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Beni culturali 

UN'INIZIATIVA DELLA DIREZIONE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

Censimento delle opere d'arte 
Mezzi meccanografici, microfilm e computers collaboreranno all'inventario generale - Enfro I'anno in funzione i 
centri-pilota di Roma, Firenze e Bologna - Ci vorranno venfanni per schedare milioni di «pezzi» II necessario 
ammodernamento non deve pero oscurare il problema politico e culturale della salvezza delle citta e del paesaggio 

E' stato dato il via a un 
censimento generale dello stcr-
minato patricnonio artistico 
italiano, c con i me« i piu m<»-
derni approntati dalla tccno-
Jogia nel campo meccanogra-
fico. dei microfilm e dei com
puters. Lo ha annunciato il 
professore Bruno Molaioli. di-
rettore generale delle Antichi-
ta e Belle Arti, in una confe-
renza stampa tenuta, a Roma. 

Notizie 
% I I comune di Plelrasan-
ta, ad Incremenio degll stu-
dl slorico-critlci di lelteratu-
ra llaliana, ha Indelto II I I I 
premlo nazionale c L. Rus-
10 », da conferlrsi In segulto 
a pubbllco concorso, a fllo-
vanl cullori detla disciplina. 
Per tale manlfestazlone, 
complementare al concorso 
dl poesla Inlllolato a • G. 
Carduccl », e slabilllo un 
premlo unlco e Indlvlslblle 
di L. 500.000. Al concorso 
possono parteclpare studio-
si di citladinanza llaliana 
che abbiano alia data del 
presente bando eta non su-
perlore a 35 anni e produ-
cano uno o piu saggi dl 
stud! sforlco-crltlcl di lellc-
ralura Kallana, pubbllcali 
nel blennio 1967-68. 

I saggl dovranno pervenl-
re In pllco raccomandalo, 
alia segreteria del premlo 
(comune di Plclrasnnta -
cap. 55045, prov. Lucca) en-
tro e non oltre II 31 magglo 
1969, in otto esemplarl di 
cul almeno tre a stampa e, 
Oil altri In foto o xerocopia, 
con flrma e indlriuo del-
I'autore. I I concorrente do-
vra acctudere il proprio cer-
tiffcalo dl nascita e dl clt-
tadinanza llaliana, in carta 
libera. Non saranno ammes-
sl al concorso ne potranno 
In ognl modo ottenere II con-
ferimento del premlo saggi 
gia premlali In altri con-
corsi. La commlssione giu-
dicatrice, II cul t>f>jdizio e 
definitivo e inappellabile, 
sara composta di setle mem-
bri. II premlo di L. 500.000 
verra consegnato al vinclto-
re, a Marina di Pietrasan-
ta nel corso della prossima 
staglone estiva, in occasione 
del conferimento del premlo 
dl poesla < G. Carduccl». 

0 II c Premlo Internationa
le di folclore » Giuseppe Pi-
Ire (alia quarta edlzlone), 
• II c Premlo nazionale di 
folclore > Giuseppe Cocchia-
ra (alia terza edizione) so
no stati Indetti dall'Azlcnda 
di Turismo di Palermo e 
Monreale in collaborazione 
con I'associazione per la 
conservazione delle tradlzio-
ni popolari. 

I I premlo c Pitre i i di 
un milione di lire, quello 
« Cocchlara » di mezzo mi
lione. I I concorso e libero 
a tultl gli studios! senza II-
mllazlone di nazionalita. Le 
opere concorrenti dovranno 
pervenire a Palermo entro 
II 30 setlembre prosslmo, in 
cinque esemplarl. L'assegna-
zione dei premi y/erri fatta 
a Palermo nel novembre 
1969. 

0 Dall'8 al 12 aprile si 
terra a Firenze il « I Con-
gresso della Societa Europea 
di Fisica a. Ai lavori del 
Congresso, che si svolgeran-
no nel Palazzo del Congres-
* i , parteciperanno fra gli 
altri I seguenti scienzlati: 
W. Heissnberg (Germanla), 
Premlo Nobel; P.A.M. Dl-
rac (Gran Bretagna), Pre
mlo Nobel; P.M.S. Blackett 
(Gran Bretagna), Premio 
Nobel; T .D. Lee (Cina), 
Premio Nobel; R. Moss-
bauer (Germanla), Premio 
Nobel; H.D. Jensen (Ger
manla), Premio Nobel; A 
Kastler (Francia) , Premio 
Nobel; M.F . Perutz (Gran 
Bretagna), Premlo Nobel; 
V . F . Welsskopf (Austria); 
A. Hewish (Gran Bretagna); 
G. Szigeti (Ungheria); Ja-
nouch (Cecoslovacchla); E. 
Amaldl ( I ta l ia) ; H.B.G. Ca-
simir (Olanda); E. Schalz-
man (Francia); L. Van Ho
ve (Olanda); W. Czyz (Po-
lonla); H. Schopper (Ger
manla); A. De-Shalit (Israe-
le); S.F. Edwards (Gran 
Bretagna); A. Schluter 
(Germania); Kotchetkov 

}URSS); G. Bernardinl 
I tal ia). 

nella sala di Santa Marta. II 
censimento e stato deciso in 
seguito agli studi compiuti 
dalla Dire^ione generale stet.-
sa, negli ultimi tre anni. con 
la collalwrazione del CNR per 
la parte scientifica e della 
3M Minnesota Italiana per la 
parte tccnica. E' una decisio-
ne importante — come ha sot-
tolineato il Molaioli. A lavoro 
ultimato avrcmo un nuovo in-
ventario generale del nostro 
patrimonio artistico e natura-
le che. c noto, e una delle 
principali fonti di ricchezza 
per il nostro paese.eppure su-
bisce ogni anno, per incurin. 
danni e spoliazione. una per-
dita secca che i piu ottimisti 
valutano attorno ai G-7 miliar-
di di lire. E sara un inventa-
rio decentrato. in pochissimo 
spazio (si guadagnera il 90 per 
cento dello spazio oggi neces
sario per un archivio di tipo 
tradizionale). facilmente con-
sultabile. rapitlamente aggior-
nabilc e riproducibile. aperto 
alia consultazione. Nel corso 
del 19G9 saranno installati i 
primi tre centri microfilm a 
Roma dove, presso la Direzio-
ne delle Antichita e Belle Ar
ti, gia esiste in embrione l'ar-
chivio centrale per le schede, 
e presso le sovrintendenze di 
Firenze e Bologna. Nel 1970 
si aggiungeranno altri centri-
pilota: Torino. Milano. Vene 
zia. Firenze. Urbino. NniKili e 
Palermo. II costo d'impianto 
di un centro completo si aggi 
ra stii 9 milioni. Ogni singula 
scheda con microfilm vienc 
a costare intomo alle Go 
lire. L'uso delle npparccchia 
tore non richiede personale 
specializzato 

Abbiamo visto in funzione le 
apparecchiature e i risultati 
di schedatura ci sembrano sod 
disfacenti. Lo schedone de-
scrittivo con foto dell'oggetto 
artistico. nel formato di cm. 
GGxf>8. viene fotografato da 
un laboratono automatizzato. 
il Processor Camera 3.M 
« Filmsort 2000 ». e il micro
film sviluppato. asciugato e in-
serito in scheda c pronto in 
40 secondi. In pari tempo. 
un'altra macchina. il Iettore-
stampatorc 3M < Filmac -100 >, 
ne controlla la qualita e stam
pa in grande la fotocopia. Un 
duplicatore. il «3M Uniprin-
ter 080 >. per contntto fornisce 
una copia in pochi secondi e 
al ritmo utile di 300 schede 
I'ora. Altre due macchine con-
sentono ai centri di neriferia 
di stampare e leggere i micro
film. La scheda col microfilm 
ha il formato di una bollettn 
del gas. cm. 8 x IB. Potra es-
sere cercata a mano nell'ar-
chi\io. con un suo ntimoro 
di codice. fino ad alcunc 
ccntinaia di misliaia. Per 
i milioni di schede il si-
stema della 3M Minnesota pre-
\ede l'utiIizza7ione del com
puter elettronico. 

L'ottimismo del professor 
Molaioli circa I'utilita di que-
ste modernissime apparecchia
ture c certo fondato da un 
punto di \istn d\ moderna tcc
nica d"in\entario. Ma \edia-
mo come stanno le cose. La 
qualita fotografica della stam
pa c buona per la schedatura 
ma mediocre per 1'individua-
zione inequhocabile dell'og
getto d'arte. Cio significa che 
i tradizionali archivi fotogra-
fici non possono essere eli
minate I>a stampa e in bian
co e nero e si sa cosa signifi-
chi il colore nell'opera d'arte. 
Ii formato. se utile per ripro 
durre un piccolo oggetto non 
serve per l'lnsieme delle ope
re monumontnli. A nostro av-
\iv>, ci troviamo di frontc 
non a un rapido aileggcrimen-
to ma a un necessano poten-
ziamcnto dei mezzi c degli 
uommi ai quali c affidata la 
tutela del patrimonio artistico 
italiano. E tutti sanno in qua
le disperata e vergognosa si-
tuazione sia talc tutela. Ora, 
se qualcuno ai \ertici mini
sterial! e burocratici furbesca-
mente ntcnesse che il neces
sario ammodernamento della 
tccnica d'archivio potrebbe 
anche accantonare la vera so-
hi7ione del problema della tu 
tela — e la soluzione e politi-
ca e culturale a un tempo — 
compirebbe una grossa frode 
ai danni del patrimonio arti
stico e del paese. Anche con 
qucste modernissime apparec

chiature non ci vorranno me
nu di 30 o -10 anni per I'lnven-
tario di cio che c gia inventa-
riato coi sistcmi tradizionali. 
AI ritmo con cui le citta e la 
natura d'ltalia vanno in rovi-
na per la rapina capitalista. 
per le ruberie e i danni; al 
ritmo della lenta ma implaca-
bile corru/ione operata dal 
tempo; molto prima di 30 anni 
troppi oggetti non potranno 
mai essere schedati e di tanti 
altri non restera che una inu 
tile scheda sbiadita. Si tratla 
di ccntinaia di migliaia. di mi
lioni di oggetti noti. 

Poi ci saranno gli oggetti 
nuovi venuti alia luce per nuo-
vi studi e ricerche (e che in-

tanto vengono anunucchiati 
come patate nei maga/zini). 
E e'e 1'arte contemporanea. 
oggi abbandonata a so stessa 
e al traffico del mercato pri-
vato ma fra trenta anni gia 
oggetto storlco. La solu/.ione. 
insistiamo, e politica e cultu
rale. Gli studiosi e i tecnici a 
livello direttivo responsabili 
della tutela oggi non superano 
le trecento unita: ce ne vor-
rebbero dieci volte tanto. Que-
sto vale anche per i tecnici 
del restauro. I me/zi econo 
mici per la tutela e il restauro 
sono miseri. Soltanto le ope
re danneggiate a Firen/e dal 
l'alluvione dovranno essere 
curate per 10 20 anni Conic 

La status di fronte alia macchina che la fotografera per i'ar-
chivio nel museo etrusco di Valle Giulia a Roma 

non esiste un im Ontario com
pleto dei beni culturali. (si 
tenga presente che il concetto 
generale di bene culturale e 
sempre aggiornabile) .'MIII esi
ste un piano statale. organico 
e aperto al futuro. di tutela e 
restauro. Si pensi che un cu-
stodo. pagato male tanto da 
odiare il proprio lavoro. do 
vrebbe *-enere d'occhio ccnti
naia o migliaia di * pezzi ». Si 
pens! che la proprieta privata 
rende invalicabili cancelli c 
soglie o ne crea sempre di 
nuovi nonendo una paurosa 
ipotoca sul futuro Si pensi 
cho l'uso privato che v iene 
fatlo delle citta rende impos 
sihilo il varo o 1'applicazione 
dei piani urbanistiei e regio-
uali I«T forma7ione poi degli 
s'udiosi e dei tecnici. a livello 
superiorc <legli istituti scola-
stici. e forse uno dej punti 
piu bassi toccati dalla scuola 
italiana. Quanfo alia \oIonfa 
politica bastera ricordare che 
i pur discutibili risultati di 
anni di lavoro della Commis-
sionc parlamentare di indagi 
ne per la tutela e la valoriz-
7.azione del patrimonio artisti
co stnrico. archeologico e del 
paesaggio. stanno mareendo 
tranquillamente. diremmo pro-
grammafamenle. Fatto curio-
so. la Commissiono parlamen
tare non ebbc facoltii di ser-
virsi di qucste moderne ap-

j parecchiaturc. Altro fatto cu-
rioso. nessuno ha pensato di 
dotare l posti di dogana di 
qucste apparecchiature cost 
rapido c infallibili. Si vede 
che conta di piu la decisione 
di certi « r a s » a livello del 
MEC i quali hanno avuto par
tita rintn. crcdiamo. sulla quo-
stione deirabolizione di quel-
la tassa doganale suH'cspor-
fazione dall'ltalia di oggetti 
d'arte che finora era l'unico 
debole controllo sulla fuga 
dei nostrj tcsori d'arte al 
l'estero (oggi leggi negli Stati 
Uniti). 

Dario Micacchi 

Riviste 

Giudizi cattolici sulla 
crisi della giustizia 

I,a rivista cattolica il regno 
(marzo I960) del Centro *de-
honiano di Bologna dedica al
ia ensi della giustizia in Ita
lia. resa piu acuta da recontt 
e clamorosi fatti di cronaca. 
un ampio studio a cura di 
Paolo Pombeni che nteniamo 
utile segnalare congiiuitamen-
te ad un altro studio di Alfre
do Carlo Moro apparso siilla 
nvista Aggiornamcnti soetali 
(febbraio 1969> dei gesuiti dJ 
S. Fedele d: Milano. 

Lanahsi, fortementfe cntica 
di tl regno, uiveste sia I'appa-
rato umano della magistratu-
ra (formazcone del magistrato, 
mentalita, costume) sia l'ordi-
namento g:udiziano. • si conti 
nua a fare giustizia tn r.ome 
del re. anche se il re oggi s; 
chiama Stato r. 

L'affermazione raohna xa^nt 
potere viene da D-.o » oltre ad 
e>sere siata «snatura."u per 
tanti seeoh dal suo significa-
to ed mterpretata come un 
pnncipto asaolutistico » t an-
cora oggi fortemente « rad:oa-
ta nella comune coscienza». 
Ne c o n s o l e che «spesso IA 
magistratura tende a porsi 
non come garante della coliet-
tivira dei cittadini, ma come 
difensore degli inttnv~.>. deiio 
Stato ». E qui la nvista nleva 
l'ambiguitk e la pencolosita di 
questo termine che troppo :a 
olmente «scivola in una vi-
sione organicistica dello Sta
to. che culturalmen'e potremo 
definire hegehano, ma che po-
liticamrnte dobbiamo '.coniv 
scere fascista ». Di qui aasce 
«lo Sfato come dmnit.a » e i 
giudici diven'ano «sacerdo:i 
dello Stato ». 

A questo punto viene ripar-
tata, come csempio, ana fra-

se del procuratore della cone 
d'appello d: Roma, Guarnera, 
quando animonisce i contesta-
ton perche « non duninmsca-
no la dignitii della doga, la 
quale non e mai orpello fasto-
so, inutile paludamento. ma 
il simbo'.o e it sogno della piu 
nobile professione che e dato 
all'uomo esercitarc». Viene co-
sl data — osserva la nvisra — 
K un'immasir.e sacrale del ,;ni-
dice che ci senibra mai si adat-
ti a quest epoca di secolanzza-
zione e che comporta notevoli 
n;^-hi». 

11 fatto e che un'etica capi
talist :co-fasoista b alia base del 
nostro sistfcma penale di cui 
«l fulcn portanti sono il di-
nt to di proprieta e la sacrali-
ta dello Stato ». Infatti — v;e 
ne osservato — l reati di fur-
to e I reati ideologiei domma-
no lammintstrazaone della giu
stizia E m questa concezione 
tro»a loc.ca sistemazione ia tu
tela della religion^ cattolica 
di Stato. 

La scconda parte dello T stu
dio J> e dedicata alia fonmaz:o-
ne del giud:ee, che « non puo 
esse.-e un anonimo esecutore 
al sorvizio dello Stiato ». ma 
« deve nconoscersi il compito 
di rendere giustizia in nome 
della comunita tutta ». 

Qtiesto aspetto del prob.ema 
viene amptamente esaminato 
da Aggwrnamenti soctali coe, 
in polemica con il pnncip.o 
de'.Ia certezza del diritto, af-
ferma JL IA nseoperta della 
fondamentale struttura plura-
Iis.ioa della societa ha posto 
in chiara evidenza la 'allacia 
della tesi deila leg^e come 
espresv.one, non gia di una 
vo'.onta mageiontana e quin-
di particolare, bensl di una 

volonta generale capace di as-
stcurare alia legge stessa il ca-
rattere di vivente incarnazio-
ne della giustizia». Di qui Ia 
nccessita di dare al giudice 
una cultura storica, economi-
ca e sociale oltre che giundi-
ca perche it giudice si trova 
sempre di fronte a situazioni 
nuove e vive che fanno, spes-
so. risaltare le carenze .egi-
slative Dipende dalla sua tor-
mazione mterprerare in senso 
consen-atore o in senso reali-
stico una norma. 

La rms ta iZ regno es3mina 
anche un altro aspetto del pro
blema: tenuto conto che «il 
TO'""* dei giudici proviene da 
paesi con meno di 50 000 abi-
tanti * (dow n provmcialismo 
del nostro mondo culturale b 
forte) ne consegue che quesli 
sono portau a sentire di piii 
l'autoriita specialmente quando 
ques*a e come rivestita da 
qualche cosa di sacro tanto 
che «nei temph della giusti
zia la legge diventa formula 
magica e mdiscutibile ». I mali 
della giustizia. per6. vanno n-
cercati es.-enzialmente nell'or-
dinamento ormai vecchio e 
non aderente alia realty odier-
na e nel fatto che « venfanni 
di fascismo hanno lasciato i 
loro segni ». « E ' rriste, rutta-
^ a . pensare che ci si accorge 
delle crisi solo quando arn-
vano la celere e i cartelli di 
protesta ». 

Dalla documentata denuncia 
delle due nviste si ricava che 
le battaghe di uomini come 
Piero Calamandrei sono di \e 
nute le battaghe di tutto il 
popolo italiano per il >ricnfo 
di una giustizia pienamente 
popolare. 

Alceste Santini 

« Operazione Montedison » al Salvemini 

Le banche 
liquideranno 

Valerio 
La tavola rotonda presieduta dal sen. Ferruc-
cio Parri ha detto che un mutamento d'indi-
rizzi nel gruppo finanziario e piu che maturo 

A sentire Cesare Zappulli, 
nella parte di esulcerata ve-
dova durante il dibailito sul-
Voperazione Montedison che si 
e tenuto martedi sera al ndot-
to dell'Eliseo per miziativa del 
Movimento Salvemini, l 'ltaha 
del 1969 ha bisogno di uomi
ni come Giorgio Valerio: gen-
te che non si commuove di 
fronte al dramma dell'operaio 
hcenziato, e percio colonne del-
l'ordine economico, fondamen-
to di ogni ordine. Sylos Lsibi-
ni gh ha ricordato, opportuna-
mente, qualche aspetto della 
camera dell'ex padreterno del
la Edison: scalaia alle impre 
se basata sull'illecito delle 
partecipazioni incrocnite, ma-
trimonio con la Montecatini o 
« unione dello zoppo e del cie-
co» ecc... peraltro senza riu-
scire a ottenere un momento 
di nflessione dal nuovo acqui-
sto del Cornere della Sera, 
il quale conosce troppo bene 
il suo mestiere per lasciarsi 
attrare tuori del campo ster-
minato dei luogln comuni con 
cui certo mondo industriale 
italiano e uso — mezzi di 
repressione permettendolo — 
a trattare le question! del-
l'economia. 

E" stato questo l'aspetto, che 
potremmo defmue malluale, 
della tavola rotonda del Sal
vemini. Perche appare chiaro 
che dopo l'acquisto della par-
tecipazione ENI la Moni'edison 
di Valerio non esiste piii, Va
lerio stesso e ormai un so-
prawissuto non solo per chi 
aveva ehiesto 17 anni fa la 
nazionahzzazione della Monte
catini. come ha ricordato Eu-
genio Peggio nel suo interven-
to, ma anche per gli esponen-
ti meno incartapeconti dei 
grandi gruppi finanzian ita-
hani. Nell'aprire la discussio-
ne Ercole Bonacma ha ricor
dato le fasi di quello che puo 
ben chiamarsi un rapido crol-
lo di lllusioni. La fusione fra 
Montecatini ed Edison del 22 
dicembre 1965 venne accolta, 
anche in ambientj sociahsti, 
con favore perche si sperava 
in un nlancio degli rnvesvi-
menti. II colosso non pago im-
posta di fusione in cambio di 
un impegno che doveva frutta-
re « il massimo di in\estimen-
ti». Ma l'addizione «dello 
zoppo e del cieco » ha porta-
to, invece, a nuove invasioni 
finanziarie a danno di altre 
aziende con la stazionarieta 
degli mvestimenti nel settore 
chimico. 

Perche la dispombilita di 
immensi capitali conseguenti 
alia nazionahzzazione dell'e-
nergia elettrica e la fusione 
avrebbero dovuto portare a un 
mutamento qualitatjco nel corn-
portamento della Montedison 
di Valerio? A questa doman-
da-chiave, che altri mtervenuti 
non si sono nemmeno posti. 
ha cercato di dare una pri
ma rusposta Eugenio Peggio. 
La dimensione della Montedi
son, la sua strurtura ramifi-
cata nei setton piu van, e 
quindi la difficolta di discer-
nere cio che funziona da un 
punto di vista economico e cio 
che ristagna, sono caratteri-
stiche che il colosso ha accen-
tuato proprio m conseguenza 
dei nuovi affidamenti che gli 
sono stati fatti prima con Ia 
nazionahzzazione elettrica — 
indennizzi elevati e pagati di-
rettamente, in breve tempo — 
e poi con l'assenso senza con-
dizioni alia fusione. 

Di qui sono nate le condizio-
ni per un mtervento esterno 
che appare motivato piii con 
le difficolta che con nuove 
scelte. La Montedison non ha 
investito e ammortizza gh im-
pianti solo al 43T«J annuo, an-
ziche al 10'r, come si richie
de nella chimica, dove le at-
trezzature hanno appunro bi
sogno di un nnnovo decenna-
le. Altre spiegazioni (Sylos La-
bini: Valerio ha dato fastidio 
ad aitn colossi, provocandone 
la reazione; Leopoldo Picear-
dr dispersione dei capitali, po
tere managenale riservato a 
pochissimi) de\ono essere ri-
condotte alia sostanziale inca-
pacita ad imboccare strade 
nuove neH'ambito stesso di 
una politica di sviluppo capi-
tahstico Gh effetti di questa 
incapacita non sono un fatto 
interno del gruppo Montedi
son ma mcidono — ricerca 
scientifica, occupazione, bilan-
cia con l'estero. contnbuto al
io sviluppo tecnologico di al
tri setton — sulla generale 
capacita del sistema economi
co italiano. 

II dibattito ha fomito, da 
questo punto in poi, elementi 
di estremo interesse, che nas-
sumeremo in pochi punti: 

1) 1'intervento IRI-ENI nel
la Montedison, qualora si fer-
mi a una presen/a qualifica-
ta come «pacif ica mezza-
dna ». fa piu male che bene; 
su questo punto e sembrato 
concorde anche Zappulh, 

2) lo sbocco ntenuto neces-
sano e un piano di sviluppo 
della chimica sotto direzione 
pubbhea; Syios Labini ha po
sto raccento sui morivi socia-
Ii e d'urgenza che esistono m 
certi comparti della chimica, 
come quello farmaceutiro, do
ve per6 1'incidenza sociale 
sembra nchiedere misure par-
ticolarmente qualificate; 

3) la decisione immediata 
che si chiede agh operaton 

pubblici interessati (Medioban
ca, Banca d'ltalia, banche 
pubbhene che hanno in custo-
dia azioni) e di coalizzarsi 
con TEN I e 1'IRI per scaccia-
re Vraleno p il suo gnippo dal
la direzione della Montedison 
fin dall'assemblea del 2S apri
le. frustrando cosl anche i ten-
ta tn i di Valerio di intrappo-

lare nuovamente i piccoh azio-
nisti; 

4) e necessario contempo-
raneamente promuovere la n-
forma delle Partecipazioni sta-
tah, rendendone effettivi dire
zione pubbhea e conrrollo de
mocrat ico (Peggio; Piccardi); 

5) il controllo e un pro
blema generale delle grandi 
miprese, sia pubbhche che pri
vate, ed e possibile conseguir-
lo solo ponendo le societa in 
un regime pubblicistico; di 
qui l'urgenza della nuova leg
ge sulle societa per azioni da 
cui si vorrebbero ora stral-
ciare I fondi comuni d'mvesti-
mento per affondare il resto 
(Sylos Labini; Piccardi); 

6) e necessario respingere 
la pretesa di licenziare mano-
dopera, per risanare la Monte
dison, vincolando il comporta-
mento anche di questa impre-
sa alia programmazione di rit-
mi di espansione adeguati al
le esigenze dell'occupazio
ne (Peggio; Sylos Labini). 

II sen. Ferruccio Parri, che 
ha presieduto la ravola roton
da, ha detto che l'oporazio-
ne Montedison puo ancora es
sere il punto di partenza per 
una nuova politica. II dibattito 
ha dimostrato come effettiva-
mente in essa confluiscano un 
po' tutti i motivi di coniusio-
ne politica del moment'o, la ri
cerca di nuove strade e, lnsie-
me, emerga la possibilita d'm-
contro fra un largo schiera-
mento di forze che ha ormai 
capito la necessita di rompe-
re con lo schema di sviluppo 
capitalistico. Si e accennato a 
nuovi dibattiti, su aspetti im
portant i della politica delle im-
prese pubbliche, per approfon-
dire queste possibilita. 

r. s. 

Goffredo 
Parise 

invitato 
nella 

R.D.V. 
MOSCA. 2 

Lo scrittorc Goffredo Pari
se si t ro\a in UKSS per 
eontatti con l suoi editon 
so\ietici e per e ettuare un 
\iaggio nclle rcpubblichc dcl-
l'Asia centrale. A meta apri
le egli lascera il paese per 
recarsi nella Rcpubblica de-
mocratica vietnamita ove e 
stato ufficialmente invitato 
dopo che era stato conosciu-
to il suo reTortago dal Viet
nam del su". ripubblicato dal
la rivista iVori Mir. 

Lo scrittorc italiano si e 
incontrato con numerosi csjw-
ncnti del mondo letterario. 
fra cui il pocta Tvardowski. 
la italianista Cecilia Kin. la 
redazione della Literaturnaia 
Gazeta e della Inostrannaia 
Literatura. Quest'ultima pub-
blichera prossimamentc una 
scrie di racconti del Parise. 

Sul n. 14 di 

Rai-Tv 

Controcanale 

da oggi in cdicola 

Sotto accusa 
la donna 
americana 

un'intervista esclusiva 
con Betty Fr iedan 

Condannata 
la duchessa rossa 

un "reportage, , da M a 
drid su Luisa di Medina 
condannata per la sua 
atl ivita per la pace 

Sono stato 
V apocalisse, 
diventero er fusto 

botta e risposla con En
rico Montesano, il nuovo 
personaggio della T V 

A Bologna 
e cominciata 
la guerra dei fitti 

la lolta delle famigl ie 
contro i contratli-capestro 

e in piu le pagine 
rosa - servizi - in-
chieste - rubriche 

L'V SALTO INDIKTHO — La 
nuvia sene ill La iwte ;x.-r-
ciutd di Humbert Biamhi, uu 
ziata ten sera, )ia H' non al 
Iro una co^a di huurio: che 
serie a dimosirare quanta la 
RA11V ~ in a**enza di una 
reale rtjorma — .->ia di^poni 
bile soltanto per un rmnoia 
mento far male die non intac 
rhi tl MiO discorio culturale 
di fando, al sen izio rfi una 
ideoUuiia bornhese e sauraf 
fattnee (e, Quindi. dupombile 
alia falsificazione culturale). 
Con l«i pace perdula, in/atti. 
i praurammi culturali fanno 
— anche formalmente — un 
bel ?alto all'indietro riportan-
doci at tempi piu trtsU, quan
do la polemica dot ei ti ntcc.-. 
sanamente sialper^t net ter 
mini put aspri: insomnia, e un 
talar di mawhiru tpiaceiole 
quanta M I uo\e. ma e>trema 
mente r"altstn.o. 

La prima punt at a della nuo 
ra serie * \toncu » cttrata da 
Humbert Btancln, riprende in 
fatti il fiiscor?o mterrotto 
fra iiitfurtare delte polcmt 
cite - qualche me>e. Lo n 
premie con abbondan:a di ot 
timo matenale docuineiitano 
(m massimo parte a'tinto atjli 
artluu della HHC. I'ente te 
\ci\sno liritannico) e con o 
i rabboniianza di tin comments 
stortco la cut patermtd. aht 
not, e mcece totalmente italia 
na Cosa a lta detto que.sta 
prima scrata? L'mtera ora di 
tra*mi*itcne ha avuto il prtnto 
torto d, essere raccontata con 
tl taolto di una < introduzio 
ne >. accumulando dunque una 
serie di.sparata di temi ed m 
dicaziom. .si old come se fos 
sero s-oho'ito una premesaa e 
non aid una parte tntearante, 
di un piu impeqnativo e pun 
tuale dtscorso avienire. In ef 
fetti. spaziando con notevnh 
factlitct .su un mtero decennte 
e suliintero plobo. il primo e 
puodio lia messo a punto In 
situazione di tutto il pianeta 
all'indomaiii della prima guer 

ra mond'.ale. L'mtero pianeta/> 

In questa iKinorcmica. Bianchi 
otjre subito un .^a</fjo del <>u( 
senso della storta' I'L'monf 
SoLiettca iten citata sollant< 
tier aver i,artect(>ato al salt a 
taiimo dcU'equipaooio del di 
riuibile « I'aha <mc vien 
cluamata, naturaltnentc. litis 
sta>: la rtioluzione tociahsta 
infatti. non rtenlra nel quadra 
generale proposto da Bianchi 
al telespetlatore tfahano. Mai 
croscoptca dimenltcanza- Mat 
put Fin daliimzio I'autore m 
Msto in/cit'i a proporre <. il pro 
fjrc.sso tcciuco J> come elemen 
to carattertzzante dt una pre 
te^a € nuova era ^. Tutto :l 
resto, per Btanchi. non esisf< 
Sulla tec nica e -si/Hu tecnolo 
iva eplt insiste fmo alio «pc; 
.simo; confondendo p^rfmo n 
loro .si iluppo con il proqreiso 
tanto da poter arfermarc trripu 
neinente che il mondo j>o-t 
bellieo e « prt)S|x?ro •> (anclu 
su questo concetto ci/li ritorv. 
piu t olte) e the * 'a fontc del 
la prospenta inondiale era la 
\nu*rica •» K' in questa tndi 
mostrata prospenta che lo sp) 
rtco coUo:a. a line puntata < 
con nntevole <ulto loo co. i 
tirimi passi del moinnento an 
ttcoloniale in tutto il mondo 
F cV ilclialtro: tanta prompt 
rita non conduce nemmeno an 
uno scontro dt interes.si fra h 
qrandi {/otenze occidental! 
(compreia la rinascente Ger
mania)- oqni mmaccia alia 
pace appcua concpuustata. Bian 
chi la rintracaa sempre e «o' 
fcnifo nel t ri'-entimento ». Sol 
tanto dt t riientiincnto > infat 
ti ixirlerd per tndividuare pit 
elementi pnmari del nazusmo. 
e ne riparlerd trattando del 
naicente tmpertalttmu nipprmi . 
co Insomma: un mondo pro 
••pero. puastato %oltanto da 
qualche buona iutenzione an 
data a male Cosi la RAI-TV 
raccanta la storta al televpet 
tatore tfahano. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
IZ.JO s \I»I:KK 

« L'unnut t la campaKiia ». a cura di dsa re Zappulli (8 p » 
n.nn I N A I ' T O 

I.' una iiiniva rubric.! affidata ad Knzo Dc Uernart e a 
Carlo iMarianl, per la rcgia dt G a b n e t e I'atmirri In quc«i<» 
primo iiuruer.) si parlcra delle cause drgli lncidenti stradali 

13.30 TELKGIOIINALE 

15,30 CICIJSMO 
Da Napoli A d n a n o dc Zan segue il Giro della C a m p a n x . 

17,00 IL TEATR1NO DEE GIOVEDP 

« I sognl til Ernesto » di Guido Stagnaro 

17.30 TEI.EGIORNWLE 

17,^3 I.A TV DEI RAGAZZI 
a ) « I.c piazzt- di Napoli ». a cura di Giordano Rppo«.si 
b) « 11 circo cquostrc », scencggiatura c rcgia di L K n s u 

18.H Q l \ T T R O S T \ G I O N I 
l i i i f s iTvi / i : uno sul rtfornimrnto idrico nclle camp»sii<-
l'.tllro sin grabsi 

19,15 S \PF.RE 
« C!li atomi c la materia • a cura di Giancarlo Masim 
(6> puntata) 

19.15 TELEGIORN'ALE SPORT. Cronache italianc 

20.30 TELEGIORN'ALE 
21.00 COCKTAIL PARTY 

l lramma di T.S. Eliot. Rcgia di Mario Ferrero Tra B h 
interpret!: Nando Uaz7nli>, Marisa t'alihri, llt-ana Ghione 
Gianni Santuccio. L'opera e del 1W9: sreotidd il metmlo 
di Eliot, e delle c o m c n z l o n l di quel lo che fu chiamniu 
« teatro del lo West End ». il tenia della snl i tudine •• <X(\ 
I'amore verso gli altri v iene s \ o l t o dall'atitore nella dimcii 
s ione della vicenda coniugalc cd extraenniugale di due cop 
pic. La seconda parte del dramma \ e r r a Irasmrt^a saliat" 
Questo testo apre un nuovo cic lo i ledicato al teatro inglrsr 
contemporaneo 

22.15 FINALMENTE LIBERO 
E* un'inchiesta girata dalla TV pubblica americana du
rante la prcparazione del la « marcia dei po \cr i » nes l . 
Stati Uniti . I'anno scorso. La marcia , promos^a t lal lor^a-
nizzazionc non-vio lcnta caprq^iata da "VI art in I.uthrr Kin; . 
e. dopo l'.xssassinio di King, da \ h e r n a t h y , fu preparat.i 
a t t ra \ erso inenntri e dibatt i t i assai \ t \ a c i dpi quail cl' 
autnri del l ' inchiesta hanno tracciato una cronaca 

23 05 TELEGIORN* \ L E 

Televisione 2* 
19 00 S \ P E R E 

Corso di tedrsco 
21.00 TF.LEGIORNALE 

21.15 TROP1CI 
Film Regia dl Gianni \ m i c o I - u n i cronaca motto \ i \ i 
e scarna del \ i a g g i o di una famicha di hraccanti i te i l tam 
dal N'ordeste a San Paolo I t i l izzando per cran p a n e 
gente presa dalla strada. che interprrta *c stessa Amiro 
ci offre uno spaccato della -ocirt. i cnntadina hrasi l iani 
•« dall ' interno » 

2z30 i . \ P \ S S I O N E s r . c o v n n s \ \ MMtro 
Tnlog ia sacra di Lorenzo Perosi Sntto la dirrzioar d' 
I lomenico Bartolucci canta il coro deila Cappella Sistina. 
<>uona I'orchestra del s indacato orchestral i lucche«i. 

Radio 
N \ Z I O V \ l E 

r . I O R W I . 1 R M l l O : ore 7, 8 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 21 

6,10 Corso di l ingua franrr»c 
7 10 Muiica stop 
8 10 L^ ranzom del mattinft 
"• OS Colonna musicale 

10 05 Le ore della musica 
11.00 l.a nostra salute 
11 21 Per la Pasqua 
12.05 Contrappnnto 
11.15 Orchestra 
H 00 TrasmisMonl recionali 
14.15 Zihaldone Italiano 
15 30 Cicl ismo. da Napott 
15 15 I nos tn succevsi 
16.00 Procramma per I raca/z i 
16.10 Spiritual* 
17.05 Messa crlrhrata da Pan. 

lo M : 
19 13 I itrahms 
|«,10 Musica per .*.rchi 
21 00 Messa d.« Requiem, di 

Giuseppe Verdi 
22 25 Concerto 

SECONDO 

G i O R W i r RXDIO: ore 6 10. 
7.30. 8.30. 9.30 10 30. 11 30 
12.15, 13,30. U.30. 15 ! • 
16.30 1730. 18 30. 19 30. 
22 'M 

6 00 Prima At cominclarr 
7.13 Riliardino a tempo dl 

musica 
8 40 Sicnori ForrhrMra 

10.00 FaMola 
10.10 Chiamatc Roma 3131 
12 30 Trasmissionl regional! 
13 00 La hrlla e la bestia 
13.35 Cautano I Corl 

11 00 .lnkc-bo-v 
11.15 ^lus lc-bov 
15.15 Saggl di al l ievl del con

servator! italiani 
16 00 Meridiano di Roma 
lf.35 Le c h i a \ i della musica 
17 10 Concerti grossi 
17.35 \\. A Mozart 
15 00 Musica per archi 
20 01 Fuorigioco 
2011 Actn log ia verdiana 
21 00 Italia che l a \ o r a 
21.10 Concerto smfonieo dirrt-

to da \ \ F u r t n a e n j l e r 
22 10 F 4 Havdn 
22.30 V. n a \ i c o 
2!<><l Cronache del Mezzneinmn 

TFRiCO 

«.30 J S. Bach 
10 i o Concerto dl aprrtura 
11 15 I Quanet t i per archl dl 

Be la Rartok 
12 20 C I M I M strumentale i ta l ia . 

na 
13.00 Intermezzo 
! 1 oo Itinerart operi 't ic i 
14.30 II disco In \ e t n n a 
15.30 Concerto del \ i o l in i s ta 3 

Heifetz 
16 IS Mus:che d oggi 
17.20 Corso di l ingua francese 
18.00 Not iz ie del Terzo 
18 15 Qnadrante economico 
18 30 P f l indemilh 
IS 45 Pagina aperta 
I* 15 Concerto di ognl sera 
20 45 Maria Stnarda Musica dl 

Gaetano Donizetti Direi-
tore Francesco Mil inarl 
Pradell i 

VI S F G N \ H \ M O : • Maria s tuarda . dl Gaetano Donizetti (Ra
dio. Terzo. ore 20 45) — I. opera * e segmta sotto U dlreaione 
dt Francesco Mollnari Pradell i . Cantano Shirley Verrett , L«>U 
Gencer, Giulln Fioravanti . 

file:///istn
file:///edia
file:///ertici
file:///oIonfa
file:///iaggio
file:///toncu
file:///ci/sno
file:///PF.RE
file:///erra
file:///hernathy
file:///t/aci
file:///PERE
file:///mico
file:///iaggio
file:///etnna
file:///iolinista

