 
per tutti 

PESARO. I. 
La IV edizione della Mostra 

fctternazionaie del nuovo cinema 
si e aperta questa sera a Pe 
Mro partkolarmente modifies t a 
nella sua impostazwne Per assi 
stere alle proiezioni. infatti. que
st'anno non e'e bisogno di tes-
sere o di bifj'etti: ('ingresso 
nelle due sale dnematograflche 
della citta (il Teatro Sperimen-
tale del Comune e fAula del 

infatti libero e tutti coloro che 
vorrarmo. potramo visionare i 
film senza alcuna formalita. Ac-
cogliendo infatti ('invito di gnip-
pi di studenti pesaresi e di fio-
vanl cineasti di tutta Italia. II 
di ret tore della Mostra Interna
tionale del nuovo cinema. Lino 
Mieache. ha deciso di speri-
mentare rauspicato e richiesto 
4 aliargarticflto in Mtiso demo 
cratico* delle manlfestazioni ci 
nemato^ranohe La direzlone del
ta Mostra deciderj. dopo avere 
*sam:nato t risultati dell'lnizia-
tiva. se contmuire o mono lo 
eepenmento ancbe nei prossimi 
f omi. -. 

Inoltr* I'Auditono FeJrottl e 
stato messo a disposizjone dej 
Comitato di agitarooe che potri 
proettarvi i documeman e i 
med:ometraggi. girati in tutu 
Italia, durante ie mamfestazwnj 
studenfesche In un comunicato 
II Comitato chiede che i film 
acta Mostra. dopo la refolare 
visione per 1 giornaluti e i 
critid. vengino proiettaU nelle 
fraziont. nelle Case (M oepolo. 
Iti quarUeri operai. • discus* 
4a tutti colore verso I quali c o 
st! film oggcUivamenU sono di 
rettl. 

ne» (tali possono essere con
siderate quelle deH'America 
latina, appunto) e tra le cop-
posizioni > che si battono al-
rinterno di cinematografie 
c ufficiali > anche illustri. ma 
mlnacciate piu o meno diret-
tamente dal pericolo della 
sclerotizzazione ideale. In que
sto senso, e a parte 1'imme-
diatezza dei risultati (spesso 
opinabili), la Mostra del nuo
vo dnema. cos! come altre 
iniziative analoghe — quella 
di Porretta, ad esempio — pu6 
avere il valore di pungolo e 
di stimolo per un rinnova-
mento effettivo di tutte le com-
petizioni cinematograflche, in-
clusa Venezia, che e la piu 
antica e nobile, ma non la me
no travagliata n6. certo, la 
meno bisognosa di riforme ra
dical!. 

Aggeo Savioli 

UN TRIO A CUI 1 
PIACE DORMIRE 

Antirossiniana serata al Maggio fiorentino 

Semiramide senza il mi to 
1 Disuguale interpretazione di Joan Sutherland 

Regia indifferenziata di Sandro Sequi • Di pre-
stigio le scene di Pier Luigi Samaritani e 

i costumi di Peter Hall 

LONDRA — L'altore Inglese Peter McEnery (a destra) e suo fratello John stanno Interpre-
tando, Insieme con la francese Olga Georges-Plcot, II film i Sleep is lovely > (Dormire e 
piacevole). II simpatico trio si trova attualmente per le rlprese nell'Esjex 

le prime 
Cinema 

Week-end 
< II filosofo e il cineasta han-

no in comune un certo modo di 
essere — ha scritto Jean-Luc 
Godard —. una certa visione 
del mondo che e quella di una 
generazione». Weekend, come 
del resto ogni opera di Godard 
ma questa forse in mlsura mag
giore. 6 un film in cui il «ci
nema > si trasforma in « filoso-
fia >. Piu che ne La chinoise, 
sono le idee filosofiche che sor-
reggono la struttura della sto-
ria. o meglio della non-storia di 
Week-end. un film definito dal 
suo stesso autore « un rot tame 
oggi disperso nel mondo >. 

Ma. bene inteso, si tratta pur 
sempre di idee-immagini dove il 
ccontenuto > filosofico tende in 
ogni istante a trasformarsi in 
« sequenza ». in cinema. Quindi. 
Week-end e soprattutto un'ope-
razione linguistica estremamen-
te stimolante. in cui si critica 
dall'interno il modo tradiziona-
le di far cinema oggi, un modo 

che ancora trova nel < senso 
comune > borghese risposte po
sitive e rassicuranti. E non e'e 
dubbio che Week-end sia ine-
quivocabilmente provocatorio in 
senso linguistico (iromcamen-
te. i personaggi del film si 
diranno. a un certo punto: 
«Questo film fa schifo. Non tl 
sembrano tutti pazzi? — Colpa 
tua che credi ancora in Go
dard*): basterebbe osservare 
il comportamento in sala del
la borghesia irrecuperabile. 1 
cui atti d'intolleranza (che do-
vrebbero manifestarsi in ben 
altre occasioni...) stanno li a 
dimostrare come il film sia lo 
specchio della !oro falsa-
coscienza: gli spettatorl bor-
ghesi si alzano e abbandonano 
la sala non perche non hanno 
capito il film. anzi. ma perchd 
soltanto cos! hanno Tunica pos
sibility di sfuggire a se stessi. 
alia loro Immagine e a quella 
del mondo riflessa crudelmente 
sullo schermo. 

Provocazione t linguistica > e 
provocazione f ideologica > (lo 
spinto di Marcuse sembra in-
camarsi in ogni immagine) 

sono strettamente legate tra 
loro. dialetticamente, in Week
end, anche se a volte la cita-
zione letteraria (Lautreamont. 
Maiakovski, Carmichael. Saint-
Just) prende il soprawento 
sull'immagine e la sopravanza. 
Ma quel c caos > apparentemen-
te irrazionalistico in cui sembra 
immerso il Rim. tanto sconvol-
gente per il c senso comune» 
borghese. non e altro che la 
rappresentazione del nostra 
mondo quotidiano (la bruciante 
attualita < documentaristica > 
del' cinema di Godard). sgram-
matlcato e violento contro cui 
d si pud opporre soltanto con 
una violenza piu grande. 

La c vacanza di fine setti-
mana > di Roland (Jean Yan-
ne) e Corlnne (Mireille Dare). 
giovani spos! Immersi nella ci-
vilta dei consumi e ai quail 
non manca una buona dose di 
violenza e di dnico individua-
lismo, e un week-end trascor-
so nel nostra inferno quoti
diano < civile» dove l'uomo 
ispira orrore al suo simile, e 
dove tale c disumanita > non 
si esprime soltanto nell'assas-

sinio ma anche nel c cibarsl > 
del proprio simile: a una so-
cieta ad alto livello industriale. 
nel punto supremo del suo svi-
luppo che sembra coinddere con 
1'abisso della barbarie. non ri-
mane che t consumare > se 
stessa. 

L'alienazione quotidiana ap-
pare Mn dalle prime sequenze 
di Week-end (un film in cui lo 
stile di Godard oscilla magi-
stralmente tra il crudo rea-
lismo e le ellissi della favola 
allegorica): una infinite carrel-
lata sugli ingorghi stradali. sui
te risse, sul fuoco delle mac-
chine incendiate. sui cadaver! 
insanguinati e solitari sul ciglio 
della strada. E' I'inizio dell'al-
lucinante massacro: Godard ce 
lo mostra attraverso un lin-
guaggio estremamente duttile. 
libero e teso alia continua rein-
venzione di se stesso. la cui 
poesia e tragedia sembrano rac-
chiuse nella sua disperata e 
incontenibile urgenza di dare 
una forma alle immagini sfug 
genti della nostra vita. 

vice ~ 

PERCHE 
tanti ritornano alia VOLKSWAGEN? 

perche dopo altre esperienze hanno visto: 
— che la lamiera piegata soltanto in un modo diverso 

non basta a fare un modello nuovo e non aumenta la sicurezza 

— che la robusta lamiera di acciaio della Volkswagen 
sempre piegate nello stesso modo a forma di guscio 
e quella che da la maggiore sicurezza. 
E sotto il guscio ci sono v e r e novita 
che aumentano ancora la sicurezza, come: 

- i l piantone di sterzo ad assorbimento d'urto 
(che si contras s!a In caso d! un violento urto frcntale 
sia sotto una forte pressione sul volants) 

- i l sistema frenante a due circuit! indipendenti 
(che consent© una frenata efficaca 
anche se uno del due circultl si guaata) 

La VOLKSWAGEN e sempre nuova 
perche offre sempre piu sicurezza! 

(ed « prezzi invariati!) 

1200 1200 lusao 1300 1500 1500 automatic 

L. 795.000 L. 895.000 L. 930.000 L. 970.000 L. 1.070.000 

lt« cwnpriM franco BO. Vtndlta presao Concessioner! VOLKSWAQCN. Vedera elenee telefMUce lettara V—VOLKSWAGEN. 

Dal nottm tnyiato 
FIRENZE, 1. 

Lo speffacolo ci ha ricor-
data che, gia vivo Rossini, 
si era costituito un atteggia-
mento antlrosslniano. A tale 
atteggiamento il XXXI tMag-
gio » ha improntato la ripresa 
della Semiramide. La cosa, 
del resto, i in linea anche 
con I precedenti spettacoli. 

Roberto il diavolo /u alle-
stito in modo da far placere 
agli anti-Meyerbeer e lo stes
so Otello di Verdi d incav-
pato — giorni fa — in un'eai-
zione cosl bizzarra e contro-
producente che dovra passare 
una cinquantina d'anni prima 
di riproporre a Firenze I'ope-
ra verdiana senza rischio di 
volgere le cose al ridicolo. II 
pubblico, infatti, si e molfo 
divertito soprattutto a rimbec-
care cantanti e direttore di 
orchestra, talchd bisognera 
propria aspettare che i testi
mony dello scandalo siano tut
ti passati, tra cinquant'anni, 
ad altre occupazioni. 

Con la Semiramide di Ros
sini si i vol arrivati addlrit-
tura al virtuosismo delle stra-
nezze antirossiniane. Dal pro-
grammino si & appreso, ad e-
sempio, che quest'opera $ sta-
ta * giustamente > dimenticu-
ta, che essa * annovera lun-
ghe eclissi e pesanti disugua-
glianze >, che non e una tfon-
te preziosa >. che si tratta 
talvolta di « Kermesse >. che 
i vocalizzi sono un « dlfetto > 
e che molte cose < peccano di 
superfluo >, ecc. 

Si vede che I tempi cam-
biano: una volta si tentavano 
le riesumazionl per dimostra
re il contrarlo e cioi che an
che eerie opere dimenticate 
hanno le carte in regola per 
resuscitare. Oggi il «Mag
gio > spende soldi, mettendo 
gia le mani avanti sulla non 
importanza dell'opera che 
vuol riproporre. E sono mani 
che possono voler dire: finia-
mola con le fisime culturali, 
chl se ne imporia di Semira
mide. buttiamoci magari al 
ballo Excelsior, cosi la gente 
si diverte e magari si distrae 
dal sospettare che, dopotutto, 
il crollo d'una politico pud fa
re intendere che anche Vop-
portunismo dilagato da quel
la politico nel campo dello 
spettacolo Urico, potrebbe es
sere finalmente spazzato via. 

Alle note del programmino, 
promettenti un Rossini su
perfluo, si e aggiunta poi — 
anch'essa atteggiata in un 
singolate antirossinismo — lo 
regia di Sandro Sequi. 

Questo regista. che noi pur 
stimiamo, se n'i uscito col di 
re (e col fare) che, per una 
opera quale Semiramide, si 
deve «innanzitutto rinunciare 
a " credere " agli avvenimen-
ti > che si devono illustrare. e 
rinunciare proprio anche a 
€ differenziare » i personag 
gi, ecc. Mica scherzil, ha pro
prio scritto cosi ed i per que
sto che i personaggi della 
Semiramide se ne stanno im-
mobili, piantati li a cantare 
ciascuno le sue note, senza 
muovere dito. Anche U contor-
no della gente che li frequenta 
segue tale immobility. E 
quando uno dice (alle corn-
parse): tpercM siete cosi 
agitati? >. lo dice tanto per dt 
re, perchd nessuno si agita. 
Eppure, i molivi di agilazio-
ne non mancherebbero. Rossi
ni nella sua ultima opera ita-
liana (1822: poi se ne andra 
a Parigi) si volge alia omoni-
ma tragedia di Voltaire, che 
i una « variazione » della sto
rm di Edipo. 

Semiramide ha ucciso il re 
- Nino — per prtndersi ti tro-
no e dovrd scegliersi un altro 
marito. E' irmamorata di At-
sace, comandante delle trup-
pe, e lo designa quale sposo. 
Senonchi Arsace altri non i 
che fl figlio dt Nino e di Se
miramide; un figlio ignaro di 
tutto ma che. al momento bvo-
no. cvole pur fare qualcosa e, 
tanto per non sbagliare. ucd-
dera per errore proprio la 
madre. Semiramide, 

Ora, se tutto questo grovi-
glw di situnzirmi sceniche (in
terne ed esterne ai personag
gi) viene messo da parte per-
chi non mgombri e perchi i 
personaggi siano tutti uguali, 
tanto valeva eseauire Vapera 
in teste concertistica. Serum-
chi in una realizzaikme nella 
quale non si tcrede* ai fat
ti che la musica racconta. son 
capitali costumi (di Peter 
Hall) e scene (colori e archl-
tetture azzeccatissimi) assai 
belli, del tutto intonati alia 
semtuositd e proprio aU'opulen 
TS della TT.US'CC La qnsle ~n 
sica. altro che * superflua >. 
e proprio nan una. ma la 
€ fonte prezinM > di fiillo il 
futuro melodramma italiano 
Sella Semiramide confluisco-
no momenti del Barbiere di 
Siviglia ma aid espltdnnn, an-
ticipandoli._ i momenti piu in-
lenst non soltanto di Bellini e 
di Donizetti, ma proprio di 
Verdi fTraviata e Rigoletto); 
momenti che i musicisti venutl 
dopo Rossini hanno pert pre-
$o un po' ad orecchio, per-
dendo a mono a mono quella 
sapienza orchestrale. la nobil-
ta e ti prestigio deU'impkmto 
cornposttivo. Ci femora, HI 
RoMnri, quella eleganza che 
sara poi stravinskiana. Per-
sino I condennati vocolisii, 

non sono affatto una infioret-
tatura del canto, ma costitui-
scono (come sara poi nella 
Carriera di un libertino) il se
gno tangibile d'una corruzio-
ne delle coscienze. Perdippiu , 
Rossini accentua il clima am- , 
biguo e incestuoso dando al • 
personaggio di Arsace (l'uomo . 
amato da Semiramide) la vo
ce di contralto. La situazione , 
c sentimentale > e tanto piu 
strana in quanta sono in so-
stanza due donne, a cantare. 

L'orchestra ha fremiti rit-
mico-timhrici ineditl e gia lon-
tani dall'orchestra beethove-
n'tana Tutto questo t rimasto, 
per fortuna, nonostante la li-
vellatrice direzione di Richard 
Bonunge, monotona nel rime-
scolare i suoni come spaghet
ti nel catino dell'orchestra. 
E' questo direttore il consorte 
di Joan Sutherlattd e deve 
cuocerli, gli spaahetti. sulla 
misura della cantante. In qua
le * spara > ancora bellfssiml , 
acuti. senza perb rapportarli • 
all'unitario svolgimento delle 
melodie. 

Renato Capecchl ha brava-
mente sostituito il baritono 
Ganzarolli nella parte di As-
sur, e Ottavh Taddel ha con-
ferito prestigio alio tioura di 
Mitrane. Monica Sinclair — 
dalla voce pronto a scendere 
in perfide sonorita — era Ar
sace. Ottavio Garaventa (ec-
cellenle tenore), Giuliana Mat-
teini, Mario Rinaudo e il co-
ro — in oatnba. direttq dal 
maestro Fanfani — hanno 
complefato I' organico deali 
esecutori. 

Mandando all'aria program-
mini e fMme di renia, can-
serviamnci scene (di Pier 
Luipi Samaritani. a orapnxitn) 
e costumi. e cerchiamo di far 
girare Vopprn nella praxsima 
staginne. Altro che quattro 
renliche e buona notte al sec-
chio. 

Erasmo Valente 

La scomparsa 

di Giovanni Fusco 
II compositore Giovanni Fusco 

e morto Improvvisamente la 
notte acorsa a Roma, dove ri-
siedeva. Fusco era nato a San-
t'Agata dei Gotj nel 1906: auto
re di molte canzoni di successo. 
si era diplomato all'Accademia 
nazionale di Santa Cecilia in 
pianoforte, in composizione e 
direzione di orchestra. 

Una Cantata projetica e I'ope-
ra in tre atti. La scnla di seta. 
dalla commedia di Chiarelll. mai 
rappresentata. dalla quale tras-
se successivamente il pezzo sln-
fonico Balletto. fanno parte della 
sua migliore produzione. Nello 
immediato dopogiierra salt nu 
merose volte sul podio per din-

fere musiche contemporanee. 
ua atti vitA pre valente fu poi 

la composizione di musiche per 
film, cortometraggi (oltre cento). 
mediometraggi e lungometraggi 
Da ricordare. soprattutto. le mu
siche per aicuni film diretti da 
Michelangelo Antonioni. 

• • • • • • • • R>aiv!7 • • • • • • • • • 

a video spen to 
GLI INUTILI c NOSTR1 » 

— Cedendo a un opportune 
ripensamento. i programmi-
sti hanno deciso di rtdurre 
le puntate di Non cantare 
spara: le ultime tre pun
tate sono state rifute e ri-
dotte a due. L'overazione 
si awertira nella puntata 
di ieri sera (la penulttma). 
sta per una magg\ore con-
sistcnta del ritmo sia per 
un ritorno del cantastorie 
Gaber a meta puntata. 
Stretto nei tempi e piu Jul 
to d\ cose, lo spettacolo ha 
retto questa volta meglio 
che nelle settimane passa-
te: non diremmo. tuttavia. 
che vi sta stato un salto di 
qualttd. 1 difetti. infatti. so
no di impostazione e quindi 
non potevano essere supo 
rati con un intervento al-
Vultimora. 

Pur densa di avvenimenti 
e di penonaggi. la puntata 
era povera di trovate: e 
questo c appunto il limite 
piu grave di tutto questo 
teleromamo musicale. Lo 
abhiamo giA rilevato altre 
volte: i nuovi personaggi 
che entrano in scena non . 
riescono mai ad avere un 
effettivo sviluppo e cosi le 
loro possibilitd satiriche ri-
mangono del tutto inespres. 
se. Tipico Vescmpio dei ca- • 
valleggeri del 7. Michigan. 
che potevano dar luogo ad 
una sapurita parodia dei 
< nostri » e che sono rima 
sti. invece, ieri sera, alio 
stadio di inutili comparse: 

• tutto. infatti. s'e esanrito in 
un paio di hattute del pic
colo comandante. Ne~ meglio 
si pud dire della festa di 
nozze nel vilkiagio messi- , 
cano. anch'esxa condotta 
lungo il I Ho di un umori-
smo quanta mai scontato. 
Che le trovate siano dav-
vero poche lo testimania 
anche il fatto che oqnuno 
di esse t;ie«e sfruttata finn 
alia nausea: vedi la scena 
dello scamhio di posizionr 
tra lo sceriffo e i stioi ami 

ci dinan*i alia grata di 
una fxnestra: vedi la can 
zone della ragazza madre 
Indiana; vedi il monotono 
ritorno del quartetto indh-
no sempre sulla medestma 
corda E il guaio e che ad 
essere coil xtirocchiate so 
no trovate di una esilita di-
sarmante Accenti umnmti 
ci di maaaiare txihdita. 
semmai. si avvertnno in 
qualche canzone: come nel
la parodia dello spiritual o 
nella canzone del funerala 
del bounty killer. / halletti. 
dal canto loro. sono aua î 
sempre formalmente piace 
voli ma raramcnle ric*cn 
no ad aftmncre tnni umo 
rtstici (vedi il batlrtto nel 
villapgio messicano) 

E qui uiene a propostto 
una consideraztone genera-
le. Questo non cantare ipa-
ra 'ia compartatn. per una-
mine ammtssione di coloro 
che I'hanno prodotto e vi 
hanno tavorato. un impegno 
produttioo e Jmamiario no 
tevolhilmo: ora. dinanzi al 
risultata, e'e da chiedersi 
sf quell'lmpeqno fosse oiu 
f-ttficato. Hoi crediamo di 
no In rcaltA ci si e ab-
handonati al solito criteria: 
si e credutn, cioe. che I'ab-
hondanza dei mezti snetta-
colari pntcxse compen.sare 
In poivrM delle idee E an
cora una volta. si e fatto 
un buco neU'acqua. com'era 
inevitabile Con una sccnea 
p'tatura ricca di trovate e 
con ilna recitazione meno 
piatta (solo qualche attare. 
come Renro Palmer, si sal-
va in tutto 10 spettacolo). 
si sarehbero potuti ottenpre 
risultati assai piu validi. 
pur compiendo uno sforzo 
produttiva e finanziario as
sai mmore. La verltd d che 
questi mlni-kolo ŝal frlpt'i-
swi nnn fumionano mealio 
dei kolo«sal clnemafoflrafi-
ci: e. del retto perche non 
dovrebhe essere cost? 

q c 

preparatevi a..^ 
Soluzione del giallo (TV 1° ore 21) 

Terza ed ultime puntata dell'lnchietta del commissario 
Malgret: « Malgrat ed I dlamantl ». Iniilato con una inda-
gine su un furto di dlamantl e proieguito improvvUamante 
coma Indagine cu un delllto, il giallo a puntate ti conclu
ded queita sera — com'e Inevitable — con un colpo di 
scena. Malgret, infatti, si Imbatlera in altre « storle pnral 
tele » a quelle della vicenda princlpale (fra I'altro un an-
zlano sordomuto implccato ed una antica vicenda dl guerra) 
che gli daranno la chlave di tutta la mlslerlosa tloria Pec-
cato, tuttavia, che nella ridutlone televlsiva II senso di 
queito grovigllo dl vlcende Individual! si perda: dalla dl-
mensione umana di Simenon, Infatti, le varie storle ti rl-
ducono In svolte a sorpresa dove piu che la componente 
della rlcostruzlene amblentale e delta polemlca tociale, 
predomlna II gusto fine a se stetso dell'intreccio giallo. 

Controllare I'aggressivit* (TV 2° ore 21.15) 
Intcrvista dl notevole in-

teresse a c Orizzonti della 
scienza e della tecnica ». la 
rubrlca diretta da Giulio 
Macchi. Alia frasmlsslone, 
infatti, inferverra II profes
sor* Jose M. R. Delgado, 
uno dei magglorl esponenti 
International! nel campo del
le rlcerche di pslconeurofl-
siologia. L'interrogativo e 
quello delle possibility del

la sclenza dl operare un 
controllo del cervello per 
frenare l'< aggrettlvlta • e, 
forte, rendere l'uomo ml 
gllore. Delgado e ttato ra-
centemente autore dl aicu
ni sensational! esperfmenti 
scientific! (condotti, natu-
ralmente, tugll animal!). 
Continua anche la Inchle-
sta del prof. Franco Gra-
zlosi tul DNA. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I'orologio che accompagn^Gagarin e Leonov negli spazi 
• I 
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