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Rappresenterà « L'elefante d'oro » 

La Volksbiihne di Berlino 
ai Festival dell'Unità» 

La compagnia teatrale del
la Volksbuhne di Berlino de
mocratica, diretta da Benno 
Besson, sarà In Italia per una 
serie di rappresentazioni al 
Festival dell'Unità: a quello 
nazionale di Firenze, e a Mila
no. Pavia. Terni e Perugia. 

Lo spettacolo che sarà pre
sentato dalla prestigiosa com
pagnia — composta di circa 
settanta elementi, tra attori e 
tecnici — è Der golden eie-
font («L'elefante d'oro»), un 
testo elaborato su una sagra 
popolare: la regia è di Prltz 
Marquardt. 

Protagonista del « racconto 
popolare» è Motschalkin, un 
contadino che un giorno. la
vorando la terra del suo pic
colo campicene trova un ele
fantino d'oro. Una slmile sco
perta significa la ricchezza, 
ma sarà anche la felicità per 
Motschalkin? La storia diven
ta sempre più fantastica: da 
una parte si schierano 1 col-
costóni, gli abitanti tutti del 
villaggio e perfino 1 familiari 
a chiedere di partecipare a 
una ricchezza che certo non 
può appartenere soltanto a 
chi. per caso l'ha trovata: dall' 
altra. 11 contadino con 1 suol 
«ogni di grandezza: la ric
chezza, 11 commercio, l'onore, 
la gloria, perfino la bellezza... 
Tutti sogni «borghesi», so
gni «all'americana» che non 
possono provocare altro che 
invidia, avidità, menzogna. 
Viene chiamato In causa 11 
pope e la sentenza è che 11 
contadino dovrà restituire al
la comunità l'oggetto trovato. 
Motschalkin tenterà allora di 
fuggire verso la luna a bordo 
di un enorme pallone costrui
to alla hell'e meglio. 

Ma dall'alto le cose si rive
lano in tutta la loro vera di
mensione; che significato ha 
una fuga slmile? Quale la vi
ta possibile fuori del mondo 
delia realtà? 

E Motschalkin ritorna a ter
ra, e nella precipitosa disce
sa l'elefantino d'oro, causa di 
tanto trambusto, cadrà dall 
alto andando disperso In mil
le frantumi. Il contadino po
trà tenere l'ultimo pezzetto 
rimasto. 11 più piccolo, come 
ricordo e mònito. 
NELLA FOTO: una scena del
l'Elefante d'oro nell'allesti
mento (iella Volfcsoii/ine. 

Pierre Boulez 
comporrà 

musica con 
il computer 

NEW YORK. 12 
Dopo un periodo di studio 

all'università californiana di 
Stanford, il compositore e di
rettore d'orchestra francese 
Pierre Boulez ha annunciato 
di avere Imparato a 3crvlrs! 
del computer come nuovo 
strumento musicale ed anche 
come mezzo di composizione. 

Il musicista ha detto che 
Intende, ormai sicuramente, 
cimentarsi nella composizio
ne di musica computeristica. 
Lo farà, però, non appena 
avrà tempo. Egli ha spiegato 
che 11 suo attuale lavoro di 
direttore musicale della New 
York Phllharmonlc, non gli 
lascia un momento libero, 
per cui prevede che non po
trà dedicarsi alle composi
zioni col computer che quan
do sarà rientrato a Parigi, do
po che. nel settembre del 77, 
sarà scaduto li contratto che 
ora lo lega alla famosa or
chestra newyorkese. 

Boulez tornerà, infatti, nel
la capitale francese per as
sumere la direzione di un 
nuovo Istituto musicale. l'IR-
CAM (Instltut de recherche e 
de coordlnation acoustlque-
musique) che tra i suoi fini 
ha anche quello di esplora
re la scienza e l'arte della 
musica composta appunto 
con l'ausilio del computer. 

Per quanto riguarda i nuo
vi esperimenti. Boulez ha 
detto: « Sarà come impara
re a suonare v.n nuovo stru
mento, o apprendere una 
nuova lingua, come 11 giap
ponese,... ». 

Nuovi film per Venezia 

Si allarga il campo delle 

proposte» della Biennale « 

VENEZIA, 12 
La rassegna «Proposte di 

nuovi film», che la Bienna
le di Venezia organizzerà dal 
26 agosto al 7 settembre pros
simo si è arricchita di altre 
pellicole. Per l'Italia saran
no presentati anche Terminal 
di Breccia, L'altro dio di Bar-
tollnl e II /rateilo di Mida. 
Tra l film stranieri Inseriti 
nella rassegna figurano, inol
tre, Afuna moto di Dlkongue 
Pipa: Il fidanzamento di 
Anna di Pandells Vulgarls: 
Death race 2000 di Paul Bar-
tei; Lenny Brace performan
ce film. Per favore non toc
cate le vecchiette e II mi-
utero delle dodtct sedie, tutti 
di Mei Brooks. 

E' stato, inoltre, precisato 
che la rassegna «Cinema e 
libertà », contrariamente a 
quanto affermato in prece
denza, si svolgerà dall'I 1 al 
18 ottobre e sarà dedicata In 
particolare agli studenti ve
neziani, con un inquadramen
to storico-Informativo che Il
lustrerà Il significato e 11 va
lore del film sulla Resistenza 
e le lotte di liberazione di 
Ieri e di oggi. 

Nell'ambito di questa ras
segna saranno proiettati, ol
tre ai titoli già annunciati. 
Portogallo, una storia euro
pea di Valerlo Ochetto e Lu
ciano Gregorettl. e Hearts 
and minds di Peter Davis. 

discoteca 
Un Mozart 
poco frequente 

N e l l a « te rmina la \ n r i e l ù «li 

compie*» ! s l rumcnl i i l i e f o r m e 

m u M c a l i adot ta t i da M o z a r t 

c o m p a i o n o ti ne he . a l l ' o m b r a d i 

opere ben p iù r ì l e \ a i i t i , quat 

tro Quartetti per f lauto e tre 

arch i ( v i o l i n o , •wola e v i o l o n 

i -e l io) , per la \ c r i l à b e n poco 

f r e q u e n t a l i ne l le >cdi concer l ì -

stielie e tu l io nominato anche 

i n q u e l l a d iscograf ie» . Si t r a m i 

d i opere compi l i lo nel 177" ( lo 

p r i m e t re . che recano i n u m e r i 

K 2 8 5 . 283a e 285h) e nel 1786 

( i l K 2 9 8 ) e ( Ie l late da occasio

n i c o n t i n u a l i come de l r e - I o 

era qui t t i i l ' o b b l i ^ o per l« l»w 

par ie de l l a musica col la del 

*700. Q u e l l e pnftine fresche e 

j i rn f l e \o l Ì . *pe*»o le« l imoni d i 

una routine non più che i l i -

pi i loi tH (e pare a d d i r i t t u r a che 

qua lcuna d i c-*e * ia a p o c r i f a ) 

ci \ e n j i o n o mer i to r i an ien le pro

por le da l l a K l . / \ in m i micro 

solco a f f ida lo al la r e a l i z z a / i o 

ne n i t ida e ra f f inat i * i l i un 

c o m p l e t o coHiitui lo per Tocca* 

«MONO ila S e \ c r i n o G a z / e l i o n i 

a l ( l au to . Sa l \ a tot*? A c c a l d o al 

\ i u l ino . O m o Asciol la a l la \ io-

la e Francesco St rano a l w o -

lonccl lo . 

D e l l o * lenito autore la Kra to 
presenta due famose Sonate per 
p ianofor te* In K 331 iti la I I I H I I -
I t iore , la K XÌ2 in la ma|£KÌorc, 
o l t re al le tlelme>»e v a r i a / t o n i 
M I « \ l i . \ oun d i r a i - j e ma-
m a n » K 2o5, n e l l ' e t e r u / i o n e 
de l I rc i i t i inenne Peter Aro i i«k> , 
a noi f inora scono-.ciulu. O n e 
rilo pianista hu cer tamente una 
notevole musica l i tà e un tocco 
le l i c e : i l tuo .Mozart , piuttosto 
« mol le » e romantH 'h i 'u ioan ie . 
potrebbe anche costi tuire una 
proposta t u m u l a n t e se non tos
se per la m a d o r n a l e scorrettez
za d i le t tura de i et co lor i t i w d i 
n a m i c i , che ve m o n o re inven 
ta l i e \ novo nenia quasi n e i -
Min rappor to con le pur prec i 
sissime ì n d i c a / i o n i d e l l ' o r i n i 
li a le m o z a r t i a n o . M a A r o n s k y 
è un in terpre te da tener d'oc
ch io , sempre chr ni decida a 
por tare u n pò* p i ù d ì n a p e l l o 
a l la m l i t ica che a f f ron ta . D e l 
quar te t to viennese A l b a n B e r g 
avevamo RÌà avuto occasione d i 

par laro su queste co lonne: es
so ci HI r i p r e s e m i ! ora in u n 
disco T c l e f u n k e n con due bra 
n i d i Schubcr t che sono t ra le 
p i ù incantevo l i pagine quar te t -
t i t t iche che si conoscano : si 
t rat ta i n f a t t i de l n . 13 i n la m i 
n o r e e d e l n . 9 i n sol m i n o r e , 
che Ì g iovani m e m b r i de l c o m 
plesso austr iaco i n t e r p r e t a n o 
col la seriola e la ded iz ione che 
conosciamo i n l o r o , e che pon
gono i n d u b b i a m e n t e questo 
c o m p l e t o t ra i p iù va l id i ©ni-
stenti oftgt in tale t-ottore. 

La scrittura 
di Liszt 

K' invece un bravo pianista 

i ta l iano B r u n o M r / z r n a , che 

i n l e r p r r l a per la P D U due v i r 

tuoslstici b r a n i d i L i n / i : la 

grandiosa Sonata in si m i n o r e 

e i l meno noto Towntanz ( D a n 

za m a c a b r a ) nel la \ e r s i o n e per 

p ianofor te solo. Mezzer ia spo*n 

fe l icemente una autent ica m n -

sienli là a una salda prcparuz io -

ii i ' lec i i icn. che gl i permet te d i 

r isolvere b n l l a n t e m e n l e i pro

b l e m i cun.plost i posti da l la 

scr i t tura pianist ica lU / . t iana . 

(Crediamo che abbia lu t t i i n u 

m e r i per imporsi **eriamcnle 

nel campo concert ist ico, m e n 

tri* per ora egli ci è personal -

n iente no lo qua* i esclusivamen

te at t raverso i l ( l i s c e 

l 'n a l t ro in terpre te d i note
vol i qua l i tà è P i e r r e Ainovt t l , 
che in te rpre ta d i slancio i n u n 
disco Kra to d i re t to da T h e o 
dor Guseh tbauer i l Converto 
per v io l ino e orchestra di Vieri-
d o U s h o n , (seguono due pezzi 
pei* sola orchestra : le ouver 
tu re * La ftrotla tfi r'ingu! e I.a 
bella \l elminti). Conclude la 
rassegna od ie rna un longplav-
ing d i « C e l e b r i s in tonìe i ta l ia 
ne », e cioè ouver tu re * d i ope
re d i Hossiui (Semiramide), 
V e r d i (Giovanna d' \rco). 
S p o n l i n i (V'estale). b e l l i n i 
fiSorma) o l t re ai due unica 
discograf ic i d i Lu ig i M a n c i n e l l i 
(ouver tu re d i Cleopatra) e 
A m i l c a r e P o n c h i e l l i ( i d e m 
dei Prometti S /WNI 'J . D i r i g e 
C I audio Scimone con l 'orche
stra f i l a r m o n i c a de l l a R a d i o 
Frat iovnr. 

g. m. 

Le « Serate in San Donato » 

A Zara musiche 
del Medioevo e 
del Rinascimento 
Una intelligente utilizzazione dei monumenti 
Tra le esecuzioni, da sepaiare quella del Nuo
vo Klaviertrio di Reggio Emilia, che è legata 
alla città dalmata da un rapporto di gemellaggio 

Nostro servizio 
ZARA. 12. 

La sagoma robusta della 
Chiesa di San Donato, esem
pio illustre di architettura 
croata del Medioevo, è diven
tata una sorta di simbolo del
la città di Zara, non solo Der-
che si tratta di uno del resti 
architettonici più antichi di 
questo centro, pure ricchissi
mo di testimonianze del pas
sato, ma anche perchè, fra 1 
tanti ricordi di dominazioni 
straniere (quella austro-unga
rica, quella veneziana, per 
non parlare delle numerose 
tracce romane), San Donato 
è invece un resto autoctono, 
testimonianza di una cultura 
locale che ha radici antiche. 
Cosi il venerabile monumento, 
che da un secolo e mezzo non 
funziona più come edificio sa
cro, o diventato anche 11 sim
bolo delle « Serate musicali In 
San Donato» che Zara orga
nizza ormai dal 1961: e va det
to fra parentesi che in questo 
caso 11 simbolo funziona be
nissimo anche sul plano pra
tico perchè l'Interno di Que
sta ex chiesa, col suo verti
ginoso spazio cilindrico di 
trenta metri di altezza, ho 
un'acustica eccellente ed è 
un luogo ideale per 1 concerti 
estivi. 

L'idea di associare 1 concer
ti estivi con la valorizzazione 
di spazi non creati per que
sto scopo, non è certo nuova, 
anzi è oggi diffusa sotto tutte 
le latitudini, ma bisogna dire 
subito che dagli organizzatori 
delle serate zaresi questa uti
lizzazione degli spazi (San 
Donato, il Chiostro di San 
Fiancesro. la bellissima Piaz
za del Duomo, sale di vari 
palazzi) non è stata Intesa 
In maniera generica. !n pri
mo luogo, infatti, si è pre
stata la massima attenzione 
a'ia funzionalità acustica de
gli ambienti utilizzati, senza 
cadere nell'errore assai fre
quente di Inventare le più 
belle feste ner gì' occhi e di 
riservare agli orecchi le asti
nenze più spiacevoli; In se
condo luogo è emersa. soDrat-
tutto nell'edizione di aupst'an-
no. la tendenza ad associare 
la particolare -struttura am
bientale della città con musi
che dell'epoca medioevale e 
rinascimentale, e questo non 
tanto per un meccanico acco
stamento di date, quanto per 
proporre un'lootesl culturale 
di fondo, cioè l'idea che la 
componente arcaicamente po
polaresca, che spesso cornee-
netra vivamente le musiche 
antiche, possa sprigionare una 
nuova maniera di utilizzare 
1 luoghi stessi come momenti 
d'Incontro popolare e citta
dino. 

L'idea è indubbiamente sug
gestiva, anche se la sua pos 
sibllltà di realizzazione va ve
rificata sul vivo: è quanto 
si farà nella seconda parte 
del ciclo, polche la prima par
te è stata prudentemente ri
servata ad una serie di con
certi meno sperimentali, de
dicati a' grosso repertorio ca
meristico. 

Non sono mancati tuttavia 
neppure In questa prima par

te, moment! di grande rile
vanza: citiamo fra le molte 
cose notevoli il concerto del 
pianista Vladimir Krpan. la 
cui straordinaria capacità di 
pensiero e di concentrazione 
è emersa particolarmente in 
una folgorante esecuzione dei 
Funerailles di Liszt: citiamo 
ancora il trio della violinista 
Maja Despalj, del violoncelli
sta Valter Despalj e dell'oboi
sta Georg Dausnlk, che ha 
eseguito musiche barocche 
con grande eleganza di suono 
e limpidezza di idee (memo
rabile in particolare la II Sui
te di Bach per violoncello 
solo): e ancora vanno ricor
dato le esecuzioni del violini
sta sovietico Viktor Plkalzen 
(che ha sfoderato un virtuo
sismo mirabilmente pondera
to, di grandissima scuola) e 
quelle estremamente piacevoli 
e raffinate del Quintetto di 
flati di Zagabria. 

Citiamo per ultimo 11 con
certo ùel «Nuovo Klavier
trio » di Reggio Emilia (A-
storre Ferrari, Marco Perini. 
Ennio Pastorino) non solo per 
l'entusiasmo e la vivezza del
la loro esecuzione, e perchè 
essi hanno eseguito l'unico 
brano di musica contempora
nea presente in tutta la ras
segna (11 ben costruito Cre
scendo di Armando Gentlluc-
ci) ma anche perchè si è 
trattato di un concerto orga
nizzato nell'ambito degli 
scambi culturali fra le due 
città, «gemelle» di Zara e 
Reggio Emilia: gemellaggio 
questa volta non platonico, 
ma ricco di contenuti concreti 
già verificati in altre occasio
ni, e avviato verso ampie pro
spettive di sviluppo. 

A questo punto della vicen
da è ancora prematuro fare 
bilanci definitivi o esprimere 
valutazioni globali. Le serate 
di Zara continueranno fin do
po Ferragosto ed è proprio 
nella seconda parte che 11 
programma si farà più inte
ressante. 

Mario Baroni 

Cinque film 

di Francesco Rosi 

in televisione 
La TV dedicherà una serie 

di cinque film a Francesco 
Rosi, uno dei più significa
tivi registi Italiani del dopo
guerra. 

La serie dedicata a Rosi 
sarà trasmessa a partire dal 
prossimo mese di ottobre e 
comprenderà alcune fra le 
più Importanti realizzazioni 
del noto regista napoletano. 
I film della serie dovreb
bero essere: Salvatore Giu
liano; La sfida, nel quale 
praticamente debutto Rosan
na Schiaffino: Le mani sulla 
città, premiato con il «Leone 
d'oro» alla Mostra cinemato
grafica di Venezia: Uomini 
contro, che Rosi ha tratto 
dal romanzo di Emilio Lussu: 
Un anno sull'altopiano, e II 
momento della verità 

le prime 
Cinema 

Il buio macchiato 
di rosso 

L'antiquario londinese Nea! 
Mottran si dedica alla magia 
nera e trascura gli affari, co
si da trovarsi perseguitato dal 
creditori e da una adepta dav
vero «assatanata»: strano a 
dirsi, soddisferà 1 primi ucci
dendo la seconda, offerta in 
sacrificio a Choomo, idolo 
diabolico e famelico nascosto 
In cantina. L'esotico pupazzo. 
Infatti, paga a suon di « mira
coli economici » il sangue ver
sato da Neal. inducendolo a 
meditare sempre nuovi delit
ti: braccato da una polizia 
maldestra e titubante, il pro
tagonista farà fuori quindi 
una giovane avventuriera, la 
zia cardiopatica e una svam
pita prostituta, prima di do
nare anche la sua anima allo 
incontentabile Choomo. 

Tenebroso dramma a forti 
tinte privo di moventi. Incon
gruo e finanche di mediocre 
fattura, /( bufo macchiato di 
rosso è doppiamente deluden
te perchè porta la firma di 
Freddie Francis e non di un 
regista qualsiasi. Ex collabo
ratore di John Huston, Fran
cis crede di aver ereditato, 
nel suo piccolo, pregi e difetti 
di colui che è stato forse 11 
cineasta più grande In assolu
to della generazione degli an
ni '40. e lo dimostra proprio 
con l'avvilente II buio mac
chiato di rosso, che sembra 

« Il gabbiano » 

di Cechov 

a Lavinio 
Il gruppo « Teatro G » met

terà in scena da sabato, a) 
Teatro in Corso S. Francesco 
di Lavinio, Il gabbiano di Ce
chov. Fanno parte della com
pagnia Barbara Marafante, 
Salvatore Podda, Massimo Bo-
clcchlo. Paola Angeletti, Ste
fania Glombinl, Tiziana Ma
rafante Piero Pasqua. Bru
no Miglio, Roberto Marafan
te e Massimo Marafante: que
sti due ultimi attori sono an
che 1 registi dello spettacolo. 

realizzato in trance, sotto lo 
effetto di un'indigestione di 
barbiturici, ed è ben triste co
sa al cospetto degli originali 
precedenti — Il giardino delle 
torture, Racconti dalla tomba 
e soprattutto L'abominevole 
dottor Phibes — ove egli ri
velava un sorprendente talen
to e un'esuberante fantasia In 
materia d'horror. Tra l'altro 
proprio In questa occasione 
egli ha potuto contare per la 
prima volta su un materiale 
umano di prima scelta — del 
cospicuo cast fanno parte in
fatti Jack Palance, Hugh 
Grlffith, Trevor Howard. Su-
zy Kendall — pessimamente 
utilizzato: se voleva essere 
uno sberleffo allo star system, 
gli è costato caro. 

d. g. 
Black Caesar 

Da Piccolo Cesare al due 
Padrini è un quarantennio di 
cinema gangsteristico che qui 
si vorrebbe modestamente 
riassumere in versione nera. 

Questo Cesare o Al Capo
ne, morto nel 1972, è par
ticolarmente sensibile alle sue 
origini di sfruttato, tanto più 
che 11 suo più acerrimo nemi
co è un ex poliziotto razzista, 
che concepisce 11 nero soltan
to come un essere inginoc
chiato a lucidargli le scarpe. 
Ma 11 protagonista ha altri 
motivi di infelicità: né la ma
dre cameriera ne il padre cuo
co vogliono saperne dei suoi 
soldi, l'amico d'infanzia è un 
prete Invasato, l'amica del 
cuore lo tradisce. Finisce che. 
con una pallottola nello sto
maco, si trascina per le stra
de di New York, riesce a 
mettere in atto la sua vendet
ta e va a morire tra le Im
mondizie di Harlem, dove è 
nato, tra una torma di ragaz
zini che lo deridono e lo de
rubano 

L'ingenuo filmetto — diret
to con molta approssimazione 
da Larry Cohen e interpreta
to, tra gli altri, da Fred Wil-
llamson e Gloria Hendry — 
esprime nel modi elementari 
tipici del nuovo filone la ri
vincita di una razza, e 11 suo 
unico interesse può consiste
re in una certa gestualità nel
la recitazione. 

Minorenni 
al luna-park 

B a r b a r a M a g n o l f l , P a t r i z i a C a s t a l d i e J e n n y T a m b u r i sono 
t r e g iovan iss ime I n t e r p r e t i d i « M o r t e sospetta di una mino
r e n n e » d i Serg io M a r t i n o . Eccole t u t t e e t r e in un l u n a - p a r k , 
d o v e si sono r e c a t e con la « t roupe » per g i r a r e una scena 
d e l f i l m . 

raai 57 

oggi vedremo 
ALLA SCOPERTA DEL MARE 
(1°, ore 20,40) 

Disteso per più di duemila chilometri attraverso il Paci
fico, l'arcipelago delle Hawai è il «protagonista» di Conti
nente sotto t! mare, quinta ed ultima puntata del documen
tarlo realizzato da Bruno Vallati. Il programma si conclude 
su un grande palcoscenico naturale, formatosi in seguito a 
grandi eruzioni sottomarine: in questo arcipelago, che non 
ha alcuna affinità geologica con i continenti asiatico e ame
ricano. I venti e le correnti marine hanno trasportato 1 semi 
che, fissandosi sulla roccia e sgretolandola, si trasformarono 
in humus, cosi da determinare le condizioni di vita sulla 
«nuova terra». Per lungo tempo. I soli abitanti di queste 
Isole, oggi trasformate In lussuosi paradisi turistici, furono 
Infatti gli uccelli marini e le foche. 

INVITO AD UNA SPARATORIA 
(2°, ore 21) 

Yul Brlnner, Janice Rule, George Segai. Pat Hingle. Clif
ford Davis, Mike Kellln e Brad Dexter fanno parte del rag
guardevole cast di Interpreti di questo Invito ad una spara
toria, non disprezzabile western psicologico diretto nel 1965 
da Richard Wilson, ex collaboratore di Orson Welles che ha 
dato al cinema opere di discreta fattura, come Al Capone. 
Il soggetto di Invito ad una sparatoria Wilson lo trasse da 
un testo teatrale di Hai Goodman e Larry Klein, che prov
vide egli stesso a sceneggiare per lo schermo. 

LE MANI SULL'ACQUA (2°, ore 22,35) 
Inquinatore pagatore è 11 titolo della terza ed ultima pun

tata del programma-Inchiesta curato da Gilberto Nancttl con 
la collaborazione di Paola Gallenga e la consulenza di Ro
berto Passino. Il programma si conclude con 11 tentativo di 
mettere definitivamente a fuoco la questione dell'acqua in 
Italia, attraverso l'analisi dell'uso che ne fa oggi l'Industria. 

programmi 
TV nazionale 
10.15 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona 
di Messina) 

18,15 Programma per I più 
piccini 

18,45 La TV del ragazzi 
« Poly a Venezia- la 
casetta di Matteo» 

19,15 Telegiornale sport 
19,30 Cronache Italiane 
20,00 Telegiornale 

20,40 Alla scoperta del 
mare 
« Continente sotto 11 
mare » 

21,40 Mercoledì sport 
22,45 Telegiornale 

TV secondo 
20,30 Telegiornale 
21,00 Invito ad una spara

toria 
Film 

22,35 Le mani sull'acqua 
« Inquinatore paga
tore » 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Orai 7, 
S, 12, 13, 14, 17. 19 e 23; 
6i Mattutino mu»kaloi G,25; 
Almanacco; 7,23t Secondo mai 
7,45t Strumenti In libertà) 
9: Sul giornali di atamanei 
8,30t La canzoni dal mattino] 
9i Voi ed lo; 12,10t Quarto 
programma; 1 3,20r I I fascino 
Indiacroio dell'eilatot 14,05: 
Tuftololhr 14,40t Trillano o 
tiotta (13 )1 15: Per voi aio* 
vanii 16; I l giratole; 17,05: 
F fiori i n imo; 17,40: Mualca in; 
19,20: Il disco dal giorno; 
20 ,10: Revival ormi '30: * Duo 
dozzine di rote scarlatte »s 
21,50: P. Falth o la sua or
chestri; 22,20: Andata • ri
torno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Orai 6 ,30 , 
7.30, 3 .30, 10 .30 . 12 ,30 , 
13,30, 15,30, 16,30. 18,30, 
19,30 • 22 ,30 ; 6: I l matti
niere) 7,30: Buon viaggio; 7,40: 
Buongiorno; 8,40; Come e per
ché; 8,55: Galloria del melo
dramma; 9.30i I I Fiacre n. 13 
( 1 3 ) ) 9 ,50: Canzoni P«r tutti) 
10,24t Una poesia al gior
no; 10,35t Tutti insieme, d'esta

te; 12,10: Trasmissioni regio
nali; 12,40; Baracca e buratti
ni; 13,35) Due brave persone! 
14: Su di girli 14.30: Trasmis
sioni regionali; 15: Il secondo 
cinema italiano ( 1 9 3 0 - 1 9 4 3 ) ; 
15,40: Carerai! 17,35: Alto 
gradimento • Un quartetto e 
toni» musicai 18.35: Discoteca 
all'aria aperta; 19,55: Super
sonici 21,19: Due brave per
sone; 21,29: Popoli; 22 ,50: 
L'uomo della notte. 

Radio 3° 
ORE 8,30: Concertino; 9i Ben
venuto in Italia; 9 ,30: Concer
to di apertura; 10,30: La setti
mana di Franchi 11,40i Due 
voci, due epoche; 12,20) Musi
cisti Italiani d'oggi; 13: La mu
sica noi tempo; 14,30t Inter
mezzo] 15,15i Le sintonie di 
F.J. Heydnt 15,45: Avanguar
dia; 1G.35: Le stagioni della 
musica; 17,10: L'arte della va
riazione; 17.40; Musica fuori 
schema; 18,05: . . . e via discor
rendo] 18,25: Ping-pong; 18,45: 
L'opera strumentale e vocale di 
C.Ph. Telemann; 19,15; Con
certo della sera; 20,15: Musi
che di C. Debussy; 20,30: Fe
stival di Salisburgo 1975 • Con
certo sintonico, direttore L. 
Berniteln; nell'intervallo, ore 
21,30: Giornate del Terzo. 

in breve 
Cominciano oggi le Settimane di Lucerna 

LUCERNA. 12 
Le settimana .mcrna^'onali di musica di Lucerna avran

no Inizio domani e si piolrarranno fino al 6 settembre. La 
canestra i>viz/cr.» del Fottv.i:, l'Orchestra sinfonica del 
Sudwestfunk Badi'n-tiaden, l'Orchestra Filarmonica di Israe
le, l'Orchestra Filarmonica di Berlino, la New York Phi-
larmonic orchestra .-.. esibiranno, col concorso di noti soliet!. 
In dodici concert: sinfonici diretti da Silvio Varvislo, Rudolf 
Bar.scial, Riccardo Muti. Ernest Bour. Kenchlro Kobayashi, 
Zubln Metha. MlcrucI Tl'.son Thomas. Herbert von Karajan. 
Pierre Boulez. Sono .noltre !n programma concerti di music» 
da camera vocali e ftrumentfll) 

Concluso il Festiva! erotico a Parigi 
PARIGI, 12 

Il se.sso uhc parla, del francete Frederlc Lansac, ha vinto 
11 « fcrand prix» del primo Festival internazionale del film 
erotico di Paridi, che si e concluso oggi al cinema Rovai 
Haussmann. S.O.S. di Jim Buckley (USA) ha ottenuto lo 
«Zizl d'oro», Robert Leary il premio per la migliore Inter. 
preta7ione maschile (Sensazione e Penetrazione • USAT 
e Jean Jeanlngs quello per ia migri.ore .nterpretazlone fem
minile {Diffidenza, USA). 

E' morto il direttore Muir Mathieson 
OXFORD, 12 

Il direttore d'orchestra scozzese Mulr Mathieson — che 
aveva diretto la musica di oltre seicento film britannici — 
e morto a Oxford all'età di 64 anni. 

Mathieson — che per quindici anni aveva diretto le ese
cuzioni per razazzì della London Symphony Orchestra — 
era anche apprezzato inu-ipret»* delie musiche di Weber e 
Dvorak. 

EDITORI RIUNITI 
CAMPAGNA 
PER LA LETTURA 
In occasione della campagna per la stampa comu
nista L Unita e Rinasciti!, in collaborazione con gli 
Editori Riuniti promuovono una campagna per la 
lettura mettendo a disposizione dei lettori 7 pac
chi-libro degli Editori Riuniti ad un prezzo del tutto 
eccezionale. 

// i>iirtito ha icnigenza dì conquistare sempre nuovi 
alleati per la sua lotta politica, e in pan lempo hu 
il compito di educare i suol militanti per la creo-
/ione di un movimento che non può avere, oggi, 
nitro asse ideologico che non sia il marxismo 

Togliatti 

1. STORIA DEL PCI 

Togliatti II partito comunista italiano 
Sprlano e altri Problemi di stona del PCI 
Lepre-Levrero La formazione del PC d Italia 
Li Causi II lunqo cammino 
De Lazzari Storia del Fronte della niovontù 

Per 1 lettori (/e//'Unità e Rmaicitj 

800 
1 200 
3 000 
1.800 
2000 

e eoo 

4.500 

2. LOTTA ANTIFASCISTA E RESISTENZA 

Rosada Serrati nell'cmigranione 
Ouaderni di critica II 19J3 Le origini della rlvolu-
marxlsta rione antif.-iscista 
Longo Sulla via dell'insurrezione nazio

nale 
Degli Espinosa II regno del Sud 
Togliatti Lezioni sul fascismo 

Per 1 lettori dell'Unità e Rinascita 

3. LA DONNA E LA SOCIETÀ' 

Lenin L'emancipazione della donna 
Togliatti L'emancipazione femminile 
Riva L'emancipazione difficile 
Parca 'Voci dal carcere femminile 
Bufallnl II divorzio in Italia 

1800 

2.SO0 

3000 
2 0CD 
1500 

10JO0 

6.000 

700 
1500 
2.000 
1.500 

«oc 

Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

4. PROBLEMI ITALIANI 

6.300 

3.500 

Garavlnl 

Chlarante-
Napolltano 
D'Agostini 

Boldrlnl-D'AlessIo 
Autori vari 

Crisi economica e ristrutturazio
ne industriale 

La democrazia nella scuola 
Condizione operaia e consigli di 
fabbrica 
Esercito e politica In Italia 
Informatica, economia, demo
crazia 

Per 1 lettori deM'Unlto e Rinascita 

5. L'ANTIFASCISMO NEL MONDO 

Theodorakls 
Autori vari 
Fischer 
Merle 
Ne rudi 

Diario del carcere 
Dalle carceri di Franco 
Ricordi e riflessioni 
Attacco al Moncada -
Incitamento al nlxomcidio 

800 

1.000 

2.500 
2 500 

1:200 

8.000 

4 500 

1.800 
1.400 
2.600 
1.800 
1.000 

Per J lettori dell'Uniti e Rinascita 

6. IL VIETNAM HA VINTO 

8 4 0 0 

4 500 

H o Chi M i n h La grande lotta 
Chesneaux S tona del V ie tnam 
Autor i vari II V ie tnam 
Moisy L'America sotto le armi 

Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

7 IL PENSIERO MARXISTA 

3 500 

Cerronl 
Gruppi 
Lenin 

Gramsci 

Il pensiero di Marx 
il pensiero di Lenin 
Che fare • L'imperialismo - Stato 
e rivoluzione • L'estremismo 
(4 volumi) 
Scritt i politici (3 volumi) 

Per 1 lettori de/ / 'Unlta e Rinascita 

2.000 
2 500 

2.000 
2 500 

9.OC0 

5.500 

Desidero r icevere I pacchi contrassegnstl con II numero: 

1 3 3 4 5 6 7 

Nome .„ . . - -« „ . -.... ~~..,. „ 

Cognome »«..»«»««„«««„»». 

Indirizzo completo . — - • _ — — — . -

Ritagl iare, compilare In stampatel lo, Incollare su cartol ina 
postale • Indirizzare a EDITORI RIUNITI , viale Regina Mar
gheri ta, 290 - 00198 Roms. Spese posteli a carico d e l l * c«s» 
edi t r ice . 

L'OFFERTA SPECIALE E' VALIDA D A L 10 G I U G N O A L M 
SETTEMBRE 1978. 
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