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Duecento 
burattini 
di Sarzi 

per Satie 
e Banchieri 

Chiusa in bellezza la XXVI Estate 

La crisi della musica 
non arriva a Fiesole 

Un concerto di musiche di Bruno Maderna, 
che ha parlato delle sue opere al pubblico 
I meriti dell1 Amministrazione comunale 

REGGiO EMILIA - II Teatro Sperimentale del Burattini di 
Otello Sarzi presenters in prima, I'll agosto, nel cortile del 
Palazzo del Principi a Correggio, in un unico spettacolo, due 
interpretazioni sceniche con musica della « Genoveffa di Bra-
bante» di Eric Satie e della «Pazzia senile • di Adriano 
Banchieri. Saranno in scena in tutto duecento burattini, in 
grandezza naturale, moss! da dieci animator!. Nella prossima 
stagione lo spettacolo sara portato in lournee in Italia. NEL
LA FOTO: una scena di cGenoveffa di Brabante > 

Tutti al lavoro i 
registi sovietici 
In preparazione numerose opere che si 
preannunciano interessanti e particolar-
mente indicative della realta del paese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2. 

Concluso il Festival interna-
zionale del cinema e raggiunti 
alcuni risultati sul piano delle 
coproduzioni e delle vendite 
all'estero. la cinematografia 
sovietica e impegnata in una 
serie di nuovi film che sono 
in fase di produzione o di 
montaggio nei vari studi del 
paese. La maggiore attivita, 
comunque. si registra a Mo-
sea nello stabilimento della 
Mos/ilm, dove sono in lavo-
razione alcune pellicole desti-
nate — a quanto risulta — a 
dominare il mercalo del pros-
simo anno. Cerchiamo, quin-
di. nel vasto panorama che 
ci e stato presentato, di in-
dividuare le opere che si 
preannunciano interessanti e 
maggiormente indicative di 
una certa realta. 

Vediamo cosi che Andrei 
Mikhalkov-Koncialovski — il 
regista rivelatosi nel 1966 a 
Venezia con // primo maestro, 
confermatosi con Nido di no-
bill (da Turgheniev) e con 
Zio Varna (da Cechov). e no-
to solo ad un ristretto pub
blico di critici anche per 
Gli amori di Assia la zoppa 
— sta girando. nei pressi di 
Serpukov. la Romanza degli 
innamorati, opera dedicata ai 
problemi morali della gio-
ventu. Anche il regista An
drei Smimov — alhevo di 
Romm ed autore della Sta-
zione di Biclorussia — sta 
Iavorando attorno ad un te-
ma analogo nel film dal ti-
tolo Le sorbe sono bacche 
ienere. 

Altro film in preparazione 
« Mosca, amore mio dei re
gisti Aleksandr Mitta (autore 
di numerose opere dedicate 
ai bambini) e Kenzi Yosida, 
che narra la storia dell'amo-
re di una ballerina giappo-
nese con uno scultore sovie-
tico. Aleksandr Zarfchi ha in-
vece gia pronta la versione 
cinematografica del rcmanzo 
di Konstantin Fedin Le citta 
e gli anni. 

Altro lavoro che si prean-
nuncia interessante e La seel-
ta deU'obiettivo che Igor Ta-
lankin (di lui ricordiamo: In 
troduzione alia vita dedicato 
ai giovani nel periodo della 
guerra e Stelle di giorno, 
omagglo alia poetessa Olga 
Bergholz, che durante l'asse-
dio di Leningrado rincuord, 
con i suoi vers! e i suoi com-
menti lettJ alia radio, i pro-
pri conc'.ttadini) sta per gi-
rare negli studi moscoviti 
prendendo spunto dalla vita 
dello scienzlato Kurciatov. 

Ai rapporti umani (la re-
sponsabilita dell'uomo nei 
confronti degli altri uomini) 
sara. invece ispirato II nuo-
vo film deU'az=rbaigiano Az-
dar TbraRh'mov. Intitnjato 
Problemi del cuore. Inf̂ ne 
un film sulla classs operaia 
sara quello che Jul! Karaslk 
(autore di Dingo, cane sel-
mggio, II S luglio, Il gabbia-
no) sta montando in questi 

Tlorni e che ha per titolo 
I mese piii caldo. 

annl fa moriva a Mo-

sea il regista Friedrich Erm-
ler. Lo ricordano oggi registi 
ed alUevi. critici e uomini di 
cultura che ebbero modo di 
seguirlo ed apprezzarlo du
rante l'intensa attivita svolta 
dagli anni '20. Entrato nel 
mondo del cinema giovanis-
simo ed in anni caratterizzati 
da profonde e significative 
trasformazioni, Ermler — scri-
ve Sovietski Ekran — era gia 
un comunista profondamente 
legato alia vita del suo pae
se. Inizib Tattivita con film 
dedicati alia storia della gen-
te semplice e segul poi, passo 
passo. l'evolversi della socie-
ta sovietica. La critica attua-
le — ricordando Contropiano 
che Ermler giro insieme a 
Jutkevic nel 1932 — rileva 
che questo film segn6 il pun-
to di partenza « per tutta una 
serie di trionfi del cinema 
sovietico degli anni *30 ». Erm
ler — sottolinea poi Sovietski 
Ekran — si e caratterizzato 
come regista di film politic! 
ed e quindi a lui che bisogna 
riallacciarsi a nel momento in 
cui si parla con sempre mag
giore insistenza della neces
sity di presentare opere poli-
ticamente imoegnates. 

Carlo Benedetti 

Dal nostro inviato 
FIESOLE, 2 

Una rlcca serata di musiche 
di Bruno Maderna, nella stu-
penda cornice della Badia, ha 
concluso la ventiseleslma Esta
te flesolana, una delle piu vi-
ve initiative culturali della 
Toscana. 

L'autore stesso. col linguag-
gio semplice e non formale 
che gli e proprio, ha «spiega-
to » le composizlonl e la pro
pria posizione di «autore di 
avanguardia ». Per molti e sta-
ta lndubblamente una sorpre-
sa. Maderna, infatti, rifiuta 
l'avanguardia come etichetta 
di giochl ermetici; al contra-
rio, nel rapporto musica-so-
cleta. egli pone l'accento sulla 
necessita dell'artista di essere 
compreso dalla gente e sulla 
qualita di un'arte che esprlma 
sentiment! e pensieri reali, 
tali da riuscire, appunto, com-
prensibili. Da ci6 il rilievo che 
Maderna da allu « melodia » e 
l'appassionata difesa che egli 
ne tesse contro il tecnicismo 
fine a se stesso. 

Tutto questo puo sorpren-
dere in un autore che, nato 
nel 1920. e da una ventina 
d'anni un caposcuola nel set-
tore delle ricerche piu avanza-
te: daU'elettronica alia seria-
lizzazione integrale, accanto a 
Boulez, a Stockhausen e via 
dicendo. 

Ma le musiche stesse esegui-
te nella serata han provvedu-
to a chiarire quale s!a il sen-
so in cui Maderna parla di 
« melodia » e di espresslone: 
che non e evidentemente quel
lo del canzonettismo, ma di 
una moderna cantabilita de
gli strumenti usati sovente da 
soli per far emergere questo 
elemento. 

II Pezzo per viola, la Aulodia 
per oboe, i Tre pezzi per flau-
to — magistralmente eseguiti 
da Aldo Bennici. Lothar Faber 
e Angelica Sveekorst — nan-
no illustrato pienamente il 
concetto. Pol i tre strumenti 
si sono uniti nella fantasiosa 
Serenata per un satellite, libe-
ramente costruita (un - gioco 
dell'oca musicale. dice Mader
na) tra percorsl obbligati con-
tinuamente varianti. come s'e 
visto quando. rispondendo aeli 
applausi del pubblico. se n'e 
udita una seconda versione. 
diversa, ed eguale ad un 
tempo. 

II programma e stato com-
pletato da un singolare pezzo 
elettronico, intitolato Tempo 
libero che. composto per un 
congresso di architetti, rap-
presenta un esempio di «am-
mobiliamento sonoro » cui do-
vrebbero concorrere gli stessi 
ascoltatori. La serata. arric-
chita da un interessante di-
battito. ha avuto un successo 
vivissimo. 

Essa ha concluso, come di-
cevamo. il ciclo della Estate 
fiesolana che. con gli scarsi 
sussidi dello Stato e della Re-
gione. ma con il consistente 
sforzo del Comune. si pone co
me un modello di iniziativa 
culturale e democratica. Mu
sica. teatro. cinema si alter-
nano in un centinaio di sera-
te (oltre meta a itinerant!» 
nella provincial sposando 
classic! e contemDoranei. in 
edizicni moderne ad opera di 
artist! famosl e di giovanis-
simi. 

Evidentemente. la crisl che 
ha cololto il vicino Teatro Co
munale fiorentino non si e 
estesa a Fiesole. La ragione e 
evidente. Essa riposa nella po-
litica di massima diffusione 
della cultura ad alto livello 
oerseguita dal Comune di Fie
sole. in associazione con la 
Azienda del turismo fiesolano 
e dell'Amministraz'one Drovin-
ciale di Firerjze. Politica che. 
come annuncia il sindaco 

Adriano Latlnl, trovera una 
appllcazlone ancora piu larga 
col nuovo Ente Teatro Roma-
no e con la sua « consulta che 
porra a diretto contatto la vi
ta dell'Ente con la realta e con 
le lstanze deH'associazlonismo 
popolare fiesolano e col mo-
vimento culturale, ricreativo 
e sindacale della provlncia di 
Firenze ». 

Ottimo auspiclo per la pros
sima XXVII Estate. 

Rubens Tedeschi 

Teatro 

Carne in scatola 
Con Carne in scatola si con

clude la trilogia sull'omoses-
sualita di Riccardo Reim, do-
po Ragazzo e ragazzo e Oh 
mamma!. Ufficialmente, Reim 
non ha chiarito le date di ste-
sura dei suoi test!, ma se Oh 
mamma! (che spiegava la ge
nes! deH'omosessuallta nella 
coscienza di un ragazzo «ca-
strato » dalla madre) esprime-
va con efficacia la condizione 
repressive di Marcello, e Ra
gazzo e ragazzo tentava di 
rappresentare la «liberta ses-
suale » desrli omosessuali come 
privilegiata rispetto all'inte-
grazione di un uomo «nor-
male». quest'ultimo Carne in 
scatola rivela un'espllcita in-
voluzione del discorso ideolo-
gico-estetico di Reim rispetto 
alle sue prove precedenti. E 
la rivela a tal punto che la 
stessa stesura di Carne in sca
tola sembra essere anteriore 
a quella degli altri due testi. 

Carne in scatola, al limite, 
si pone come negazione degli 
stessi contenuti e obiettivi 
dell'attuale movimento di li-
berazione degli omosessuali: 
il giovane Mirko, dopo essere 
stato sorpreso con Andrea e 
aver quasi « rimossa » l'imma-
gine della violenza subita anni 
prima, si togliera la vita con 
un colpo di pistola perche in-
capace di soprawivere alia 
sua vergogna. Intorno a Mir
ko ruotano una serie di per-
sonaggi tradizionali, di amici 
e di coppie male assortite, 
espressione della poetica del 
«quotidiano» di Reim, ma 
qui il dichiarato verismo fini-
sce per identificarsi proprio 
con 1'assoluto artificio della 
costruzione dialogica e carat-

teriale. 

In definitiva, Carne in sca
tola non sfugge a una catena 
di contraddizioni interne che 
fanno regredire il discorso ver
so le sabbie mobili del moraii-
smo generico e della conser-
vazione. La stessa tranche de 
vie non trascende il oquoti-
dianon e il testo non rivela 
piu ample significazioni meta-
foriche o social!. 

La regia di Salvatore Solida, 
nel tentativo di rappresentare 
il naturale quotidiano (la o vi
ta » senza mediazioni), ha fi
nite per raffig^jrare l'invero-
simiglianza dell'artificio che e 
tutto il contrario della verita, 
la quale e sempre sintesi e 
metafora del reale. E anche 
gli interpret! — Liliana Paga-
nini, Augusto Canu, Alessan-
dra Palladino. Roberto Santi 
e Amerigo Saltutti — si sono 
rivelati astratti e falsi nella 
finzione. Cordiali gli applausi, 
e si replica al Teatro Tordi-
nona. 

r. a. 

Gran finale a lesolo con la TV 

Cantaairo: domani si chiude 
Nostro servizio 

SIRMIONE. 2 
Un po' ossessionato, nelle 

ultime tappe. dalle zanzare. 
il Cantagiro shew, anno do-
dici. e approdato stasera a 
Sirmione. Saba to sera lo SJ 
potra vedere. almeno parziai-
mente, in televisione. da le 
solo, dove lo spettacolo dara 
il suo addio. 

Uno spettacolo che un ad 
dio l*ha gia dato: ed e quello 
alle al] di folia plaudenle. 
perche la carovana non e'e 
piu; non ci sono piu i Mo-
randi e la Pavone; non ci 
sono piu le ugole nuove e le 
palette dei giurati. 

I temDl cambiano, i festival 
si ridimensionano, 1'industria 
del disco ha altre programma-
zioni, gli idoli hanno meno 
Iuccichii e Iustrini e cosi an
che ll Can tag) ro ha rinuncia-
to ad andare a raccogliere 
lungo !e strade alberate e le 
piazze assolate e dentro gli 
?:id. sporitvl t frutti della 
passione a 45 girl che l festi
vals teievlsivl scatcnavano 

Si e parlato di un Cantagl-
ro amblzioso anche sul piano 
della cultura. Piu che ambl
zioso, ci 6 parso promlscuo 
ed eterogeneo. Perche Paola. 
Borboni forse ha poco da 
sportlre, nelle abltudlnl del 
ooneumo spettacoliero, con 1 

i Delirium o Riccardo FogI! o 
il cabarettista Gian Porta o, 
ancora. Tony Santagata. Co
me Santagata non e cresciu-
to assieme alia ballerina Car-
la Bralt. 

Un grosso, in un certo sen-
so, avanspettacolo. diremmo 
piuttosto. con punte da music-
hall, che fanno parlare. ad 
Ezio Radaelli. l'organizzatore. 
di Las Vegas. Insomma, dal
la « parolaccia» dei comicl, 
con venature cabarettlstiche. 
alle raffinate coreografiche 
dl Patty Pravo, da un Inter-
vallo Hrico di Vilar con Pa
blo Neruda al canto-mimica 
popolaresco dl Santagata, ai 
dialettl classic!. 

II successo maggiore e an-
dato a Patty Pravo, una bion-
da e luminosa Patty Pravo, 
che sembra sprizzare autentl-
ca contentezza da tutti 1 pori, 
ormai lontana dalla venatura 
di moderna e barocca perver
sa degli ultlml anni Sessanta, 
ma anche da un tardlvo ro-
mantici&mo con lacrima in ta-
sca degli ultimi tempi. Suffi-
cientemente Ironica al punto 
da rifare dlvertlta II verso a 
se stessa ripresentando il suo 
repertorlo di ierl. E canca 
di vena ritmica, anche come 
ballerina: perche, nel Canta-
giro, Patty Pravo fa 11 suo 
piccolo ma complete show. 

Prima che la cantante vene-

ziana appaia, i benefic! U 
raccoglie il neo quasi marito 
Riccardo Fogli. anche se il 
massimo 6UCcesso lo ottiene 
rlpescando un vecchio succes
so, Tanta voglia di lei, d! 
quand'era ancora con i Pooh. 

Tony Santagata e comuni-
cativo piu che mai e il pub
blico risponde. Fa ridere an
che Gian Porta. Un po' meno 
Gianni Magni. Le due coppie 
di ballerini classici. fra cui 
la sorella minore di Giuliana 
Lojodke. vengono guardate. 
Isabella Biagini, tormentata 
fin dal via da] complesso di 
ritirars! ed ora con un piede 
gonfio, Iascia presto solo sul 
palco Tony Renis che non lo 
molla plO tanto facllmente. 
Enrico Montesano va, a sua 
volta, sul slcuro. E cos) via. 

Insomma, un Cantagiro, 
quest'anno. che e parti to con 
il rischlo di passarla brutta 
e che e andato via via guada-
gnando terreno. Forse alia 
nuova formula ci si deve un 
po* abituare. Ma piu ancora 
abbiamo avuto la sensazione 
che, un altro anno, dovra sa-
pere scegliere da un lato con 
maggior rigore il suo cast, 
dalraltro con maggiore coeren. 
sa. O tutto avanspettacolo, 
Insomma, o dawero un ko-
lostal a pld facce. 

La morte del regista 

Jean-Pierre Melville 

Fuuncantore 
tenero e crudo 
della malavita 

Un «bressoniano laico »„ apparentato alia nou-
velle vague daH'amore per la letteratura«nera» 
e per una certa stagione del cinema americano 

PARIGI, 2 
II regista cinematografico 

Jean-Pierre Melville e morto 
stamattlna nella sua casa; 
lerl sera, mentre cenava in 
un ristorante, era stato col-
to da una crlsl cardlaca. 
Aveva poco meno dl 56 an
ni, essendo nato 11 20 otto-
bre 1917. 

Durante l'ultima guerra, in 
esillo a Londra, Melville (il 
suo vero nome era Jean-Pier
re Grunbach) aveva studiato 
quegll autori ameriwini, co
me Hawks, Wyler, Ford, la 
cui lezione egli avrebbe poi 
cercato di segulre «trasferen-
dola su un terreno piu am-
biguo e intellettuale» (Sa-
doul). Produttore cinemato
grafico a partire dal 1945, e 
anche regista di cortometrag-
gl, Melville realizza nel 1947, 
quasi clandestinamente, /{ si-
lenzio del mare, dal celebre 
romanzo di Vercors; 11 film 
viene edito solo nel 1949, e 
riconoscluto tardivamente dal
la critica. Ad esso tengono 
dietro Les enfants terribles, 
da Cocteau (1950) e il piu 
commerclale Labbra proibite 
(1953). Anteslgnano, per qual-
che aspetto, della anouvelle 
vague», cui lo legano in par-
ticolare l'amore per la let
teratura « nera » e un'indub-
bia perizia tecnico-formale, 
Melville apparira come atto-
re in opere di Godard, Malle, 
Chabrol. Ma, dal 1956, la sua 
attivita di autore e prevalen-
te: firma * successivamente 
Bob le flambeur, Le jene del 
quarto potere, Ldon Morin 
prete, Lo spione, Lo sciacallo, 
Tutte le ore feriscono, l'ul
tima uccide, II samurai ov-
vero Franfc • Costello faccia 
d'angelo, L'armata degli eroi, 
I senza nome, Notte sulla 
citta. -

Da un punto di vista tema-
tico. l'lnteresse maggiore di 
Melville e per.il mondo del
la malavita, nel quale egli 
consapevolmente assimlla fuo-
rilegge e poliziotti, consi-
derati come protagonlsti em-
blematici di una lotta dispe-
rata, dalla quale, in definiti
va, tutti escono sconfitti. In 
questa stessa temperie esi-
stenziale, con sfumature ro-
mantiche e decadenti, il re
gista prospetta grandi avve-
nimenti storici come la Re-
sistenza, o i dilemmi morali 
e religiosl che, a un dato mo-

A Centocelle 

spettacolo 

ispiroto 

a Lorca 

Daniele lonio 

Continuano con successo, al 
Teatro Centocelle, le repliche 
dalla < Celomba e il leopar-
do», spettacolo su poesie di 
Fedtrico Garcia Lorca di cui 
• protagonista I'attore Luigi 
canto a lui, il chitarrista 
Mazianotte (nella foto); ac-
Henry Rivas. La rag I a • dl 

Julio Solinaa 

mento, lo avevano fatto clas-
sificare tra i clneastl di ispi-
razlone cattolica. 

Piu esattamente, Jean-Pier
re Melville e stato definlto 
« un bressoniano laleo» (Ra-
nlerl); e Bresson (che lo a* 
veva tra l'altro voluto come 
interprete delle Dames du 
Bois de Boulogne) si collo-
ca certo fra i suoi maestri 
sul piano dello stile: di quel
lo stile spoglio, severo, talo-
ra aspro, che spesso, se non 
sempre, ha riscattato l'opera 
di Melville dalle sue carenze 
contenutistiche e dalla con-
fusione ed equlvocita Ideolo-
glca (il regista era un con-
vinto seguace del gollismo e 
un sostenltore della censu-
ra). 

Yves Montand, che avreb
be dovuto « glrare » con Mel
ville. a partire da settembre, 
Contro-inchiesta, e che era 
uno dei suoi attori preferltl 
(con Belmondo e Delon), ha 
dichiarato, nell'apprendere la 
notlzia della morte del regi
sta: «Sia lo che mla moglie 
Simone Signoret, gli voleva-
mo molto bene, anche se su 
certi argomenti non eravamo 
d'accordo con lui. Eravamo 
pert completamente d'accor
do quando si parlava di ci
nema. Gli placeva il buon ci
nema e. sebbene non fosse 
un uomo facile, non si pote-
va far a meno di stimarlo». 

E' morto la 
cantante 
Rosetta 

Pampanini 
f * ROVIGO, 2 
La nota cantante lirica Ro

setta Pampanini e morta sta-
mane nella sua villa di Cor-
bola, un comune che dlsta una 
trentlna di chilometri da 
Rovlgo. La Pampanini era as-
sistita dal marito, dottor Dio-
mede. Alia soprano, il 30 gen-
naio scorso, era stata confe-
rlta la clttadinanza onoraria 
di Rovigo per l'amore che es
sa aveva per la terra polesa-
na; la cerlmonia si era svolta 
nella sala grande dell'Accade-
mla dei Concord!, alia pre-
senza di autorita regional!. 

Rosetta Pampanini e stata 
per circa vent'annl una delle 
piu apprezzate interpret! delle 
opere di Puccini e di Masca-
gnl nel • mondo intero. Era 
nata a Milano il 2 settembre 
del 1900 e aveva debuttato al 
Teatro Nazionale di Roma nel 
ruolo di Micaela nella Carmen, 
nel 19°n. lmponendosl imrae-
diata'caoite nei toni della so
prano Brlca con limpidi tlm-
brl e Iripasto fellce. Fu splen-
dida interprete di Boheme, 
Pagliacci, Iris, Turandot, Ma
dame Butterfly, Tosca, Fedo
ra, Wally, e in modo partico-
lare dl Manon Lescaut e dl 
Andrea Chenier, cantando nel 
principal! teatri Italian! e nei 
piu celebri teatri lirici del 
mondo: dal Colon dl Buenos 
Aires al Municipal di Rio de 
Janeiro, alio Stadth dl Ber-
lino, al Liceo d! Barcellona, 
all'Audltorium di Chicago, al-
l'Opera dl Parigi, e poi an
cora a Londra, a Montecarlo, 
a Praga, a Oslo, a Vienna e 
in molte altre citta. 

Come interprete, la Pam
panini si lascld molto guida-
re dal suo istinto: la sincerita 
delle espressloni, la sua mu-
eicalita e anche la riluttanza 
a indulgere alle svenevolezza 
e agli eccessivl languorl dl 
molte cantanti pucciniane pos-
sono tuttora essere considera
te esemplari. Di lei restano 
numerose lnclsionl fonografi-
che, recentemente anche ri-
prodotte in long-playing. • 

1953-1973: HOrJUINI CON I UBRI DEGU 

EDITORI RIUNITI 
CAMPAGNA PER LA LETTURA 
In occasione del • Mese delta Stampa Comunista » L'Unlta e 
Rinasclta. in collaborazione con gli Editor! Riuniti, pramuovono 
una campagna per la lettura. "mettendo a disposizione del pro-
pri lettori 7 PACCHI LIBRO degli EDITORI RIUNITI AD UN 
PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. Inoltre a chi acquistera 
uno o piu paechi ricevera in OMAGGIO UN MANIFESTO della 
Rivoluzione ruasa. 
E' una iniziativa destinata a diffondere l'lnteresse per il libro 
tra le masse popolari, i lavoratori • i giovani che dalla lettura 
vogliono attingere. oltre a nuove cognizioni. consapevolezza e 
sicurezza nella fbtta per il progresso • per I'emancipazione dal 
lavoro. 
L'oflerta specials * valida dal 10 giugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engels. Lenin 
MARX-ENGELS 

LENIN 

Carteggio 
6 voluml in cofanetto 
Opera scelte 

8.000 
2.000 

Costo totala 

Prezzo di vendita per i lettori detl'Unita e Rinascita 5.500 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 
REED 

MAJAKOVSKIJ 

I dieci -giorni che sconvolsero 
mondo 
Opera 
• voluml In cofanetto 

L. 1300 

• S300 

Costo totate L. 10000 

Prezzo dl vendita per i lettori dell'Unita e Rinascita L. 5^00 

II pensiero democratico 
delta nature DIDEROT 

VOLTAIRE 
HERZEN 

BLANOUI 
HELVETIUS 

Interpretazione 
Lettere inglesi * 
Sviluppo delle idee rivoluzionarie In 
Russia • 
Socialismo e azfone rivoluzlonarla > 
Dello spirito , • 

600 
100 

700 
900 
900 

Costo totala L. 3JJ00 

Prezzo di vendita par i lettori dell'Unit* e Rinascita L. 2.000 

4. tmperialismo e lotto di liberazione 
DAVIS 
MOISY 
HO CHI MINH 
THEODORAKIS 

La rivolta nera 
L'America sotto le a m i 
La grande lotta 
Diario del careers 

Costo totala 

Prezzo di vendita per i lettori dell'Unita • Rinascita 

L, 1.500 
> 1 4 0 0 
• 1.200 
> 1400 

L. 6.300 

4_ 3300 

5. Memorie e testimonianze di militanti 
AUTORI VARI I compagni L. 3.000 
CACCIAPUOTI Storia di un operaio napoletano » 1400 
CALANDRONE ComunisU in Sicilia • 1400 
MASSOLA Memorie 1939-1941 L. 1J00 

Costo totala 1_ 7 J 0 0 

Prezzo di vendita per i lettori dell*Un'rta • Rinascita L. 4 4 0 0 

6. La Resistenza 
LONGO 

COLOWBI 
MILANI 
BERGON'ZIN'I 
PAJETTA 
DE MICHELI 

Sulla via delllnsvrrazfom 
nazionale 
Neile mani 'del nemico 
Fuoco in pianura 
Ouelli che non si arresero 
Douce France 
7* Gap 

Costo totale 7 4 0 0 

Prezzo dl vendita per 1 lettori dell'Unita a Rinascita L. 4.000 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO 
AUTORI VARI 
NOVELLI 
FORTEBRACCIO 
AM3ROSINI 

Da Pinelli a Valpreda 
Dossier sul neofascismo 
Spionaggio Fiat 
Corsivi 7 0 
Rapporto sulla repressione 
I boss della mafia 

Costo totala 

Pre»o di vendita per I lettori dell'Unita a Rinascita 

800 
800 
500 
900 
700 

1400 

U 5500 

U 2400 

Desidero ricavare i paechi contrassegnati con il mmwro: 

LT3 O J HI LH E3 E LB 
segnare il numero corrispondente al pacco desiderato. 

Nome 

Cognome 

Indirizzo completo 

Ritagliare a inviare in b-jsta chiusa o incollare su cartolina 
postale intestando a: Editor! Riuniti, Viale Regina Margherita. 

00198 Roma, 
postaM a carte© della casa aditrica. 

290 

reai \0 

controcanale 
IL '43 IN SICILIA — Con la 
seconda puntata curata da 
Walter Preci e Walter Lica-
stro con la collaborazione di 
Franca Jovine, la serie Tra-
gico e glorioso '43 fia preso 
decisamente quota. II raccon-
to strutturato sul filo delle 
testimonianze di base lia spie-
gato, questa volta, tutta la 
sua efficacia: perche i testi-
monl sono stati scelti con 
Vintento di rendere piu viva, 
diretta, precisa la cronaca 
dei fatti — e non in ordine 
a un equilibrio di comodo — 
e perchd le testimonianze so
no state inserite in un qua-
dro complessivo che le soste-
neva e le confermava, vala-
rizzandole. Dalla puntata so
no cosi emersi chiaramente 

• alcuni dati di fondo: la so-
stanziale estraneitd delle po-
polazioni siciliane alia politi-
ca e alio «spirito» del fasci-
smo, che maturb rapidamen-
te in aperta avversione e sfo-
cib net primi episodi di Resi
stenza, anche annata; il con-
trasto tra la bolsa retorica 
della propaganda mussolinia-
na e il comportamento con-
creto dei capi fasctsti, locali 
e non; il diverso atteggia-
mento delle masse siciliane 
nei confronti dei nazisti, che 
si comportavano da occupan-
ti, e nei confronti delle trup-
pe anglo-americane, che ve-
nivano considerate liberatri-
ci; I'inuUlita di operazioni 
militari che, condotte nella 
assoluta sproporztone tra le 
forze alleate e quelle dell'as-
se presenti nell'isola, compor-
tarono il sacrificio di migliaia 
di soldati itallani, che alia 
guerra non credevano, che fu-
rono eroi per forza. 

11 racconto, sostenuto da 
brani documentari spesso as-
sai belli (basti pensare a 
quelli sulla distribuztone dei 
viveri), & stato a tratti anche 
minuztoso, senza scadere, tut-
tavia, al livelld della sempli
ce aneddotica, e ha fornito 
una serie di informazioni pre-
ziose, raggiungendo momenti 
di grande vivezza: come 

nel ricordi dei primi momen
ti dello sbarco, o nella dram-
matica descrizlone del mas-
sacro operato dai nazisti in ri-
tirata a Castiglione, o neVa 
rievocazione dell'attivlta del
le forze antifasctste, e dei co-
munisti in particolare; o co
me, per altro verso, nella te-
stimonianza dell'annunciato-
re Titta Arista, la famosa vo
ce che leggeva alia radio i 
bollettini fascisti. 

Al di la della rievocazione, 
perb, non si d generalmenle 
andati: e questo e stato il li
mite piu grave della punta
ta, del resto comune a tutti 
i documentari televisivi di ar-
gomento storico, anche ai mi-
gliori. Quanto sarebbe stato 
utile, invece, procedere anche 
sul terreno dell'analisi, lo 
hanno provato gli accenni 
che si sono avuti in questa di-
rezione: quando si & parlato 
della «colonizzazione» della 
Sicilia da parte del fascismo 
e della mancata riforma ggra-
ria; quando ci si & riferiti al 
separatismo e alle sue con
traddizioni interne. Senza 
dubbio proprio qui era la 
chiave per comprendere me-
glio gli avvenimenti storici e 
per conferire maggiore evi-
denza a certe affermazioni 
del commento. In particolare, 
una analisi piii consistente e 
ravvicinata del separatismo e 
dei suoi rapporti con gli ame-
ricani avrebbe permesso di 
mettere in luce Vautentico, 
oggettivo ruolo dei ttliberato-
ri» che fin dall'inizio mira-
rono a tenere in piedi la 
struttura sociale fondata sul-
I'oppressione e sullo sfruita-
•nento delle masse siciliane. 
In questa analisi avrebbe po-
tuto e dovuto trovar posto 
anche H preciso riferimento 
al ruolo della mafia siculo-
americana (alia testa della 
quale operavano in America 
Luky Luciano e in Sicilia Ca-
logero Vizzini), del quale, in
vece, si d completamente ta-
ciuto. E non certo per sem
plice dimenticanza. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI SPECIALI DEGLI ALTRI 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la seconda puntata di questa nuova 
serie di «servizi speciali» realizzati da giornalisti stranieri su 
argomenti e problem! di attualita. Ezio Zefferi ed Enzo Por-
cella hanno curato la tiasmissione, selezionando alcuni repor
tages stranieri per offrire la possibilita di un confronto con i 
« servizi speciali del Telegiornale» che si fanno in Italia. 

EVA E LA MELA (2°, ore 21,15) 
Va in onda questa sera l'adattamento televisivo di Eva e la 

mela, una commedia che Gabriel Arout ha tratto da alcuni 
racconti di Anton Cechov. Ne sono Interpret! Lauretta Masiero. 
Aldo Giuffre. Mario Plsu, Irene Alolsi, Anna Maria Conte. con 
la regia di Daniele D'Anza. La commedia, composta di sai 
episodi, propone diverse figure di personaggi femminili che 
vanno a formare un ampio ri tratto di donna, nel quale si 
avverte la pungente ironia di Cechov filtrata attraverso un sot-
tile umorismo tipicamente francese. 

SPECIALE DI ADESSO MUSICA 
(1°, ore 22) 

Va in onda stasera una monografia dedicata al pop, inse-
rita nell'ambito delle trasmlssioni del programma Adesso mu
sica curato da Adriano Mazzolettl. Lo special propone un breve 
cenno antologico sul fenomeno pop, corredato da alcuni brani 
filmati. Come di consueto, perd. il discorso critico sulla musica 
si rivela piuttosto evanescente e condizionato dalle direttive 
dell'industria discografica. Ne viene fuori, dunque, un quadro 
musicale mediocre e disorganlco, come un carosello pubblici-
tario ad uso e consumo dei «mercanti». 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La gallina 

piu piccini. 
programma per i 

18,45 La TV del ragazzl 
«Skippy il cangu-
ro» - «Cloc6 e le 
automobili». 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Servizi speciali del 

Telegiornale 
a Gli speciali degli 
altri». 
Seconda puntata. 

22,00 Speciale di adesso 
musica 
a II Pop ». 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Eva e la mela 

di Gabriel Arout da 
sel racconti di An-
ton Cechov. 

23.00 Sport 
Da Cesena: telecro-
naca diretta dall'ip-
podromo « Savio » 
della consueta cor-
sa otrlsn di trotto. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore: 7 . 
8 , 12 , 13, 14, 17, 20 e 23; 
6.05: Matttrtino musicale; 6 , 5 1 : 
Atmanacco; 7,45: lerl al Parla-
mento; 8 ,30: Canxoai; 9 : Venn* 
• gli autori; 9,15: Vol «4 le? 
11.15: RIcerca automatic*; 
11,30: Oaarto programma; 
12,44: I I sodanMricanta; 13.20: 
Una. commedia In 30 minuti; 
14,10: Corsia prcferenziate; 15: 
Per voi giovan:; 17,05: I I gira-
sole; 18.55: Musica e cinema; 
19.25; Auditorium; 20,20: Con
certo; 21,40: Musica d'archi; 
22,20: Andata • ritomo. 

Kadio 2" 
CIORNALE RAOIO - Ore: 6.30. 
7,30. 8,30, 10.30. 12.30. 
13.30. 16.30. 17.30, 1S.30. 
19.30 • 22.30; 6: I I mtttinie-
re; 7.40: Boongiomo; 9,14: 
Complessi eTestate; 8.40: Come 
• perch*; 8,54: Soonl a colori; 
9,35: Sent) che musica?; 9,50: 
Madamin; 10,10: Un disco per 

Testate 10.35: Special* oggi con 
M. Ranieri; 12,10: Regional); 
12,40: Alto gradimento; 13.35: 
Ruongiorno tono Franco Cerri • 
voi?; 13.50: Com* • perchti 
14: Sa dl fliri; 14,30: Regio
nal!; 15: La Certosa dl Parma; 
15.45: Cararai; 17,35: Offerta 
speciale; 19,55: Superestatat 
20,10: Andata • ritomo; 20,S0> 
Supersonic; 22,43: Musica l*fl-
gera. 

Radio .r 
ORE - 9 ,30: Benwiuto in Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musich* 
di Veradni; 11.40: Musich* 
italiane; 12,15: Musica nel tem
po; 13,30: Intermezzo; 14,30: 
Concerto; 15,05: L* sinfoni* di 
Sibelius; 16,15: Disco in vetri-
na; 17.20: Concerto; 18,10: 
Fogli d'album; 18.30: Musica 
leggera; 18.45: Pianoforte oggi; 
19,15: Concerto serale; 20.15: 
Cirilta estratcrrestri; 2 1 : Cior-
nal* del Terro; 21,30: Rassegn* 
Preraio Italia; 22,05: Parliamo 
di spettacolo. 

UN GRANDE SUCCESSO DEGU 

EDITORI RIUNITI 

• cura di Roberto tonchto - prafaiiono di Eric Hcbabawm 

I I panorama dalla grand! rrvoluirorrl cha hanno cawiblala 9 
daatinQ dal mondo** 
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