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O. Scienza 

I problemi connessi con la fame e la sovrapopolazione 

Dall'Oceano 
le proteine 

che mancano? 
Il rapporto uomo-natura nell'era nucleare - Il prodotto della 
pesca (55 milioni di tonnellate) può quadruplicare ma sarà sem
pre insufficiente - Ostacoli nel regime dei rapporti internazionali 

I problemi del mondo fisi 
co de rapporti dell uomo con 
il mondo fisico del modo co 
me fattori naturali — appar 
tenenti al mondo fisico — con 
dizionano la vita umana e la 
sua evoluzione si fanno più 
pressanti si può dire ogni 
anno Prendono vane forme 
minaccia nucleare, fame so 
vrapopolazione contamina 
ziune 

E già un fatto che venga
no studiati e messi n luce 
ma ci si rende conto che per 
affrontarli concretamente e ri 
solverti occorrono decisioni 
operative a livello lnternazio 
naie tuttora improbabili 

La novità infatti non è che 
problemi fisici di origine « na 
turale » interferiscono con la 
volontà e le aspirazioni dei 
1 uurao Questo è sempre awe 
nuto Solo che si è verifica 
to su scala ordinaria e limi 
tata La novità è che in que 
st epoca per ia prima volta 
il problema generale dei rap 
porti uomo natura si pone m 
termini globali vale a dire 
unitari a livello mondiale La 
vari recenti hanno portato ora 
in evidenza su questo quadro 
un tema molto vasto lOcea 
no che oggi deve anch esso 
essere pensato — cosa mal 
occorsa prima — come una en 
tità unitaria con problemi 
di assieme 

La novità nasce tn genera
le dal fatto che oggi le co 
munita umane interconnesse 
hanno raggiunto nel oro as
sieme una scala confrontabile 
eon le dimensioni « naturali » 
del pianeta nel senso che ol 
tre tre milìarli di uomini con 
sumano già in misura tale da 
compromettere gli equilibri 
generali tra luomo e la na
tura, e Inoltre hanno mezzi 
con i quali possono operare 
•u tali equilibri deliberata-

Notizie 

Su Lenin 
« tavola 

rotonda » 
internazionale 

IL VASTO PROGRAMMA DI 
INIZIATIVE PROGRAMMATE 
DALL' ISTITUTO GRAMSCI 

Una tavola rotonda interna 
zionale tra specialisti di diver 
so orientamento sarà dedicata 
al tema a II pensiero di Lenin 
è attuale' > L iniziativa si de 
ve ali ist tuto Gramsci nel qua 
dro del programma di attività 
per il centenario della nascita 
di Lenin In collaborazione con 
ì istituto del marxismo lenini 
urno di Mosca sarà inoltre te 
nulo un seminano dì ricerca 
e documentazione sul tema 
« Lenin e il movimento operaio 
italiano » 

Ed ecco il programma compie 
to delie Iniziative del Gramsci 

Al corso g à tenuto da Valen 
tino Gerratana su « Lenin sta 
tiata e rivoluzionario > segui 
ranno cicli di lezioni su « La 
concezione dello Stato in Le
nin » < Spontaneità e coscien 
za II part to rivoluzionario » 
e Democraz a e socialismo Ri 
forma e rivoluzione » « L ìm 
penalismo » « ] quaderni sul 
1 imptnahsmo » « Lenin e il 
dibalt to nella U Internazio 
naie » t II controllo operaio » 
« Lenin e 1 Internazionale t 
< Le Questioni de! len nismo 
di Stalin e il pensiero di Le 
nin * i Lenin in Gramsci e 
Togliatti » « La metodologia 
della ricerca nello sviluppo del 
capitalismo m Russia » D ciclo 
di lezioni sulla concezione del 
lo Stato m Len n comincia lu 
nedì 19 alle 18 30 

Ogni esposizione sarà affida 
ta a uno o più specialisti in 
questo secondo caso si avrà 
un confronto di opinioni in di 
scussione pubblica 

Sempie nel corso del 1970 
un convegno avrà per oggetto 
] analisi delle recenti interpre-
tazion di Marx e di Lenin e 
1 modi di formazione politica 
delle nuove generazioni Un 
secondo convegno lara dedica 
to ai prohlem del cosiddetto 
• Terzo Mondo » Un rilievo par 
ticolare acquisterà nella rela 
none di Anto io Pesenti al con 
vegno economico che si terrà 
a Roma dal V al 24 gennaio 
la discussione di recenti inter 
pretazlom del pens ero di Le 
n n sull imperialismo 

Una parte del programma di 
ricerche del gruppo di sttid o 
coutil i tosi p esso I ist tuto 
Cnn =5Ci si \ problemi del so 
e il sn ci nvest rà momenti 
pirl rohri dell n/ one di Len n 
nella ioi>tiw one dello Stato 
sov et co 

L ist ruto infine parteciperà 
con su rat t resenlanti e con 
conlrbuti onp nali a una serie 
di incontri interna? omli dedi 
cati a Len n a pari re dal con 
vegno che si terrà a Mosca 
**•* Dfoss mo febbraio 
•nate e in vista di obiettivi 

definiti E ben noto per esem 
pio che anche il minimo ac 
crescirnento prevedibile della 
specie umana entro trent anni 
sarebbe catastrofico in rap 
porto alla disponibilità di ri 
sorse alimentari se auesta 
disponibilità non potesse esse 
re modificata 

In tutti 1 casi ricordati 1 
rapporti uomo ambiente o uo
mo natura vengono ora discus 
si e trattati su scala mon 
diale Questa esigenza compor 
ta evidentemente sul pia 
no politico conseguenze che 
non discuteremo qui ma che 
potranno essere tratte da una 
opinione pubblica avvertita 
Riferisce per esempio un giù 
rista Benedetto Conforti sul 
numero di dicembre di Le 
Scienze dedicato appunto al 
lo studio dell Oceano he ne 
gli Stati Uniti 1 apprezzamen 
to mostrato dal governo ver 
so una proposta di interna 
zionalizzazione delle risorse 
oceaniche portata nel 1987 al 
1 ONU sollevò nel Congresso 
di Washington una violenta 
reazione contro quello che ve
niva definito « il più grande 
atto di rinuncia nella storia 
degli Stati Uniti a sovranità 
e proprietà americane » In se
guito appunto a questa gros 
solanltà il governo fece mar 
eia indietro e la proposta al 
1 OKU è rimasta insabbiata 

E continuato e prosegua, 
tuttavia il lavoro degli stu
diosi e sia delle poche orga 
nlzzaziom che dispongono del 
[ondi necessari, inteso se non 
altro a definire l termini esat
ti del problema degli oceani 
Su questa tematica lo Scten-
tifio American (di cui Le 
Scienze è l'edizione italiana) 
ha richiamato, con il nume
ro speciale di settembre, l'at
tenzione della opinione pub
blica internazionale fornendo 
un quadro d'assieme molto 
suggestivo La funzione del 
1 Oceano nel determinare le 
condizioni della vita biologica 
sull intero pianeta e la stessa 
configurazione della crosta ter 
restre vi è discussa in modo 
nuovo sulla base di ricerche 
e misurazioni recentissime re
se possibili da una tecnolo
gia egualmente recente es
sa stessa illustrata In un al
tro articolo mentre egualmen 
te accurata è la trattazione 
del tema delle risorse mari 
ne biologiche o di altra na 
tura 

L attuale valore dei prodot
ti della pesca nell'assieme del 
mondo è di otto miliardi di 
dollari 1 anno per 55 milioni 
di tonnellate Di queste cir 
ca la metà sono convertite in 
farina base per mangimi ani 
mali 

Negli ultimi anni l'impiego 
di sonar di fotografie aeree 
e altre tecnologie avanzate ha 
permesso di valutare 1 inciden 
za d tali cifre (e di quelle dt 
dettaglio) con le disponìbili 
ta naturali se ne ricava che 
mentre per alcune specie 
(tonni) la pesca è già trop
po intensa e rischia di rldur 
re 1 attuale consistenza nel 
l assieme 11 valore attuale di 
55 milioni di tonnellate po
trebbe al massimo essere mol 
tiplicato per quattro senza 
provocare 1 esaurimento delle 
risorse poca cosa se confron 
tata con 1 aumento della popo
lazione umana che significa 
crescente bisogno di proteine 
animali Di conseguenza la 
sola possibilità di ottenere più 
proteine dal mare è connes 
sa con la prospettiva di alle
vamenti su vasta scala (pela
gica) una impresa possibile 
solo in base ad accordi inter 
nazionali che per il momento 
sembrano addirittura utODi 
stici 

Quanto alle risorse minera
rie ogni chilometro cubo di 
acqua manna (ce ne sono un 
miliardo e mezzo) contiene m 
115 miliardi di tonnellate cjr 
ca 40 milioni di tonnellate di 
va-i elementi poco per una 
estrazione economica a) co
sti attuali ma in avvenire ta-
li costi (p es energia da ton 
te termonucleare) potranno ri 
dursi tanto da consentire U 
procedimento Per ora mte 
ressa soprattutto il petrolio 
sotto i fondali marini ma an 
che qui le nuove tecniche di 
perforazione che permettono 
di operare alcuni chilometri 
sotto la superfic e stanno per 
sollevare complessi problemi 
di diritto intemazionale 

La perforazione su fondali 
altissimi (finora solo a fini di 
ricognizione geologica) è una 
brillante conquista tecnica 
fondata sul « posizionamento 
dinamico» della nave base la 
quale viene mantenuta sulla 
verticale mediante continue 
correzioni e aggiustamenti 
operat automaticamente CJue 
sto sistema assieme allo svi 
luppo d_ sommergibili da gran 
de piofondità costituisce una 
tappa importante nell acqui 
sto da parte dell uomo del 
la capaci *i di intervenire sui 
principali parametri del « si 
stema » oceanico indirizzan 
doli secondo le proprie esi 

girne dei rapporti internazio 
nali (la cui evoluzione è ìm 
pedita da atteggiamenti come 
quello ricordato del Congres 
so USA) non consente 1 uso 
delle tecnologie e delle cono 
scenze acquisite a beneficio 
del genere umano Anzi non 
consente nemmeno finora di 
porre riparo e termine al 
danno derivante dall uso indi 
scriminato del mare come ri 
cettacolo di rifiuti 

II punto chiave del! intero 
problema è dunque politico 
perché senza una volontà po
litica conseguente quello ohe 
appare quasi a portata di ma 
no potrà sfuggire e anzi nes 
suno ci assicura che dopo mil 
Jenni di evoluzione civile la 
natura non possa prendersi 
una rivincita sul] uomo 

Cino Sighiboldi 

Programmi Rai-Tv 

Una delle prime tavole (1905) del Little Nemo di Winsor McCay 

Comics 

Un aspetto fondamentale della letteratura USA 

Ulisse-bambino sogna 
nell'America opulenta 
Pubblicale le tavole con le avventure di « L ittle Nemo » disegnate da Winsor McCay, tra 
il 1905 e i l 1912, per la « Herald Tribune » - La lettura domenicale di milioni di famiglie 

Mostre 

Liberatore 
e Colzi 

F a u s t o M L i b e r a t o r e t Ogget t i nel lo studio • 

Anche una considerazione sommarla delle vicende pitto
riche italiane nel dopoguerra quale può nascere sulla cro
naca d una mostra porta subito in pruno piano quello che 
è stato che largamente è il contributo di esperienze e di 
poesia portato da pittori attivi tra Livorno e Viareggio o 
venuti daila Versilia a ripopolare pittoricamente Milano e 
Roma Mi premeva ricordarlo dopo la visita alla mostra dei 
pittori versiliesi Mano Colzi e Fausto Maria Liberatore a 
Roma (galleria «La margherita» piazza Tor Sanguigna 2) 

Ci sono quadri dove Colzi tenta una forma moderna 
attraverso immagini prismatiche di macchine in velocità 
nel gusto futurista inaugurato da Balla e altri quadri questi 
più nuovi con immagini di segnali luminosi nella città 
In un piccolo quadro assai ben costruito di luce giallo-
arancio uno di questi segnali lanciati da un faro costi 
tuisce la cellula luminosa per una rìdente costruzione 
pittorica una sorta di scala dei timbri del colore delia 
città secondo la scala psicologica che fu di Paul Klee 

E questo tipo di pittura ravvia a tutta un altra bella 
serie di pitture dove è variato il motivo della folla nella 
città d oggi II motivo è figurato con dei numeri arabi 
che fanno una griglia nello spazio coloristicamente sono 
uno scandaglio psicologico proprio nella maniera di Klee 
In questo giuoco plastico Colzi rivela una vera sensibilità 
per la città moderna e un ironia che ben controlla H lirismo 
luministico e lo salva da cadute sentimentali 

E questa esperienza della griglia come emblema lumi 
nistico che menta d essere portata avanti pittoricamente 
da quel senso costruttivo che è vivo tn Colzi Un senso 
costruttivo ancor più vivo rivela Liberatore con la sua 
flgura7ione neo cubista di nudi e di nature morte Si può 
ben misurare la qualità plastica attuale mettendo a con 
fronto evidenza « tattile « di alcuni recenti nudi con 1 illu 
straziane erotica di più vecchi nudi Liberatore muove dalla 
concretezza dell oggetto e del nudo ne individua la sfrut-
tura e la esalta con una costruzione molto energica e 
solida E il suo un neo-cubismo fluido e non schematico 
che rimanda ali uso assai I bero che del cubismo fece 
Braque per decenni 

Neil immagine la realtà è potenziata per le sue qualità 
materiche e per le sue forme in quanto organizzazione 
di vita nello spazio I quadri più concreti e costruiti sono 
Donna che si sveste Oggetti nello studio e Oloferne (in 
questa testa mozza nel piatto torse la testa de] « Che > ? 
è la prova piitonca del raro senso costruttivo di Liberatore 
capace di fare « pietre » di colore dei materiali d una tra 
gedia) 

Dario Mìcacchi 

Winsor McCay nato nel Mi 
chigan nel 1871 morto a New 
York nel 1934 Un nome per 
eruditi (europei) del comic 
Eppure quasi nessuno ha la
sciato quanto lui un segno 
cosi marcato nella cultura 
americana (e di riflesso si 
può dire occidentale) dei prl 
mi decenni del secolo illu
minando oggi In una risco
perta ad oltre cinquant anni 
dalia sua opera maggiore il 
grado di approssimazione con 
cui ci si è quasi sempre ac
costati alle radici più profon 
de della cultura di massa sta
tunitense di cui ancora poco 
si intuisce 1 originalità di un 
contributo che sé mosso se 
condo criteri assolutamente 
autonomi e innovatori rispet
to alla tradizione ottocento 
sca importata dal vecchio con 
tìnente II comic come l'uni 
ca autentica « letteratura na
zionale» americana è stato 
detto perfettamente coerente 
aggiungiamo ai primo svilup
po degli strumentf di comu 
mcazione di massa come ele
mento determinante della cui 
tura contemporanea e Win 
sor McCay è legato infatti 
alla storia della nascita dei 
primi imperi editoriali statu 
nitensi risvolto dialetticamen 
te positivo di una nuova con-
dizione umana pro'ettata ver 
so una crescente alienazione 

Winsor McCay è 11 poeta 
di questa alienazione come 
conferma oggi la lettura del 
suo Little Nemo pubblicato 
in tavole settimanali a tutta 
pagina dal 1905 al 1912 sul 
1 Herald Tribune in una vi 
cenda sognata e reale che pre 
corre a tratti perfino le in 
quietudini dei ruggenti anni 
venti e le delusioni degli an 
ni trenta Chi è Little Nemo? 
Le tavole raccolte oggi in un 
prezioso volume (Wmsor Mc
Cay Little Nemo ed Garzan 
ti Linus L 10.000) sia pure 
lon privo di qualche difetto 
nella riproduzione de] colore 
psicologico di McCay sono 
una guida abbastanza chiara 
per chi voglia leggerle oltre 
il fascino più immediato del 
1 avventura 

Little Nemo è l'Ulisse barn 
bino dell America primo nove 
cento La sua avventura è nel 
sogno ma i suoi sogni — 
come quasi contemporanea 
mente andava avvertendo 
Freud — sono il riflesso del 
la realtà Fin dalla prima ta 
vola il « Piccolo Nessuno » è 
chiamato a SlumbeHand ter 
ra del sonno iniziando un 
viaggio nel! inconscto che lo 
porter "pmpTe più audace 
mente a ^coprire le autenti 
chp dimensioni della sua real 
tà sodale Ogni tavola è un 
passo avanti in questo fanta 
stlco naturalistico appena in 
terrotto (ma si tratta quasi 
di una virgola grafica) dal 
I ultimissimo quadretto che ri 
vela Nemo sveglio ne] letto 
di casa sua protetto (o tur 
bato?) dalla presenza stabile 
degli affetti familiari 

Lanciato Nemo ve so Slum 
berland McCay si propone su 
bito come un artista di fan 
tasia illimitata Giocando su 
una perfezione prospettica ec
cezionale (la cui citazione è 
1 unico elemento illuminante 
della prefazione al volume del 
la Garzanti) e soprattutto su 
un audacissimo uso del colo

re in chiave psicologica Mc
Cay travolge subito la realtà 
oltre ì suoi confini naturali 
Non co soluzione grafica che 
eg non abbia utilizzato le 
tavole si strutturano libera
mente secondo le esigenze in 
quadri ridottissimi o gigante 
seni orizzontali o verticali 
tondi In una cultura visiva 
che non conosceva ancora lo 
uso de la panoramica e della 
carrellata cinematografica (il 
cinema proceaeva ancora con 
la macchina fissa) McCay pre 
corre sulla carta perfino lo 
zoom il primo piano la ri 
presa aerea la inquadratu 
ra soggettiva 

Il colore muta sovente di 
quadro in quadro secondo 
una dimensione psicologica 
che il cinema intuirà soltan 
to più tardi (Eisenstein) e 
non utilizzerà quasi mai por 
tando il lettore in un mondo 
di sensazioni rigorosamente 
calcolate Utilizzando insom 
ma il pretesto del sogno Me 
Cav propone ai suoi lettori 
domenicali di « fumetti » una 
violenza fantastica che in al 
cune tavole raggiunge la esa
sperazione rivoluzionaria del 
1 espressionismo pittorico 

E un miracolo McCay? 
Semmai un miracolo di ri 
flessione II suo Nemo Ulisse 
viaggia infatti in un sogno 
che è la rappresentazione 
grafica delle inquietudini in 
consce della società america 
na Si pensi ali angosciante se
rie di tavole che mostrano 
Nemo e 11 suo amico nem co 
Flip vagare affamati nel rie 
chissimo palazzo di Slumber 
land (che è una sorta di glo 
rificazione aberrante della so
cietà dell opulenza nella mi 
tizzazlone dell americano me 
dio) o a quella in cui il 
fantastico palazzo di ghiaccio 

j di re Gelo viene tagliato e 
venduto in blocchi da una 
« Hign Pnce Ice Company i 
o al incontro di Nemo con la 
realtà miserabile della peri 
feria di una grande città ame 
ncana (va ricordato che so 
vente nei suoi sogni Nemo 
vaga in una geografia che è 
una fotografica riproduzione 
degli Stati Uniti del primo 
novecento) o ancora alla 
lunga serte ambientata su un 
pianeta Marte che altro non 
è se non una fan lasci entifi 
ca trasposizione dei meccani 
smt reali della società USA 
dove tutto è in vendita per 
fino 1 aria e le parole e tjtto 
appartiene ad un gigantesco 
monopolio 

E questo profondo legame 
con la realtà del suo tempo 
unir ad una eccezionale ca 
paura di sintesi narrativa a 
più dimensioni che costituì 
sce U miracolo McCay Par 
endo dal qua e bis gna con 
n lare a r cordare A)ìro mi 

racolo che le sue tavole ab 
Diano costituito per anni ia 
letteratura domenicale di mi 
lionl di adulti americani in 
un permanente rapporto co
rale cne non ha paragoni in 
alcun altra forma espressiva 
di quegli anni dei preceden 
ti e successivi 

Controcanale 
IL -VirGIIO - t ragion 

matn in modo piuttosto sur 
rettiz sul crottrf canale e 
in alternai a allo spettacolo 
musicale del abatn e anelata 
in onda il pr mo dei telefilms 
curati dal Serazo Sperimeli 
tale Stefano JUI or d Mauri 
zio Ponn E stato detto che 
la linea di questi programmi 
e quella della ricerca di un 
nuovo rapporto con il pubbli 
co innanzitutto e la dichia 
razione et sembra molto mte 
re sante Ma appunto per que 
sto l ai ere scelto la colloca 
zione the si e usta da parte 
dei programmatori equivale 
in buona misiua a neutrahz 
zare nei fatti quella linea 
mandare in onda quest tele 
film? per una d te $ di tele 
spettatori significa creare un 
"piccolo ghetto che trasfor na 
questa iniziatila in un puro 
e semplice alibi per chi in 
essa non crede ma intende poi 
a cose fatte menarne vanto 

Comunque e proprio per 
contraddire questa impo ìaz o 
ne che noi trascureremo que 
sta volta tutti gli altri prò 
grammi per interessarci solo 

di questo II telefilm di Ponzi 
d altra parte menta interes 
se e attenzione barrando con 
mezzi assai semplici alcuni 
momenti della giornata del 
g oi amssimo figlio di un ope 
rato Ponzi ha inteso (e l in 
tenzione e esplicita nell altac 
co del telefilm e nella conclu 
sione) contrapporre ai « fan 
aulh prodigio che vengono 
solitamente considerati « ti 
meglio dell umanità » quei mi 
1 ani di ragazzi che l oppres 
sione di classe costringe nella 
condizione di sfruttati e con 
fina quindi m quella « massa A 
che secondo i canoni sarebbe 
ìa parte « inferiore » « il peg 
gio » dell umanità Ponzi ha 
cercato dt ricostruire dall in 
terno la condizione di questi 
ragazzi sintetizzandola in 
quella di Stefano junior e 
proprio nella misura in cui ci 
ha restituito (staremmo pei di 
re ci ha imposto proprio at 
traverso la scelta di moduli 
narrati! ? che rifiutano la con 
venzione i modi tipici della 

confezione ») attraverso le 
immagini e le avare battute 
il rapporto anche fisico tra 

il protagonista e il mondo che 
lo ciiconda ci e riuscito In 
questo senso particolarmente 
felici ci wna parsi l incontro 
tra Stefano e il ragazzo bari 
sta la sequenza della teìefo 
nata alla madre ti breie col 
loquie col fratello e anche il 
colloquio col padre Tipica 
della scelta del wg sta ci è 
sembrata la sequenza dell esa 
sperante viaggio in tram io 
lutamente prn a di « troi ate » 
e di «dweisni» che pero 
non raggiunga a del tutto l w 
tensttà necessaria 

Il limite maggiore del film 
t-tai a tuttavia ci sembra 
nella sua inclinazione i erso la 
riflessione patetica su una 
condizioi e che ìm ece nella 
realtà si nutre di rabb a Vn 
limite molto pericoloso so 
prattutto m un telefilm che 
vuole instaurare un nitoi o rap 
porto critico con il pubblico 
dovuto in parte diremmo ori 
una certa chiai e intimista del 
lo cronaca che ha impedita 
spesso il necessario passaggio 
dalla ^esenzione ali analiti 

g. e. 

Dario Natoli 

televisione 
1° canale 

11,00 MESSA 

11,45 VERSO I L F U T U R O CON F I D U C I A 

12 00 U N A CASA P E R L ' U O M O 

12 30 S E T T E V O C I 

Riprende II programma musicale cura 
to da Pippo Baudo Le linee sono quelle 
conosciute I edizione serate perà è 
completamente strutturata In modo 
nuove 

13 30 T E L E G I O R N A L E 

14 00 A C O M E A G R I C O L T U R A 

15,00 SPORT I N V E R N A L I 

Oa Kltzbuehel Giuseppe Alber imi segue 

il concorso del l 'Hahnenkamm slalom 

speciale 

17 00 LA T V D E I RAGAZZ I 

a ) Le avventure di Rin T in T i n , b ) L e 

avventure del Gatto Silvestro 

18 00 LA D O M E N I C A E U N A L T R A COSA 

Spettacolo presentato da Raffaele Pisu 

1900 T E L E G I O R N A L E 

19,10 CALCIO Cronaca registrata di un tem 

pò di una partita 

19,55 T E L E G I O R N A L E SPORT, Cronache del 

par t i t i 

20,30 T E L E G I O R N A L E 

21,00 C O R A L B A 
Terza puntata del i giallo i diretto da 
Daniele D'Anza e interpretato da Ros 

sano B r u c i e M i ta Medici 

22,00 P R O S S I M A M E N T E 

22,10 L A D O M E N I C A S P O R T I V A 

23,00 T E L E G I O R N A L E 

2° canale 
17,20 A N G E L I N A M I A 

T r e att i di Paola Riccora Regia di Car
lo Lodovici Interpreti Dolores Palum 
bo, Gianni Musy E' una replica 

18 50 ERA L E S T A T E 
Programma musicale 

21,00 T E L E G I O R N A L E 

21 15 S E T T E V O C I SERA 

In questa edizione serale del gioco 

musicale presentalo da Pippo Baudo ri 

vedremo gli Interpreti dei • Frate l l i Ka 

ramazov • tanto per non dimenticare 

22,20 WEST SENZA T R E G U A 

Telefilm americano 

22,50 P R O S S I M A M E N T E 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO ora. 8 13 1S 20 23 
6 Mattutino musicale 6 30 Musiche della do
menica 7 35: Culto evangelico 8 30 V ta nel 
campi 9 Musica per archi 9 TO Mondo cat 
lotico 9 30 Metta 10 15 Salve ragazzi! IO 4Si 
Ferma la musica 1 1 3 5 II circolo de gen torli 
12 Contrappunto 12 28 Vetrina d Hit Parade; 
12 43 Quadritoglloi 13 15 Tea Ir no corti co 
veloce 13 30 Un pianeta che ti chiamo Napoli 
14 10 Contratti musicali 14 30 Le place 11 
classico? 1S40t Canzoni allo itadlot 15 30 
Tutto il calcio minuto per minuto 16 30 Po
meriggio con Minai 18 Concerto sintonico 19 
Counl down 19 30) Interludio mut calci 20 20 
Batto quattro 21 IO La giornata sportiva 21 25 
Concerto 21 55 Orchestre nella sera; 22 25 
Piacevole atcolto 22 45) Prossimamente 

Secondo 
GIORNALE RADIO ore 7 30 8 30 » 30 

10 30 11 3 0 13 30 16 25 18 30 19 30 
22 24; 6 Buongiorno domenica 7 40 SII ar-
dino a tempo di musicai 8 09 Buon t> ayg o 
8 14: Caffè danzante «• 4 0 11 mang ad sciti 
9 35 Gran Varietà 1 1 4 0 Chiamate Roma 3131] 
12 Anteprima sport 12 15 Quadrante 12 30 
Solo per gioco 13 I I Gambero) 13 35 Juke
box 14 Supplementi di vita ragia lalei 14 30 
Voci dal mondo 15 03 : Radio magìa; 15 30 La 

Rossano Brazzl 
Corrida; 16 20 Buon viaggio, 16.30 Domenica 
sport) 17 34 Pomeridiana 18 40 Aperitivo m 
muiicij 19 13 Stasera slamo ospiti di t 19 5 5 
Quadrifoglio 2 0 1 0 Albo d oro della lir ca 
21 05t Un cantante tra la folla 21 10 Le bai 
taglie che fecero il mondo 22 10 L avuentu 
riero, 23 Bollettino per i naviganti; 23 05 Buo 
na notte Europa. 

Terzo 
Ore 10 Concerto di apertura I I 1S Pre

senza rei ig osa nella musicai 12 10 Tre b o 
grafie di Kant; 12 20 I Trli per pianoforte 
violino e violoncello di Frani Joseph Haydn 
13 Intermezzo, 14 Folk Music 14 10 Le or 
chestre sinfoniche! 15 30 Pai de deux 16 SO 
Vincenzo Legrenzio Ciamp 17 30 D scograf a 
18 Incontri con la narrativa 18 45 Pagina 
aperta 19 15 Concerto dalla sera 20 15 Pai 
tato a presente 20 45 Poesia nel mondo 
21 II giornale del Terzo 21 30 La voce 
che grida da Gandersheim 22 20 Rivista della 
riviste 

La settimana radio-tv 
PICNIC (TV lunedi, 1°, ore 21) 

Film Regia di Joshua Logan Interpreti Kim Novak e William Holden Tratto da 
una commedia di William Inge premiato negli Stati Uniti con il Pulitzer questo film 
del 1955 (già in programma qualche settimana fa e poi rinviato) ha come protagonista 
un « maggiorato fisico » un bel giovane senza fissa dimora né professione che con 
il suo fascino e il suo spirito apparentemente anticonformista (m realtà il giovane 
cerca di sistemarsi sposando una donna con soldi) porta il turbamento nei sensi t 
nel cuore di alcune donne giovani e non più giovani m un piccolo centro 

DENTRO IL CARCERE (TV - martedì, 2°, ore 21,15) 
Seconda puntata dell inchiesta di Emilio Sanna e Arrigo Montanari Gli autori si occu 
pano questa volta della vita nelle case di pena e oe nelle galere mostrandoci scorci 
di alcune fra le carceri più famose d Italia e anche I unico esempio di « prigioni senza 
sbarra » 

LA SIGNORA DI SHANGAI (TV - mercoledì, 2°, ore 21,15) 
Film Regia di Orson Welles Tra gli interpreti Rita Hayworth 

IL RICHIAMO DELLA FRONTIERA (TV - mere, 1°, ore 21) 
Nella terza puntata il progiamma di Pietro Fintus e Luigi Costantini cont nua nella 
sua rievocazione cr tica del mondo del Weat americano 

CORALBA (TV - giovedì, 1°, ore 21) 
4a puntata de) giallo diretto da Damele d Anza e interpietato di Rossano Biazzi 

TV 7 (TV - venerdì, 1", ore 21) 

TRE CITTA' I N GUERRA (TV • venerdì, 2°, ore 22,15) 
Arrigo Petacco h-\ montato questa ultima puntata delia sene documentaria su Berlino 
dalla quale viene ricostruita la stona in guerra fino ali entrata dell armata rossa 

Nikolaj Suchanov i 

CRONACHE 
DELLA 
RIVOLUZIONE RUSSA 
Un libro famoso sempre citato e mai tradotto giorno per 
giorno dall interno gli avvenimenti dal febbraio ali otto 
bre 1917 una galleria indimenticabile dei personaggi chiave 
di quegli eventi grandiosi da Lenin a Trotskij da Stalin a 
Lunacarskij da Kamenev a Zinovjev da Miliukov a Martov 

Due vDÌuml rilegai In tela pp 1 960 t i^ooo 

EDITORI RIUNITI 


