
I ' U n i t d / mercoledl 1 agosto 1973 PAG. 7 / spettacol i - a r te 
II compositore ospite del Ministero delta Cultura dell'URSS 

Nono: e da scoprire la 
nuova musica sovietica 
II maestro italiano e rimasfo particolarmente impressio-
nafo dalle opere dei giovani aufori delle varie repub-
bliche - Ribadila la necessita di maggiori scambi cultural) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 31 

II lavoro di preparazione 
per il « teatro-musicale » de
dicate alia «partecipazione 
della donna alia lotta per la 
trasformaziono della societa» 
— che il compositore Luigi 
Nono e il regista della Ta-
ganka Juri Liubimov hanno 
lntenzione di mettere in see-
na alia Scala di Milano — pro-
cede regolarmente. Nono e 
Liubimov hanno lavorato in 
questo ultimo mese — insie-
me con lo scenografo David 
Borovski e con i coreografi 
Natalia Kassatkina e Vledi-
mir Vassilov — attorno alia 
prima stesura dell'opera, « rin-
chiusi» in una residenza del-
l'Unione dei compositori nei 
pressi di Mosca. 

Nono — ospite del Ministe
ro della Cultura — ha comun-
que approfittato della perma-
nenza nell'URSS per prende-
re contatto con il mondo del
la musica e per discutere con 
compositori, critici e musici-
sti le nuove tendenze che si 
registrano nel paese. Ha co-
si incontrato (dopo una se-
rie di colloqui con il mini-
stro della cultura, Furtseva, 
il vice ministro Popov e il 
compagno Zagladin. vice re-
sponsabile della Sezione este-
ri del CC del PCUS) i com
positori Kaciaturian, Kara Ka-
raiev, Tulikov. Molcianov, il 
critico Nestiev, il professor 
Ghinsburg del Conservatorio 
della capitale, 1 redattori del
la rivista Musica sovietica e 
durante i colloqui e le visite 
agli istituti musicali ha avu-
to la possibilita di ascoltare 
i nastri delle esecuzioni di 
giovani compositori delle re-
pubbliche. 

« I vari nastri ascoltati — 
dice il compositore — hanno 
suscitato in me un grande 
interesse: ho scoperto che vi 
e un nuovo sviluppo della 
musica sovietica e che nelle 
varie repubbliche si incon-
trano giovani di valore che 
producono opere di rilievo. 
Naturalmente non ho avuto 
la possibilita di ascoltare tut-
to, ma devo dire che i gio
vani — armeni, georgiani, 
azerbaigiani, estoni — dimo-
strano di possedere una gran
de capacita inventiva e di sa-
persi collocare su un piano 
internazionale di altissimo li-
vello. E' quindl necessario svi-
luppare un contatto frequen-
te e regolare con i giovani 
compositori sovietici». 

Nono prosegue ricordando 
le eccezionali composizioni 
ascoltate durante il soggior-
no. «Ricordo — ci dice — i 
nastri con le registrazioni del 
georgiano Ghia Kanceli la cui 
Seconda Sinfonia, scritta nel 
1970 ed intitolata Canto e ba-
sata su antichi motivi delle 
zone caucasiche. Kanceli, che 
ha 38 anni, mostra una con-
cer.ione musicale — che qui 
viene definita staticita dram-
muturgica — che non ha nul
la dello sviluppo sinfonico or
chestrate della musica euro-
pea, ma e basata sui canti 
orig'nali del proprio paese e 
si sviluppa con tutta una tec-
nica di fasce sonore, di ten
sion! timbriche, di materiale 
sonoro dinamico, rivelando co-
si un talento musicale che, 
sul piano internazionale, mo
stra una posizione assoluta-
mente originale. Un altro com
positore che ho apprezzato 
e Scirvani Cialaiev dei Da-
ghestan. Ha 37 anni e corn-
pone canti, tratti dalla tra-
dizione popolare daghestana. 
che si caratterizzano per una 
particolare intonazione vocale 
e per una originale espres-
sione musicale. Anche Boris 
Tischenko, allievo di Sciosta-
kovic, mostra, nella sua Ter
ra Sinfonia, scritta nel 1966. 
una grande capacita costrut-
tiva, contrappuntistica. di 
grande sviluppo. rispetto a 
Sciostakovic e Prokofiev, nel 
senso armonico, melodico e 
formate. Tischenko, che ha 34 
anni, usa tecniche assoluta-
Tnente originali dominando 
Torchestra, la forma e la ma
teria musicale. Ho poi ascol-
tato un concerto, per violi-
no e orchestra, del composi
tore moscovita Alfred Schnik-
te. Si tratta, a mio parere, di 
uno dei nuovi grossi talenti 
musicali. Oltre a lui ho poi 
avuto modo di apprezzare il 
direttore d'orchestra Ghenna-
di Rodzestvenski — che ha 
grandi qualita interpretative 
— e 1'eccezionale contralto 
armena Melkumian». 

Si e conclusa 

la parte stinerante 

del Rally canoro 

SALERNO. 31. 
Si e conclusa ad Ascea Ma

rina, in provincia di Salerno. 
la parte itinerants del II Ral
ly canoro Partito da Fiuggi 
11 20 giugno scorso, esso ha 
attraversato tutta la peniso-
la, per dare spettacolo in 15 
localita turtstiche. La sera 
del 5 settembre, quindici fi
nalist! si daranno battaglia 
el Poggio Diana di Salsomag-
#ore; sette «cadranno» sot-
to il verdetto delle glurie; 
otto disputeranno la finale 
la sera successiva. 

A Salsomaggiore partecipe-
ranno agli spettacoli Corra-
do, Sandra Mondaini e il 
maestro Roberto Pregadio con 
git otto regazzt del «Living 
Oroupa. 

« II panorama che viene fuo-
ri — prosegue Nono — e quin
di particolarmente interessan-
te e impone serie rlflessioni. 
Ci ricorda. ad esempio, che 6 
necessario organizzare incon-
tri tra compositori, musicolo-
gi, direttori e teorici impe-
gnati seriamente sul piano 
creativoprofessionale. Ecco: 
da parte italiana potremmo 
insistere per incontri ai qua-
li far partecipare personaggi 
come Abbado e Polllni per 
mantenere i contatti al livel-
lo dei migliori rappresentan-
ti della musica italiana». 

Nono continua rilevando che 
i contatti con i giovani com
positori sovietici, dell'Ameri-
ca Latina e di Cuba («che 
stnnno affrontando problemi 
differenti. ma in un quadro 
unitario che presenta una pro-
spettiva dello sviluppo musi
cale assolutamente nuova, cioe 
il rapporto tra sviluppo del 
linguaggio tecnico e sviluppo 
di un significato semantico, 
non volgarmente contenutisti-
co, ma di grande pregnanza 
ideale nella musica di oggi, 
in un contesto sociale legato 
alio sviluppo del socialismo ») 
sarebbe oggi un contatto di 
grande valore per il mondo 
della musica occidentaie che 
e caratterizzato da una forte 
crisi tecnica ed ideologic 
«Ideologica soprattutto — sot-
tolinea Nono — dal momento 
che i compositori denunciano 
un asservimento alle posizio-
ni ufficiali governative occi-
dentali sia nord-americane, sia 
della Germania federale». 

II contatto che dovrebbe 
stabilirsi con i giovani com
positori dell'URSS. dell'Ame 
rica Latina e di Cuba — con
clude Nono — avrebbe quin-
di un grande significato. te-
nendo conto che la loro si-
tuazione si avvicina. per al-
cuni aspetti, a quella. inedi-
ta e nuova per U mondo oc
cidentaie. che si registra in 
Italia dove un gruppo di mu-
sicisti «sta lavorando at
torno a nuove forme musi
cali, per una nuova funzione 
della musica verso la classe 
lavoratrice ». 

Carlo Benedetti 

Beato 
tra le 
donne 

(ma non 
troppo) 

Esordio contemporaneo sugli schermi per marito e moglie: si 
tratta di Carmen Villani e di Mauro Ivaldi, che saranno ri-
spettivamente interprete e regista di a Anima mia >, un giallo 
grottesco sulle vicende di un impenitente play-boy minacciato 
di morte da una delle sue numerose fidanzate abbandonate. 
Protagonista del film sara Orazio Orlando; accanto a lui re-
citeranno, oltre alia Villani, Pamela Tiffin, Edmonda Aldini, 
Monica Nonet, Bernard Blier e Mario Adorf. NELLA FOTO: 
Orazio Orlando vezzeggiato da Carmen Villani e Pamela Tiffin 

In corso il festival lirico 

Opere di piccolo formato 
a Barga senza mondanita 

Messe in scena « Piccolo spazzacamino » di Benjamin Britten e 
« Mantici » di Giorgio Ferrari - Un'iniziativa che potrebbe collo-
carsi nel quadro dell'attivita per il decentramento regionale 

Nostro servizio 
FIRENZE. 31 

Nel complesso e spesso cao-
tico panorama dei festival mu
sicali estivi. il nome di Bar
ga-non appare. Certo non e 
compreso nella «griglia del
le mondanita» che si esten-
de lungo la fascia mitteleuro-
pea per soddisfare le esigenze 
dell'« intellettuale» a caccia 
di cultura e di riposo insieme. 

Qui a Barga la mondanita 
quasi non esiste. E questo e 
un merito. Tuttavia il Fe
stival lirico della citta di 
Barga corre il rischio di ri-
manere circoscritto in un ara-
bito puramente didattico, do
ve te famiglie dei benpen-
santi e facoltosi americani 
vengono ad ascoltare il sag-
gio finale dei loro figli, al-
lievi del corso estivo di per-
fezionamento. Mentre, colle-
gandosi alle strutture politi-
che della Regione. Barga po
trebbe veramente diventare 
un luogo di produzione liri-
ca co?Jocato nel quadro del 
decentramento culturale del 
Teatro comunale di Firenze. 
Qui, infatti, potrebbero essere 
eseguite e rappresentate ope
re e « operine» che il mas-
simo teatro cittadino non e 
in grado di accogliere per ra-
gioni di palcoscenico. Possia-
mo, pero. dare per certo che 
da quest'anno l'Amministra-
zione comunale di Barga si 
assumera l'onere di sostenere 
le manifestazioni estive. Que
sto lo vediamo come momen
to sicuramente positivo an
che perch6 il Festival, cam-
biando denominazione e fisio-
nomia si potrebbe appunto 
trasformare in un centra li
rico regionale. 

Lo spettacolo al quale ab-
biamo assistito si impemia 
sul Piccolo spazzacamino di 
Benjamin Britten e sui Man
tici, breve lavoro di Giorgio 
Ferra.l. scritto apposta per 
Barga, alia sua prima ese-
cuzione assoluta. 

L'opera d! Britten (1950) e 
una commedia di Upo bor-
ghese che vede un gruppo di 
giovani impegnati nel tentati-
vo di risalire da un aneddoto 
capitato alia nonna di uno 
di loro a un'opera adomesti-
ca » costruendo le scene, sce-
gliendo le voci, organizzando, 
insomma, lo spettacolo. Lo 
scopo, palesemente didattico, 
di Britten, si traduce, sul pia
no musicale, nei consueti lin-
guaggi « facili » e «inattacca-
bili» del compositore inglese 
che riesce a risolvere alia 
perfezione il problema di un 
linguaggio indubbiamente eli-
tario, nel senso di un 
rifiuto della condizione no-
vecentesc* dell'opera, attra-
verso un'operazione a livello 
di comunlcabilitA effetUva e 

come tale va interpretato. In 
questo la lezione Brecht-Weill, 
ovviamente abbondantemente 
edulcorata sul piano politico, 
sta alle spalle deH'esperienza 
didattica di Britten. Le pa
role del coro finale dei ra-
gazzi, al quale dovrebbe par
tecipare anche il pubblico, li-
mitano anche le frasi «chi 
vince e la virtu» e «evviva 
la liberta» le quali, gia che 
siamo a Barga, rimangono per-
sino a livello umanitario di 
tipo pascoliano. 

L'opera nella versione ita
liana. di Piero Santi e Franca 
Alfel e stata diretta con pre-
cisione da Ho stesso Santi e 
si e awalsa della regia di 
Ruggero Rimini, che ha sa-
puto organizzare lo spazio in 
modo da creare l'illusione di 
un ambiente vastissimo in 
cui i numerosi personaggi si 
muovevano con grande di-
sinvoltura e abilita. II coro 
del pubblico, « reinventato» 
da Rimini, e visto come un 
gruppo di ragazzi di oggi coin-
volti nella vicenda. Mary Mar-
chetti. scoperta da Rimini, ha 
sostenuto la parte dello spaz
zacamino (Sem). dimostrando 
di possedere spiccate attitu-
dini per il teatro. Citiamo al-
cuni degli interpreti principa-
li: il basso Paul Winter (lo 
spazzacamino Nerone). Fre
deric Bateman (l'assistente 
Clementino). Claudia Catania 
(la governante signora Brac-
co), la soprano Nancy Stal
ling (Rosa la bambinaia). 

/ mantici. farsa musicale 
in un atto di Giorgio Ferra
ri. diretta da Gianfranco Co-
smi per la regia di Leonard 
Schach, racconta di una fur-
ba moglie che disprezza il 
vecchio e sciocco marito. il 
quale si e messo in testa di 
diventare fabbro ferraio e 
passa il suo tempo a battere 
due martelli uno sull'altro. 
Ma per fortuna — dichiara 
la moglie — e'e chi mi con-
sola^. Alia fine, dopo alteme 
vicende, in cui i vari amanti 
vengono introdotti in casa e 
trasformati in « mantici fiam-
minghi » e « incudine », si tor-
na a ribadire che «la donna 
furba sempre gabba i tonti». 
Da un punto di vista musi
cale, il breve atto e stato 
trattato da Ferrari con garbo 
e ironia usando una sintassi 
estremamente lineare. Si di-
rebbe una gebrauchtsmusik 
filtrata attraverso 1'esperienza 
dei «sei» parigini (soprattut
to Milhaud) con un sapiente 
dosaggio, pero, di queste di
verse component! linguistiche 
che ne fanno un lavoro degno 
secondo nol di essere ripreso 

Citiamo alcuni personaggi: 
la brava soprano leggero Lin
da Philips (la mr>glie), Paul 
Winter (il poliziotto), Paul 
Griffith (11 lacche), David 

Adams (lo studente), Dome-
nico Guastaferro (il marito). 
L'orchestra delle due operine 
era quella del complesso se-
nese. 

Marcello De Angelis 

Sofia Loren 

Maria Schneider 

Burton e 

Mastroianni 

insieme in un 

film di De Sica 
Richard Burton, Sofia Lo

ren, Marcello Mastroianni e 
Maria Schneider (l'attrice di 
Ultimo tango a Parigi) reci-
teranno insieme nel film 11 
villaggio che Vittorio De Sica 
comincera a «girare» a Si-
racusa e nei dintorni dopo 
Ferragosto. 

II quartiere generate della 
produzione e stato fissato nel 
centenario albergo di Villa 
Politi dove sono state preno-
tate tutte le stanze. Le ripre-
se in Sicilia dureranno tre 
settimane. 

Richard Burton e atteso a 
Siracusa prima di Ferragosto. 
II celebre attore trascorrera, 
infatti, in Sicilia qualche 
giomo di vacanza assieme al
ia moglie. Elizabeth Taylor 
non potra, pero, restare ac
canto al marito per tutto 
questo periodo. Infatti, dopo 
la breve vacanza del Ferrago
sto. rattrice tomera a Roma 
dove e impegnata nella lavo-
razione del film di Giuseppe 
Patroni<Jriffi Identikit. 

Proprio ieri, infatti. Liz 
Taylor ha girato la prima 
scena che si e svolta all'inter-
no di un aereo. Particolare 
che ha mandato delusi foto-
grafi e curiosi. 

Identikit e tratto dal ro-
manzo di Muriel Spark (che 
in inglese si intitola The dri
ver's seat). 

«I1 film — ha dichiarato 
Giuseppe Patroni Griffi. che 
con Rafraele La Capria e an
che autore della sceneggiatu-
ra — e la storia di una don
na. LLse. che corre verso il 
suo destino predisponendolo; 
anzi provocandolo. anche se 
in parte la sua corsa e In-
consapevole. e lo cerca attra
verso un mondo ossessionato 
dal sesso, dalla mercificazio-
ne deU'erotismo. un mondo 
dilanlato dal sasnetto e dalla 
lntolleranza. In preda alia 
foil* di dlstruzlone ». 

Reso nolo il regolamento 

Canzonissima 
tragiocoe 

gara canora 
Tre fasi eliminatorie prima della finale 
Tra le novita una dotazione in « Jolly » 

E' stato varato e reso no-
to ieri il regolamento della 
prosslma edlzione di «Canzo
nissima », che sara trasmessa 
la • domenica pomeriggio, dal 
7 ottobre al 6 gennaio; la fi
nale andra in onda la sera. 

La manifestazione — dice 11 
regolamento — sara costituita 
da tre fasi preliminari e da 
una fase finale. Nelle prime 
due fasi i cantanti concorre-
ranno in due tornei separati: 
uno riservato a cantanti (so-
listl o «complessi») che par-
tecipano per la prima volta 
alia manifestazione, l'altro ri
servato a cantanti (solisti) 
che hanno gia partecipato a 
precedenti manifestazioni ab-
binate alia Lotteria Italia. 
Nella terza fase tuttl 1 can
tanti concorreranno unitamen-
te e, in base ai voti conse-
gulti, sara formata un'unlca 
graduatoria. Alia fase finale 
saranno ammessi nove can
tanti. 

La prima fase sara di cin
que trasmissioni di cui due ri-
servate ai « debuttanti» e tre 
agli altn sette cantanti (per 
trasmisslone). A seguito di 
ciascuna trasmissione della 
prima fase verra formata una 
graduatoria in base al pun-
teggio conseguito da ciascun 
cantante e costituito dalla 
somma dei voti attribuiti da 
una giuria costituita dalla RAI, 
dei voti eventualmente prele-
vati dai cantanti da una ((do
tazione iniziale» e delle pre-
ferenze espresse dal pubblico. 
Alia seconda fase della mani
festazione parteciperanno: i 
cantanti classificatisi ai primi 
quattro posti nel corso delle 
due trasmissioni per 1 ((de
buttanti »; i cantanti classifi
catisi ai primi cinque posti e 
quelle con il maggior punteg-
gio tra i sesti classificati, nel 
corso delle tre trasmissioni 
dei cantanti gia affermati. 

La seconda fase della ma
nifestazione sara di tre tra
smissioni, di cui una riserva-
ta ai debuttanti e le altre due 
dedicate agli altri otto per 
trasmissione. A seguito di cia
scuna trasmissione della se
conda fase, verra formata una 
graduatoria con gli stessi cri-
teri della fase precedente ed 
i cantanti classificatisi dal 
primo al sesto posto verranno 
ammessi alia terza fase. 

La terza fase sara dl tre 
trasmissioni, alle quali parte
ciperanno'I diciotto cantanti 
prescelti nella seconda fase 
(sei per trasmissione) senza 
suddivisione fra debuttanti e 
cantanti gia affermati. A se
guito di ciascuna trasmissio
ne della terza fase verra for
mata una graduatoria: saran
no ammessi alia fase finale i 
cantanti classificatisi dal pri
mo al terzo posto. 

La fase finale constera di 
una a finale » e di una a fina-
lissima». Nella « finalissima » 
(6 gennaio 1974) verra for
mata un'unica graduatoria tra 
i nove cantanti in base ai pun-
teggi derivanti dalla somma 
delle preferenze del pubblico 
espresse a seguito della tra
smissione a finales del 23 di-
cembre 1973 e dei voti attri
buiti da venti giurie costitui-
te dalla RAI in varie citta. 

I cantanti — afferma anco-
ra il regolamento — dovranno 
eseguire canzoni diverse in 
ciascuna fase della manife
stazione, fatta eccezione della 
fase finale, nella quale ver
ranno eseguite le stesse can
zoni della terza fase. Tutte 
le canzoni dovranno avere una 
durata massima di quattro 
minuti. 

Nella terza fase i cantanti 
dovranno esaguire una canzo
ne inedita, di autori italiani, 
in lingua italiana, non costi-
tuente elaborazione dl altre 
canzoni o di altre opere musi
cali in genere. 

A ciascun cantante, all'ini-
zio della manifestazione, sar i 
assegnata una «dotazione» 
equivatente a 70 mila prefe
renze espresse dal pubblico; 
tale « dotazione » sara suddi-
visa in sette parti denomina
te a Jolly », del valore di die-
cimila preferenze ciascuna. I 
a Jolly» potranno essere uti-
lizzati In ogni trasmissione 
delle prime tre fasi senza al-
cun Iimite e fino ad esauri-
mento degli stessi. 

La giuria costituita dalla 
RAI verra scelta per sorteg-
gio e sara composta di 49 
etementi nelle trasmissioni 
della prima fase, di 56 ele
ment! nella seconda e di 42 
nella terza. La giuria sara 
rinnovata a seguito di ciascu
na trasmissione. 

Le venti giurie della « fina
lissima B saranno composte 
ognuna di 25 elementi scelti 
per sorteggio tra gli abbona-
ti alia televisione. 

Nelle prime tre fasi della 
manifestazione i voti espressi 
dalle giurie saranno cosi at
tribuiti: nel corso di ciascuna 
trasmissione e mediante sor
teggio fatto con criteri stabi-
liti dalla RAI, ad ogni can
tante verra abbinato un grup
po di sette giurati, ciascuno 
dei quali potra attribuirgli da 
uno a tre voti; al termine 
della trasmissione, inoltre, 
tutti 1 giurati. che hanno gia 
votato separatamente per i 
singoli cantanti, partecipano 
ad una ulteriore votazione, nel 
corso della quale potranno as-
segnare un punto ad uno solo 
dei cantanti in gara. 

Ciascun membro delle giurie 
della « finalissima» esprime-
ra la propria preferenza per 
uno solo dei cantanti finali
st!. Agli effetti dei conteggi 
per le graduatorie relative al
le prime tre fasi, ogni punto 
attribuito dai component! del
le giurie sara considerato 
equivatente a mille preferen
ze espresse dal pubblico; ogni 
punto attribuito dai compo
nent! delle giurie per tuttl i 

cantanti in gara sara consi
derato equivatente a duemila 
preferenze del pubblico. Agli 
effetti della graduatoria fina
le. te preferenze espresse dal 
pubblico saranno calcolate, 
per ciascun cantante, in ba
se alia formula matematica 
gia adottata gli anni scorsi. 

Le preferenze del pubblico 
dovranno essere espresse 
esclusivamente mediante l'ln-
vio delle cartollne, apposita-
mente predisposte. Su ogni 
cartolina — nella quale potri 
essere espressa una sola pre
ferenza — dovra essere ap-
plicato uno dei tagliandi an-
nessi ai biglietti della «Lot
teria Italia 1973 ». 

Le citta sedl delle giurie per 
la « finalissima » saranno An-
cona, Barl • Bologna, Bolzano, 
Cagliari, Catania, Cosenza, 
Firenze, Genova, Milano, Na-
poll, Palermo, Perugia, Pe-
scara, Potenza. Roma, Torino. 
Trento, Trieste e Venezla. 

Mita Medici 

a Canzonissima 
Continuano le manovre pub-

blicitarie della RAI sul nome 
della presentatrice dl Canzo
nissima. Ieri, l'ufficio stampa 
della TV. ha comunicato — se
condo una nota di agenzla — 
che Mita Medici sara. con Pip-
po Baudo, la presentatrice del
la gara canora. Ci ripenseran-
no domani? 

le prime 

Cinema 

Perche mamma 
ti manda solo? 
Tra questa coproduzione 

colorata ltalo-franco-spagnola 
di Richard Balducci. e 11 film 
di Peter Bogdanovich Ma pa
pa ti manda sola? ' (in origi
nate, What's up, Doc?) e'e 
soltanto la mezza intenzione 
di un plagio, circa un titolo 
a cui si e camblato « genere ». 
Per quanto riguarda 11 «con-
tenuto», si tratta di una dif-
ferenza sostanzlale: mentre 
11 film di Bogdanovich si pre
senta come un bel cestlno di 
fragole, 11 film dl Balducci 
offre al pubblico estivo una 
frittata, meglio una omelette 
di uova marce. 

Chlarito. quindi, che il ten-
tativo dl plagio riguarda solo 
il titolo, non resterebbe che 
riferire soltanto sull'intrec-
cio, perch6 forme speciflche 
11 film di Balducci — recita-
to da Jane Birkin, Bernadet-
te Lafonte, Elisabeth Vlener, 
Serge Gainsbourg e Carlo 
Giuffre — non sembra, mo-
destamente, averne. La pelli-
cola dl Balducci riferisce sui
te avventure dl quattro ra-
gazze «emanclpate» alle pre-
se con le difficolta dl una 
rapina dedicata a un ladro dl 
quadri, 11 nostro Giuffre nel 
pannl di Don Miml. 

La circostanza vuole che il 
papa dl una delle ladre im-
prowisate che sta scontando 
anni di carcere, organizzi 11 
colpo in argomento proprio 
a danno del suo caro amico 
Don Miml, il quale, a sua 
volta, mentre subisce il furto 
in casa sua. si trovera lmpe-
gnato in un'altra ruberia in 
casa di un noto collezionlsta. 

Ma come si fa a lasciar soli 
certi registi? 

r. a. 
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EDITORI RIUNITI 
CAMPAGNA PER LA LETTURA 
In occasione del « Mese della Stampa Comunista » L'Unita e 
Rinascita, in collaborazione con gli Editor! Riuniti. promuovono 
una campagna per la lettura, "mettendo a disposizione dei pro-
pri lettori 7 PACCHI LIBRO degli EDITORI RIUNITI AD UN 
PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. Inoltre a chi acquistera 
uno o piu pacchi ricevera in OMAGGIO UN MANIFESTO della 
Rivoluzione russa. 
E' una inlziativa deitinata a diffondere I'intcresse per il libro 
tra le masse pbpolari. i lavoratori • 1 giovani che dalla lettura 

:. vogliono attingtre. oltre-
•' sicurezza^nMlalbtta p*>] 

lavoro 

WfV. consapevoletza • 
m*p4t remana|>Klone:a>| 

L'offerta special* • valida dal 1» giugno at 30'settembre. 

1. Marx, Engels, Lenin 
MARX-ENGELS Carteggio 

6 volumi in cofanetto 
Opere scelte 

U 8.000 
• 2.000 LENIN 

Cesto letol* L. M.000 

Preuo di vendita per 1 lettori deH'Unrta • RwascHa I , 5.500 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 
REED I dieci -giorni che sconvolsere • 

mondo 
MAJAKOVSKIJ Opere 

8 volumi In cofanetto 

Costo total* I . 10.000 

Prezzo di vendita per i lettori dell'Unita e Rinascita L. 5.500 

3. II pensiero democratico 
DIDEROT Interpretazione della mtnra L 600 
VOLTAIRE Lettere Inglesi » 7J0O 
HERZEN Sviluppo del le idee rhrotozkmarie iaj 

Russia • 700 
BLANOUI Socialismo e aztone rivohoionarla » 900 
HELVETIUS Dello spirito • $00 

Casta total* t . 3J0O 

Prezzo di vendita per i lettori detllMH* * RJnascHa U 2J0M 

4. Imperialismo e lotta di liberazione 
DAVIS La rivolta nera L. 1 JOB 
MOISY L'America sette le arrni > 1.800 
HO CHI MINH La grand* lotta • 1.200 
THEODORAKIS Diari* del career* • 1JD0 

Rai (!/ 

Cost* total* 

Prezzo di vendita par i lettori b*B*Unfta • 

5. Memorie e testimonialize 61 milHanti 
l_ 3.008 AUTORI VARI 

CACCIAPUOTI 
CALANDRONE 
MASSOLA 

I ccmaagni 
Storia di an 
Comunista in Sicilia 
Memorie 1939-1941 

Ceato 

Prezzo di vendita per 1 lettori deHlfnita * 

6. La Resistenza 
LONGO 

COLOW8I 
MILANI 
BERGONZINI 
PAJETTA 
DE MICHELI 

Sulla via dtfl-i 

Nelle auni-tfel 
Fuoco ia pianura 
OuelTi che no* i 
Douce Franc* 
7* Gap 

Costo 

Prezzo di vendita per i lettori deHlfnita • 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO 
AUTORI VARI 
NOVELII 
FORTEBRACCIO 
AVBROSINI 

Da Pinelli a Valpreda 
Dossier sol neofascismo 
Spionaggio Fiat 
Corsivi "70 
Rapporto sulla repressione 
I boss della mafia 

L 80S 

500 

Costo total* L. 

Preno di vendita per i lettori deQ'Unita a lUnascHa U 
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ricevere 1 pacchi contrassegnati 
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it mimero corrispondente al pace* desiderate. 

complete 

controcanale 
IL SONNO — La produzione 
del programml di divulgazione 
scientiflca si 6 andata lenta-
mente svlluppando in TV, negli 
ulttmi anni, a partire dalla 
creazione della rubrica Oriz-
zontl della scienza e della tec
nica, di Giulio Macchi, che 
aprl la strada in questo cam-
po, e, con atcuni Umiti e al-
cune contraddizioni, si 6 con-
guistata tin suo prestigio. 

Lavorando proprio per que
sta rubrica, Paolo Mocci ha 
maturato una competenza ed 
una capacita speciflca che or-
mat lo collocano forse al pri
mo posto tra quanti — anco-
ra pochi — si occupano di 
questo settore. Gia alcuni anni 
fa, una sua inchiesta docu-
mentaria sulla memoria, lo 
segnalb anche all'estero; poi, 
a confermare la serieta del 
suo impegno e venuta Medi-
cina oggi, una rubrica che, 
pur essendo statu ridotta (an
che attraverso la collocazione 
a tardissima ora) a « program-
ma di categoria », indirizzato 
quasi esclusivamente ai medi-
ci, ha conservato un notevole 
rigore culturale. 

Adesso, sta andando in on
da un nuovo programma di 
Mocci: II sogno, altra inchie
sta documentaria in sei pun-
tate. Anche qui, a giudicare 
dalle prime due trasmissioni, 
Mocci e riuscito a svolgere 
un'opera proficua, offrendo 
at telespettatori una nutrita 
serie di informazioni di pri
ma mano, in modo chiaro ed 
anche suggestivo, senza trala-
sciare I'aggancio all'attualita 
e I'indagine sulle implicazioni 
sociali dell'argomento. In que
sta seconda puntata, dedicata 
in particolare al processo del 
sonno e ai suoi diversi stadi, 
ad esempio, Mocci ha cercato 
di integrare strettamente im-
magini e commento parlato e 
interviste, permettendoci di 

assistere ad alcune fasi di qual
che esperimento e riferendo-
si ad avvenimenti di larga at-
tualita (vedi Vottimo colloquio 
con i due astronauti america
ni) o riihiamando problemi 
di carattere politico (vedi la 

testimonianza di London sulla 
tortura). 

Qui, dobbiamo dire, si sono 
avvertiti, pero, anche i Umiti 
entro i quali, oggi, la teletra-
smissione- viene tenuta. Pro
prio in riferimento alia tor
tura del sonno, abbiamo ascol-
tato qualche giomo fa, dal vi
deo, mia testimonianza sui me-
todi adottati dalla polizia por-
toghese: se alia RAI-TV non 
si fosse ormai da tempo scar-
tato 1'uso della « diretta », nul
la avrebbe impedito a Mocci 
di intervenire dallo studio — in 
questo come in altri possibili 
casi — nel corso della tra
smissione, per aggiornare il 
suo lavoro e conferire cosl 
al discorso una immediatet-
za ancora maggiore. 

Positivo, anche se ancora 
piuttosto timido, ci e sem-
brato anche il ricorso alle 
discussioni di gruppo (come 
quella ripresa all'Vniversith 
di Chicago): non solo perchi 
le discussioni di gruppo so
no sempre piu vivaci delle 
interviste al singolo, ma an
che perche attraverso questa 
via e possibile mettere in evi-
denza meglio i diversi pun-
ti di vista e anche i differen
ti problemi che caratterizza-
no la ricerca scientiflca. Si-
nora, uno dei maggiori Umi
ti, nei documentari di argo
mento scientifico, in televi
sione, e stato proprio quello 
di non unire la divulgazione 
al dibattito. 

Va aggiunta, a questo pun
to, un'annotazione tecnica, di 
secondaria importanza, ma 
non irrilevante: il doppiaggio 
delle interviste e dei collo
qui, viene ancora svolto se
condo un'impostazione che « 
direttamente mutuata dall'a-
nalogo lavoro che si fa per i 
film. I doppiatori recitano 
quindi i testi: e questo con-
ferisce un tono artificioso 
proprio a brani che, invece, 
per il loro taglio cronistico, 
dovrebbero conservare intera 
la loro immediatezza. 

g. c. 

oggi vedremo 

Ritagliare e inviare in busta chiusa o meoTlar* su cartolina 
postale intestando a: Editor! Rhmrti. Vial* Regin* Margherrta. 
290 • 00198 Roma. * ^ * 
Spese postal! a cerico doll* casa aaVtric*. 

L'UOMO E IL MARE (1°, ore 21) 
II linguaggio dei delfini e il titolo del primo episodio di un 

nuvo ciclo di trasmissioni realizzate dallo scenziato Jacques 
Cousteau. In una serie di viaggi a scopo di studio, Cousteau 
e la sua iquipe hanno seguito e esaminato da viclno la vita 
del delfino, cetaceo notissimo sin dalFantichita ma ancora sco-
nosciuto, sotto alcuni aspetti, all'odierna scienza etologica. 
Animate estremamente socievole, il delfino possiede un appa-
rato fisiolbgico che gli consente di muoversi anche in condi-
zionl di completa cecita. comunicando con i suoi simili — 
il delfino vive in comunita — grazie ad un singolare linguag-
gio_composto di sibili che. assomigliano al fischio limano. 

^ f f R R O R I ^ l A (2°, ore 21,15) 
Ambientato verso la fine del '43, 7/ terrorista — diretto da 

Gianfranco De Bosio ed interpretato da Gian Maria Volonte, 
Philippe Leroy, Giulio Bosetti. Tmo Carraro, Jose Quaglio, 
Franco Graziosi, Anouk Aimee — vede protagonist! alcuni 
partlgianl impegnati in atti di sabotaggio contro i tedeschi. 
Ricco di problematiche esistenziali insinuate in un lucido con
testo storico-politico, il film di De Bosio traccia un ritratto 
della Resistenza dal punto di vista umano che completa II 
quadro necessario per comprendere pienamente 11 significato 
dl un grande momento storico. Forte di un indiscutibile ri
gore di linguaggio e contenuti, schivo a qualsiasi genere di 
retorica, II terrorista nasce in un tardo neorealismo quale ve-
rifica politica dl un'esperienza che si e rivelata fondamentale 
alia crescita del cinema italiano. 

TV nazionale 
18,15 Centostorie 

Programma per 1 
piu piccini. 

18,45 La TV dei ragazzi 
a I ragazzi di Padre 
Tobia ». 

19,45 Telegiornale sport * 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 L'uomo e il mare 

«II linguaggio del 
delfini ». 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,00 Sport 

Da LIvorno: Cam-
pionati Italian! asso-
lun di nuoto. 

21,00 Telegiornale 

21,15 II terrorista 
Film. Regia di Gian
franco De Bosio. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7, 
9, 12, 13. 14. 17, 20 • 23; 
6,05: Mattutino musicale; 6,511 
Almanacco; 7,45: Ieri al Parla-
raento; 0,30: Canzoni; 9: I I 
tnlo pianoforte; 9.1 S: Vol e* 
lo; 11,30: Quarto programma-, 
12,44: II sadamerierata; 13,20: 
II mangiavoci; 14,10: Corsia 
preferential*; 15: Per voi aio-
vani; 17.05: II airasote; 1S.SS: 
TV-Mosica; 19,25: Momento 
musical*; 20,20: Ricordo 41 M. 
Laaroco; 21,20: Il foeco dei 
atarzJaal; 22,05: Hit Parade de 
la chanson; 22,20: Andata e ri-

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30. 
7JO. * ,30. 10,30, 12.30. 
13,30, 16.30, 17,30, 10,30, 
19,30 • 22,30; 6: II matthtie-
re; 7,40: Booneiorno; S.I 4: 
Complessi d*estat«; 0,40: Come 
e perche; 8,54: Melodramma; 
9,35: SenM che music*?; 9,50: 
Medamin; 10,10: Un disco per 
restate; 10.35: Special* ogfjj 

12,10: Regional!; 12,40: I aa> 
lalingua; 13,35: Buongiomo 
sono Franco Ccrri • »oi? 
13,50: Come e perch*; 14: Se 
di giri; 14,30: Regionali; 15: 
Una diga sul Padfico; 15.45: 
Cararai; 17,35: OHerta specie-
le; 19,55: Superstate; 20.1 Oi 
Andata e ritorno; 20,50: Su
personic; 22,43: „ e via discor-
rendo; 23,05: Musica leggera. 

Radio 3° 
ORE - 9,30: Benrcnuto in Ita
lia; 10: Concerto; 11: Mosictw 
di Veradni; 11,30: Musiche ita
liana d'oggi; 12,15: Musica rtet 
tempo; 13,30: Intenneizo; 
14 JO: Ritratto d'autore; 15.20: 
Musicne di Hindemilh; 16.13: 
Orsa miaore; 16,35: Musicne di 
Bach; 17,20: Fogli d'album; 
17,35: Jazz modem© e con
temporaneo; IS; Musicne di 
Marcello; 18,30: Corrier* del> 
I'America; 18,45; Musica core-
le; 19,15: Concerto serai*; 
20,15: Societa * costume nei 
personaggi dell'opera auffm 
20.45: Musich* dl Barber; 21: 
Concerto; 22: Giomals 4*1 
Terzo. 

UN GRANDE SUCCESSO DEGL) 

EDITORI RIUNITI 

• cura di Roberto BoncMo • prafstfoiw di Eric Hobsbawm 

H pMiorMM otif« grandi rivolution! cho hanno cawbtBte tf 
oostino d#l mondo** 
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