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Letteratura 

P e r un pugno 
di ceci 

il vescovo 
sf ida il re 

« La controversia liparitana » ul
timo libro di Leonardo Sciascia 

Ancora u n i voita nell'u u 
m o suo h b i o Rcuta^ione del 
la controversia liparitana de 
dxcala n< AD (Torino Ei 
naudi , pp MI L 1200) Leo 
n a r d o Sciascia si s e r \ e dj un 
« tema s t o n c o » per interve 
n i re in una discussions dei 
giornl nostra e me t t e i l a a fuo 
co L'episodio cui egli n c o r 
re e un conTlitto fra due po 
t e n , quello politico e quello 
« relipioso » ed ebbe come tea-
t r o la Sicilia, quando 1 isola, 
nei pr imi decenni del Sette 
cento passb dalla dorrnnazio-
ne spagnola a quella pie-
monte.se per to m a r e nuova 
mente alia Spagna II raccon 
to e costrui to In toi ma dl 
« rec i t a7 ione» ossia P tutto 
dialoeato snno gli stessi per-
sonaggi a espor re 1'anlefatto 
e gll sviluppi paralloh 

A questo Lipo di « rec iuz io 
n e » Sciascia si e p repa ra to 
a lungo, con tentativi gradua 
li dl ca ra t t e i e <^ggisuco e 
nar ra t ivo Altuni egli li ha re-
so noti nellc sue collaborazio-
nt al g iornah La « controver* 
fiia l i pa r i t ana» era dunque, 
divenuta a t empo per lo 
s c n t t o r e siciliano un motivo 
dl riflessione Le pr ime oattu 
te dells vicenda po t rebbero en 
t r a re in un poema eroicoml 
co Due miserabi l i agenti al 
sennzio della monarcrua spa 
gnola un bel giorno pre tendo 
no la nscoss ione del l ' lmposta 
sulla vendita '1 un mucchie t to 
dl cecl di p ropr ie ta del \ -sco 
vo dl L ipan II p ie la to reagi 
see con ira, non si sa bene 
se autent lca o s imulata Co 
munque egli invoca il privile-
glo dell esenzlone dalle impo 
s te concesso agli ecclesiasti 
ci e fulmina con la scomu-
nlca i due disgrazlatn « acata-
pani H nonostante le scuse che 
gli vengono offerfe Ora, in vir-
tii di un a l t ro privilegio con 
cesso ques ta volta da un pa
pa ai r e d i Sicilia U t n b u n a 
le della monarch la poteva an-
nul lare scomuniche o al t re de
cision! delle locali a u t o n t a re
ligiose che non si collegasse-
r o ad artdcoli o a motivazio-
ni di « f e d e » In ques to ca-
so la fede o 11 dogma ion 
erano lesi affatto qu irti il 
t n b u n a l e libera dall ' interdet-
to i due colpevoli L'ira preia 
tlzla cresce m proporzlone e 
si mani tes ta con chlare minao-
ce con t ro 1'autorita poht lca 

Per caplre perche un vesco-
vo, sulla base a i un dissidio 
cosl banale si esponga a tan 
to , va precisato che la con
t rovers ia si svolge sullo sfon 
do di una lnquleta si tuazione 
internazionale Sono gli anni 
della guerra di successione 
spagnola si e formata una 
coallzione di Stati cont ro la 
Francla per impedire che U 
nlpote di Luigi XIV diventi 
re dl Spagna II papa appog 
gla la coallzione con t ro il nuo» 
vo re spagnolo Di conseguen-
aa la contesa Era 1 « g r a n d l » 
dell 'epoca si trasferisce anche 
nella n p i c c o l a » Sicilia 11 vl-
cere da una par te e il vesco
vo dall al t ra si irrigidiscono a 
difesa delle prerogat ive dello 
S ta to e della Chiesa II ve
scovo accusa il potere politl 
co di volere uno scisma II 
vtcere accusa 1'altro di vole-
r e impor re un limite ai dl 
rt t t i della corona Prefci e ve-
acoi'i vengono ar res ta t i , depor 
ta t i , esiliati Molti si trasfert 
•oono a Roma per rinfocota-
r e gll odi e le scomu 'che 
piovono sui mdnistri del re e 
sui loro esecutori La situazlo-
ne si aggrava quando i pie 
montes l , dopo 11 t ra t ta to dl 
Utrecht (1713) succedono agh 
spagnoli . 
II q u a d r o ohe Sciascia rie 

see a compor r e in una na r 
razlone cosl rap ida e movl 
menta t i s s imo La conflsca del 
le propr ie ta appar tenent i a 
vescovi e a conventl dovreb-
be po r t a re un beneficio alle 
popolazionl miserabi l i Si trat-
t a di p ropr ie ta immensa e gli 
innovatori l a i d P pret i schie-
ratl dalla pa r te del potere po
litico, scorgono nel conflitto 
u n mezzo per l iberare il po-
polo siciliano dalla mise-
rl Ma gH a w e r s a r l ricorro-
n o alle a rml della supers t i 
zione. madonne che piangono 
immaglni che sudano sangue. 
E a breve distanza to rnano 
gll spagnoli , 

In ques to quadro « storico a 
Sciascia raggiunge la matu
r i ty della sua opera Costrui 
ta , come si e det to per ap-
prossunazioni successive, la 
« recita » por ta in p r imo pia
no di volta in volta un aspet-
to diverso della vicenda Ma 
tu t to e chiuso nella rete dl 
interessi piu potent i Inutu-
men te si fa appelio alle nor 
m e giuridiche o al principl 
mora l ! e religiost. La religlo 
s l ta m u o r e nella superstizio-
ne popolare . II dfrltto del de 
bole e sopraffat to dai diri t t i 
della « sacra propr ie ta n An 
che l ' ideale di l lberta si tro-
va s t rumen iHzzato propr io 
come accade in varle dire-
l ion l , al giornl nost r l 

L'analisl dl Sciascia e t.pie-
ta ta e po t rebbe a p p a n r e pes-
s imis ta se non fosse un at to 
di Eiducia in una forma dl 
l iberazlone o t tenuta a t t raver 
so i analisi delle mis t i i i c i / io 
ni Jdeologlche Occorre sotto-
l tneare la sorleta di una ri 
cerca l e t t e rana che ha matu 
r a to la mlgllore quan ta del 
iagglsta e na r r a to r e di la ^^1 
OminMbe uso che egli sa fa

re del srot tesco della sferzan 
te irnnia delle esposizionl pa 
rados^ah dl certe st^ene Qu) 
\ a l e soprat tu t to la qualita del 
I ascolto lo s cn t t o r e fa par 
lare i p e r s o n a l stessl s°nza 
mai sovrapporsi E r a possibi 
le notar lo gla nel suo prl 
m o libro dl racconti Gli sii 
di Sicilia Ma in quelle pagi 
ne egli si esercitava ancora 
sui dati linguistic! Qui ha sa 
pu to t rovare un rappor to rea-
le un condizionamento p re 
ciso fra « storia » e n perso-
naesi » Anch° quando gli e 
npces=qrio inventarli e come 
se li estraesse dal)a « s t o n a n 
g r a n e a un eocezionale con 
t rappun to fra documentazlo 
ne invenzlone narrat iva e ri 
flessione sagpistica Ogni ten 
tfiz nne di comnorre ima fa 
vola o un apologo sj pub dl 
re cosl supera ta se mai un 
libro di questn genere fa pen 
sare a un confronro « reclta-
to » fra tante possible mora 

II In una situazione determi 
nata T̂ d e una rappresenta 
zione srenica che continua 
sot to 1 nostrl occhi e della 
quale Sciascia ei segnala fuo 
ri di ogni <!imbolo 1 real! si 
gnificati 

Michele Rago 

m 

La cultura della miseria 
Uno studio di Annabeiia Rossi,«Le fesle dei poveri», individua una diretta correlazio-

ne fra i particolari tipi di pellegrinaggio e i! livedo sociale dei vari gruppi coinvolti 
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Santuario della Madonna del Poll mo: pellegrinl all'interno della chiesa. La donna al centro ha I capelll sctoMI per mottvl 
penltennall (Poto A Rossi) 

Saggi 

Una indagine di Giovanni Cesareo 

II potere televisivo 
La TV come strumento che induce alia «passiva contemplazione» - La 
sua trasformazione e legata alia trasformazione di tutti i rapporti sociali 

Trasformare la televisione Ln 
un mezzo di dibattito e dt spe 
nmentazlove continui, fino a 
reuiventarla come strumento di 
conovcema e, vnsieme di tra 
sformazione della Tealtd Al ser 
nzio delle masse popolan Su 
questa indicazione — ben al 
trimentf sviluppata naUiralmen 
te — chiude Avatomia del vo 
tere televisivo dl Giovanni Ce
sareo un autore che evidente-
mente non ha bisogno alcuno 
di presenfcarlone per i letton 
deW'Vmtd Su queste colonne 
InfatO come cntieo televisivo 
Cesareo va svolgendo da anni 
una analisi dello strumento te 
tevlsivo che non si e mai ar 
restata — come purtroppo e li 
mitatavo uso di buona parte 
della critica specializzata — al 
1 esame della produzione tele 
visiva considerata come un da 
to Immutabile e oggettivo Al 
contrano Opni suo intervento 
anche in sede di recensione 
quobdlana si e sempre aperte 
nella stessa direzione verso cui 
apre questo volume che puo 
essere considerate come la sm 
tesi dl anra di ncerca su! ter 
reno della comunicazione di 
massa: e nel quale si cerca cb 
cogbere il quadro generale, eco 
aomico-pobttco nel qua! si con 
creta 1'istituzione Rai TV; una 
istituzione che e evidentemente 
risultato di una struttura socia 
le del rapporti e delle contrad 
dizioni della sovrastruttura po 
libca del paese 

Anche trascurando i prece 

dentd, del resto Avatomia del 
potere telpviswo chiansce su 
bito il senso e gb ohiettivi del 
la sua analisi che e mnanzi 
tutto quella di offn'-p una di 
mensione stonea d^ R-ai TV 
capace di spe?zare 1 unniaEnne 
accuratamente cosfru N (n qup 
sti anni di entila astratta -
metastorioa — nei cui confront! 
d telesoettatore possa porsl sol 
tanto come oassivo ncertore d] 
messagja sui quali al massi 
mo gli e concessa una critica 
a postenon 

A segnare questa cadenza cr) 
tica non e tanto il lunglussimo 
capitolo dedicate alia guerra 
del video (cronaca puntiehosa 
degb scontn fra i van tJrupDi 
democnsbani e poi anche so-
eiahsti e repubbbcani ilia di 
rezione dplla Rai TV) ne l'al 
tra accurata anabsi sullo *v\ 
lunvo della TV m \talm Gia m 
questi capitoll e vero emerge 
ta diversila di impostazione en 
tica rispetto ad altre < docu 
mentaziom» (ncordiamo il vo
lume di Arngo Levi) polte a 
segnalare qualche scandalo piu 
nstoso ma sempre interne at 
sistema che dichiarano di voter 
denunciare L'uicalzare dei no 
oil protagonisti della « guerra > 
o I anabsi delle ore dj trasmis 
sione e dei « generi » televisivi 
offre infatti una base enfcica di 
informazione dalla quale cia 
scuno per suo con to puo nca 
vare un prtmo bilancio ed una 
prima indicazione di prospettiva 
alternativa Ma dicono ancora 

Notizie 
• A Isola d'I stria hanno a 
vulo luogo le lezlonl della 
nona edlzlone dl un semlna-
rlo dl perfeilonamento pro-
fesslonale dl lingua e lette
ratura Italians, rlservato agll 
Insegnantl delle icuole Its 
Mane dl ognl ordlne e grado 
dl Capodlstrla e Bule ed *gll 
ttudenll dcfltl Islltull medl 
superlorl, sempre con lingua 
d'lnjegnamento Italians, dl 
Capodlstrla, Isola e Plrano 

II prl mo corso, dedicate a 
professorl, Insegnantl e mae
stri, ha avuto quail teml co 
muni la commedla dell'arte, 
la pltlura Italians de) Set 
cento e, per II settore cine 
matografleo, I'attlvlta del re-
glsta Pier Paolo Pasollnl. 

II secondo corso, sara In-
vece dedlcato agll student) e 
vl si svolgeranno lezlonl sul
fa commedla dell'arte, tul 
nim comlco, sull'lndustrla 
automobliistlca, sui settore 
dell'abblgllamento In parti 
colare evldanza verra posta 
I'opers d) Lodovlco Arloslo, 
del muslclsta Gloacchlno 
Rossini dl Leonardo da Vin 
cf e dello scrtttore conlem-
ooraneo Carlo Cassola 

§ SI A aperls nella capita
te della RAU — Informa la 
B Tass B — la flora Interna-
ilonale del l i tre eul p^endo-
no parte circa 40 paesl, tra 
cui I'URSS e gll altrl paesl 
socialist), la maggloranr» 

del Paesl arabl, nooche Sta 
tl Unltl, Gran Bretagna, 
Francla, Italia, Olanda e ta 
lunl statl aslatlcl. 

Nel psdlgllone dell'URSS 
sono presentatl circa un ml 
gllalo dl voluml tn lingua 
araba, Irtgtese, francese e 
russa Un posto dl rlllevo 
speita al classic! del mar 
xtsmo-leninlsmo, (nnanzltulto 
alle opere dl V I Lenin 

La flera presents allresi 
un'ampla collezlone fllatell 
ca, dedlcata al cenlenarlo 
della nasclta dl V I Lenin 
reglstrazlonl fonograflche 
dei dfscorsl del capo del 
primo stato operalo e con 
tadlno del mondo 

0 Nel museo delle art) flgu 
ratlve a Pushkin D dl Moses 
e stata aperta una mostra, 
dedlcata al 300° annlversarlo 
della morte dl Rembrandt 
1 lavorl espostl fanno parte 
della colleilone del museo 
sl Iratta dl diplntl dlsegnl 
e acquefortl Tra quesll flgu 
ra II quadro glovanlle a Le 
cacclata del mercanfl da I 
templo B, le opere del tardo 
periodo c Assur, Aman ed 
Ester D, a II rilratto dl una 
vecchletta » ed altrl dl par 
tlcolare preglo. 

SI possono ammlrare nella 
mostra ancho la celebrl ac 
quefortl a Tre elberl », « Tre 
crocl », s l i cloco Tobia a od 
altr*. 

e soltanto una parte dl quel 
che Cesareo vnol dire 

I] contnbuto madKiore v\ene 
tnfattd da quella analisi intro 
ttuftiva su! potere televisivo che 
si salda dirpttamente alia con 
clusione sulla TV da reinven 
tjire entrambe si collocano nel 
fuoco del dihaltito in corso che 

| Investe tutto to schierarnento 
di sinistra sulle funzioni e sui 
modi di nnnovamento della 
Rai TV La premessa e chiara 
e vuole spazzare un equivoco 
nel quale per anru ha fncespi 
cato 1 opposi7ione democrahca 
a questa televisione che il po 
tere televisivo sia nparfcibile 
fra ctasse dominant? e classe 
anfcagomsta al]a ncerca di una 
mitica oggettmta e per reabz 
care uno « specclno della realta 
fie! paese > 

L'analisi delle fun?mnt e de; 
mob che la classe dominant? 
'pur nelle sue eonlrarldizioni in 
temp) assesna n\\ ente televisi 
vo appare del resto tanto piu 
convineente quando Tinisce co! 
"olleparsi con quel! altra eon 
fraddizione — esplosa ctamoro-
somente in quesh ultim) mesi 
- attraverso la quale si e as 
sistato ad un rapido processo 
di «proletari77flzione» depli 
stessl mtellerhiah televisivi 
(ffiornalisti e auton e profjram 
mistO; una pro! etanzza zione 
che e una delle cause di fondo 
delle nuove dimenstoni oobtiche 
as.sunte da) problema piO £ene 
rate dell informa7ione e della 
democra7ia sostjinriale dH sunt 
strumenti 

Se si accetfca la prempssa — 
rioca dj dati sullo spa7io sem 
ore piu amnio che la Rai TV 
<?B assumendo in tulti i settori 
-Jell tndustna cultural? — non 
si possono rpspmsere !e con 
^lusioru 

Cesareo infatti nbadiscp q n 
-he la telp\isione v ormax e di 
ventata uno strumento che dd 
I tllusiorte della partecipaziovp 
alia vita della societa nel suo 
irutieme e, invece induce nei 
faiU alia pastiva contempla 
zione in eld del resto omoaenea 
al procetto di ahenazione finieo 
della socletd capi1ah*txco bor 
aheie s e indica qinncfl la ne 
cesstta di una tra<!form37ione 
la quale «non pud che e^ere 
strettamentp Icnata alia trailer 
mazionc di fuffi i rnuportt so 
"iah e non pjifl che aiere it 
(uitto di una luccevuanp enn 
Unua d\ concrete ptvPTtcite dn 
zlitt*fi'?arp momenta per mo 
menta a hrcllo teoricn e di no 
hHca cvlturale » 

In conclusione" una so^enta 
zione ultenore per il lettore 
tplespettatore ad uscire dalls 
sua pas<uvita ed assumere in 
prima persona il problema del 
I'informa zione telensiva Non e 
una tpotesi astratta tante e 
fero — e qui e necessano In 
tegrare quella chp a apparp 
I unica lacuna mfonnahva de! 
volume — che eia molta parte 
dl essa P oeffi patrimomo at 
tivo de-t mo^imento onpraio fra 
1 smdacah nel nostro partito 
in orpaniEza/ioni di massa co 
me 1 Ara Ri<!ul >la di una in 
dagine analomica che ha con 
spntito di superare position] 
steRliate e recuperare ntardi 
pur nel quadro di una discus 
sione inevitJihilmente ancora 
aperta 

Dario Natoli 

II sigmficato economico, so 
da le e culturale dei pellegri 
naggi che si svoigono nel 
San tuan minori delle zone 
piu povere e diseredate del 
Centro Mendione, e uno degli 
aspetti piu tnteressanti che 
Annabeiia Rossi affronta nel 
suo ult imo volume « L e F& 
ste dei poiert t> Ed Later 
za pp 266 

L a u t n c e ci p resen ts una rl 
cerca molto nuova nel cam 
po degli studi socio antropo 
logici condotti In Italia negli 
ultirrd tempi L ipotesi di Ia-
voro su cui fonda la ricerca 
svolta in dieci anni, indivl 
dua una dire t ta correlazione 
fra uno stato d) depressione 
economica e culturale dei pel 
tegrau del Santuari situati in 
zone lontane dai centr i nrba 
nj e i particolari tipi di pel 
legnnaggio 

I santuari osservatt, di am 
blente contadino sono situa, 
ti m zone dove vive una mas
sa es t remamente povera e in 
digente del Mendione dove 
gll abitati sono spesso Lonta-
ru da centri p iowis t i non tan 
to di un ospedale quanto dl 
un medico Privati delie con 
dizioni di vita civile piu ele 
m e n t a n , esclusi dall 'assisten 
za medica senza possibility di 
scelta di lavoro e di studio 
1 contadim di queste terre ri 
niscono per rivoigersi al San 
ti e alia Madonna per qhie-
dere dl « s ta re meglio » Que
sti s trat i sociali piu esclusi 
por tano con se non solo i se 
gn] matena l i di una discri 
mmazione economica operata 
dalla societa nei loro con 
fronti ma anche l segnl di 
un apartheid culturale che si 
espr ime nella lingua usata 
nel modn di vestire nei com 
portamentt nelle stesse malat. 
tie Questi ultimi elementi 
ampiamente analizzati in t u t 
to il volume sono considers 
t! dall Autrice come 1 segnl 
di una « a l t e r i t a » di esisten 
za dl questa classe povera 
come 1 segni di una «cul tu 
ra della mi sena » contrappo-
sta alia cul tura dominant* 

Vediamo cos! migliala di 
persone a°fett° da malatt ie 
dai disagi di una vita insop 
portabile che si rlvolgono per 
chiedere una soluzlone ai lo 
ro mall non solo ai Santuari 
appartenenti al cul to liturgi 
co ma anche a "uelli del cui 
to extra liturgico I santi a cui 
ci sl rlvolge hanno quasi sem 
pre particolari at t r ibution] di 
guang-ione elcuni di ess! sc* 
no ronsiderati guantor j gene 
n r i come S Filomena S Co
smo e Damiano, altrl sono 
specialist! in determinate ma 
i t t i e come S Donate per la 

edless ia e la pazzia in eene-
re S Marco per il mai dl 
orecchi S Marina per 11 mai 
di testa e cosl via 

In queste attribuzioni vi e 
non solo la ricerca dl una pro 
tezione per « l ' a l dl qua » ma 
anche un bisogno di rassicu 
razione Invocato con grlda 
smghiozzi « abbaiamenh », ge 
sti di disperazione e con ogn 
forma dl contat to con l'effi 
ge realizzato talvolta at traver 
so 1'offerta dl denaro E 11 
caso quest ult imo descrtt to 
•la I 'Autnre dl una madre che 
accompaena 11 bambino sordo-
muto alia M a d o r i a del Poll! 
no situata nella fascia Gala 
b roTucana La madre sl rivol 
pe alia Madonna pr ima a bas 
sa voce per chiedere la parola 
ner 11 suo bambino invitan 
dolo a ch iamare la Madonna 
quindl la madre offrp 1000 li 
re che vengono cuclte nel 
mantn d°lla statua ma dato 
-he la grazia non giunge la 
nmera donna cerpi dl s t lmo 
larla offrendo altre mflf) lire 

[ offerta fa p i r t p di nr 
mercanismo di s^ambio T > -
la grazln d i riepvere ner "> 
quale i contadlni offrono tut 
to d o che hnnno canrp OP 
-nre fede mizlale e B volte per 
slno il nrnprlo vestito Q IP 
sta povera gente chlusa nel 
suo ghetto di mlserla fini 
see cosl dt subire a qualslasi 
prezzo ogni forma di ricatto 
solo che faccla intravedere 
una minima possibility dl so- I 

luzione al propr i problemi 
Ogni anno cosl dalla misena 
e dalla disperazione vengono 
succhiati centinaia di milioni 
di cui e quasi impossibile ri 
scont rare e rllevare la destl 
nazione finale 

I sacrifici nchiesn dai cat-
tolicesimo hanno quella fun 
zione dl garinzia della grazia 
e quindi dl rassicurazione 
considerata dall 'Autrice la ra 
gione piu immediata del ten 
to mutamento sociale e del 
le difficolta di t rasformare le 
condiziom di vita dj queste 
zone 

Ma se Annabeiia Rossi ha 
posto in termini molto pre-
cisi lesisrer)7a dl una sub cui 
tura tesa alia perpetuazione 
aello status quo non ha for 
se sufficienter nte approfon 
dito il valore contestativo che 
la «Cul tu ra della miseria i> 
acquista oggi nei confron 
U della cul tura egemone cioe 
quello -"sso valore contesra 
tivo -he la cultura dei negn 
i Amencn ha fatto s fonare in 
forme dl m o l t a violenta con 
tro il potere della c 'asse do 
mmanfe 

Licia Donafi Perelli 

Schede 

Negrelli 
Suez e il 

culto della 
personalita 
L'ultimo volume della colia 

na di monografie edita dalla 
f Societa di studi trentinj di 
scienze stonche> — il XIX per 
1 esattezza — e dedicate al cen 
tenario delVapertura del canale 
di Suez (1869 1969) in rela?ione 
a colui che ne fu I ideatore e 
il progpttatore I ingegnere Lul 
gi Negrelli Nonostante ta < glo
ria » portatagli via dai finan 
ziere francese Perdmando de 
Lesseps d trentmo Negrelli 
- nato a Fiera di Pnmiero 
nel 1799 in quel Lombardo Ve 
neto altora parte integrante del 
I impero austnaco — nmane il 
vero artefice del canale che ha 
umto il Mediterraneo all Ocea 
no Indiano 

Fu sui suoi progetti e con 
te sue modernissime tecniche 
tdrauhche e geometnche che 
il canale di Suez venne costrui 
to e propno la stona di que 
sta progettazione estremamen 
te ardita per quel tempi e quin 
di vist^ con occh o assai cauto 
dall ottusa onrte impenate dl 
Vienna rappresent-a il nodo di 
mteresse del volume Per it re 
sto (e ci rifenamo sopr^imtlc | 
alia biograf a di Negrelli fitta 
dall ingpgnere Gmltiero Arida 
mi) non si e evitato il pencale 
del < culto della personality i e 
di un commento alia fin fine 
provinciate dell opera e della 
figure de) pur dJustre perso 
naggio 

A nscattare 0 tutto sta in 
fondo al volume il saggio del 
ia professoressa Zara Algard 
su « II canale d> Suez nelle \>ro 
•spettwe dell 800 e nella vivone 
ideahftica di LUIOJ Veorelli » 
Dove 1 opera de! Negrelli vie 
ne giustamenLP tnqmdrata in 
quella ncerca di nuove vie che 
li colorna lismo europeo si an 
dava aprendo in Africa e ID 
^sia e questo sen7,a dubbio 
prima di fittizip motivazlont su 
gli < ori7zonti spiritual) » allar 
gatisi fra i popoli della terra 
gra?ie al c u a l e dl Suez 

c. d. s. 

« 

Appelio di pittori, scultori, critici, scrittori 
registi e musicisti alle forze cultural! italiane 

Non partecipare 
alia Biennale» 

Anche le manifestazioni di quest'anno dovrebbero tenersi con le 
norme contenute nel vecchio statuto fascista ancora operante 

I l grup,m ri p Hoi s nit > 
^ Hor nrnirf ignTi i scr 1 

ii c,.st 'Ldtn m ist si 
c i i h i i will i in appel o 

illt for/f cutiiiH o an ' 
if na idnr n \ itdiirio < a 

pdii 
fit 

Ml( mil 

rx inn llo diff iso (la 
\rt/ oinle Tta Mno 

pros-,)ma b 
d \ n f / , i 

l i in 
( Oil ltd 1 
dtll A,soMd7 < n ntPina7 nna < 
delle Art pla I L)IC SI r k \ a 
the s e piotpduto alia «ulle 
i IOI L solu/ione pio\ \ isorin dei 
problemi della biennale di \ t 
ne/id » proroganrio fino dl 30 
g ugno del 1970 Ja gesnone com 
missdnale a Cosi dai 1938 al 
1970 dopo S2 dnm di statuto fa 
sc si^ dt1! enie vont7iano — af 
Tti md 1 documrnio anche 
le nidinff st 17101U di ques anno 
si do\rebbLio tcneie sntlo quel 
ti stdiuto che prrf no i piu 

ccchi hanno defin to aulnr ta 
r<i paterndlishu) P buiocia 

1 0 » 
11 doctimento t lntde poi rhi 

in questa s tuazione leal 7 
? e n Id bienna e inloina? onale 
d aite tome sara rcdl 7/ata 
la ts|K)s zione consideralo 
hi eve tempo che la sepaia dai 
la sua apertuid tin fara la 
mostn del cinema dai mo 
mento the il ducttore della ma 
nifestazione del 1969 ha pubbli 
camente piu e piu \olle affei 
mato che senza il nuo\ o sta 
tu(o non ci saiebbe stata un al 
tra mostia i e chi inline « sara 
disposlo ad assumersi la re 
sponsabilita di realizzare le 
manifestazioni della musica e 
del tpfitro » 

Dopo aver affermato che «a 
questo punto le dichiarazioni e 
gli impcgni gencr ci non pos 
sono piu basWre * i firmatan 
chiedono ad ailisti musicisli 
sent ton e agb uomim di cui 

iura aenerd'e d « non par 
le pdie nt di peisona nt ron 
p pioir t open a * man ft 
sta/ioi pie\ slf p« il 7fl 
dall i b o n n e da o staiuto TT 
'•t. sta e d u n lollaboiaie 
to i t ssi i a tun modo 

Ii aot imen o e stato sotlo 
s(i tlo di \fio \j,e SMSIO 
\m dt I to Ch esa Pdudirio 
DP 1 1 ppo p (s dente dell a 
socia/ioiu s ndiLdle scntton di 
leatro ?t inaldo Di Giammat 
tpo s t g n U u o dcllassociarione 
della ti tica cinematografica 
Mai co f e r r e n piesidente del 
1 associa/ione nazionalt anion 
< inematografici Mario Gallo 
scgietano del smdacato giorna 
hsli cmemalografici M ircello 
I ondalo segiolano dell asso 
ca / ione auton citumalogiai ci 
ilTliani ] r a i t o ( cm lini Rp 
nato (.uttuso Paolo Giassi 
\aniu 1 o\ presidente dell as 
soc azione cinemdlografici na 
1 an Carlo Mannel'i segreta 
no m ? onale dtl s ndacato mu 
sicist uahan PIPID Maiiina 
Mdicello Maschpnn I no \1 t 
cube \ ce piesidente ritlla fe 
doiazione mteinazionalt dei ci 
tici rinemdtogiafici Luciano 
Mmguz/i Mai 10 Momcelli Lui 
gi Montananm Pier Paolo Pa 
solim Enrico Paulucci presi 
dente del comitato italiano del 
la associazione inlprnazionale 
delle arti plasliche Glauco Pel 
legrmi Mario Ptnelope segio 
tario del comitato italiano del 
1 assncid7iono intern i/ionale del 
li art plasliche C.offrcrio Pe 
liassi piesidente del smdacato 
musiusti itahani Elio Pc ln 
Matinzio Scaparro f uno Scai 
pelli luigi Squarz na Luchino 
\isconti Ccsart \ i \ a id i Giu 
seppe /igaina e Gastone Bred 
do i w o Brunon Ernesto 
Treccam segretan della fedt 

ia? om na/ onale artisn CGIL 
S tengd conto nella \alut« 

zioni d questo appelio a non 
collaboiaie con la Biennale dt 
Wne ia the le u t e n d e del 
centro sin s ia hanno fatto «f 
fof.ai p am he il pi oi esso di 
nforma del a Bienna le Infatti 
1 ilei delle quattio pioposte d 
legge the sono state preoentatp 
id . no-'ro pait to rial PSIUP 
dai PSI t dalla DC si e are 
n ito nell ottobic seoiso presso 
il Comuato n s t u t l o della \ I 
commissione Istnuione e belle 
arti del Senate D altra parte 
le sles«e dichiarazioni rilascia 
te al Cornerp della Sera dai 
commissar o straoidinano Gian 
Mbeito Dell Acqua il quale 
ha gia ncoperto per 15 anni la 
c incT di segret mo generale 
ric 11 ( ite o in quanto tale e 
st to responsabile dl quelle edi 
7 om della Riennale che hanno 
stonientato tutt smo alia crisi 
tult ttale orgamz7ati\a irrepa 
t a b l e messa n luce dalla con 
testd7ione del 1968 lasciando 
mtenriere che e tardi e che per 
il 1970 molte cose non si po 
tranno faie 

\ questo punto e eudente che 
si uio e conaurre ad* ogni costo 
in porto e n t i interessi non 
molto chian una Biennale qual 
siasi propno nel momenta in 
cui la culiura italiana confei 
rm 1 suo rifiuto dello statuto 
fascista e dei cn ten antidemo 
ci tici di gestione Cosi facen 
do il commissano straordma 
no i as ume oggi una pesante 
responsabilita culturale < cer 
to non minori responsabilita si 
assumono quel «tectuci » en 
tici e aitisli che in una situa 
zione marcia che chiede radi 
call I if oi me e non lampom 
muiti collaboieranno con h 
Biennale 1970 

Programmi Rai-Tv 

martedi 10 
TV nazionale 
9,25 Lezionl 

Inqlese Stona, Appbca-
sioru tecniche Letteratu 
ra ttahana 

11,50 Sport Invernah 
Dalla VaJ Gardena cam 
pionaia mondjah di sci 
alpino slalom gigante 
maschde 2 manche 

13,30 Teleglornale 

15,30 Replica delle lezionl 
del mattino 

17,00 Centostone 

17,30 Telegiornale 

17^45 La TV dei ragazzt 
a) Lo Stadthalle di Vien 
na, b) Braccobaido 
show, c) animab a scuo-
la e in Uberta 

18 45 La t ede oggi 
Conversazione di P . 
Mariano 

19 15 Sport Invernall 
Dalla VaJ Gardena cam-
pionab mondial] di s a 
alpino* nassunbo filmato 

19,45 Teleglornale sport 
Cronache Italiane 
Oggi al Parlamento 

21,00 Telegiornate 

21,00 La pres lden tessa 
Commedla di Hennequin 
e Veber Regia di Pran 
co Enriquea E la re
plica dj una vecchia po-
chade che narra gli e-
quivoci oati dai soggior 
no di una notte dj una 
donnina atlegra m casa 
t i un presidents di tn 
hunale Opportunamente 
edulcorata per lJ video 
la commedia tipico diver 
timento del pubbheo bor 
ghese torna oggi ai te-
lespettaton Ne sono in
terpre t Valeria Monconi 
e Mario Scaccja 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19 00 Corso dl tedesco 
21,00 Telegiornale 
21,15 15 agosto 1945 il 

Giappone sl ar rende 
Attraverso testimomanze 
e materiaJe documentario 
giapponese Maunzio Ro-
tundi ncostruisce con la 
coUaboraaone di Mino 
MmiceUi i contrasti in
tern] che segnarono i 
giorm della resa del 
Giappone 

22,05 Miles Davis 
D grande trombettista 
ner0 Miles Davis e 1 ul 
tamo dei pratagomstj dei 
mondo del jazz che com
pare nella sene televisi-
va dedicata a questi per-
sonaggi Davis, conside
rate da alcuni I iniziato-
re del cool iazz ha ai 
suo attivo espenenze nu 
merose e diverse nelle 
quali ha provato le sue 
grand! capacita e la sua 
estrema sensibihta di 
musicista 

22,45 11 padre 
Tslefilm di produzione 
polacca Regista Tadeusz 
Pi lewski 

Valeria Monconi 

Radio 1° 
Giornale radio ore 7, 8 10, 

12 13 14, 15, 17, 20, 23 05, 
6 30 Msttutino muskalo, 7 10 
Musica stop 7 45 leri al Par 
lampnto . Le commission! par-
lamenton 8 30 Le canzonl del 
mattino 9 Voi ed IO, 11 30 
La Radio oer le Scuole 12 10 
Contrappunto 12 38 Giorno 
per giorno 12 43 Quadritoglio 
13 IS II primo e I ultimo, 
14 IE Buon pomenggio, 16 
Programma per I ragazn 16 20 
Per voi giovani 18 Ardcrona 
ca 18 20 Rlbalta dl success! 
18 45 Un quarto di novlta 
19 05 Guadisco 19 30 Lu 
na-parkj 20 15 Arabella 

Radio 2° 
Giornale radio ore 6 25 

7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 
12 30 13 30 15 30, 16 30 
17,30, 18 30 19,30. 22, 24, 
6 prima di comirclare, 7 43 
Biliardino a tempo di musica, 
8 40 l protagonisti 9 Roman 
tica 10 11 tantoslico Berlin* 
10 15 Canta Rita Pavone 
10 35 Chiamete Roma 3131, 
12 10 Trasmissmni regional), 
12 35 Questo si, questo no, 
13 45 Qualrante 14 05 Ju 
ke box 14 30 Trasmissioni re-
gionah 15 L ospite del po-
rrsnggio, 15,15 Pista di Ian-
cio 15 40 Servizio speciale 
del giornale radio, 16 Pomerl-
diana 17 05 Val Gardena, 
17 55 Apcritivo in musica, 
18 50 Stasera siamo o^piti 
ui , 19 05 La clessidra, 
20 10 Forma la musica 21 15 
Novita 21 40 Paul Maurtat 
e la sua orchestra 22 10 Ap* 
puntamento con Deb^sy, 
22 43 il padrone delle Per-
r ere, 23 05 MUSKJ leggera 

Radio 3° 
10 Concerto di apertura 

11 15 Mus che ital one d oqgi, 
1145 Coita e faaiocche 12 20 
Galer a dol metodramma 13 
Inlermezzo 14 Musiche per 
strumenti a fiato 14 30 tl di 
sco in uetnna 15 30 Concer 
to smtonko 17 40 Incontro 
con Sieve Lacy 18 Notnie 
del terzo 18 45 LB droga nel 
secol 19,15 Concerto delta 
sera 20 Muskha piantsticha 
di Max Reger 21 li giornala 
del terzo 21 30 XXXII te 
stival internazionale di musica 
contemporanea di Venem, 
22 20 Rivista delle nvisto 

Controcanale 
B ^ l \ I \ \TTOKl I ^ i 

lu d '•te ia I ran o S-im rl 
/ cappi I o r) I pit le 1M til) lo 
mosir ito pui ch "nan ent d i 
mtn td la sua dt iinlc// m i 
ginale e id s n cniscgutr le de 
boW/a lekvis va 11 contidslo 
fra prima e second I punt at a 
anzi e cosi ei idinle clic suo 
na a r sposla di un \t cch o 
mtcirosatno puo ba^tare il 
co i tnb to di un EI ind( at 'oic 
a r hi Ha re 1 senso rl unc pit 
taco o (o U'\oltd p u tnoi'eit i 
menle osc idi IIL I limit I In 
quc'to caso dubb dino piopi io 
(1 i e di si 

r n n c o Spoitpl' nf if11 ivc 
\ a i >rfn m alia f c r\ o p e 
U C i i u o p M i d ? 
^ c soie di nr rial to (lit n n 
pe\.iiio pupcitentc ncnto I I l t 
d p\allo psicoloc) co ctn i q : i 

rmtl o Dc "Un In In a * io 
lomin ^ n ' t j ito i s n r mnn 
70 e cic c =tatn i I T o n 1 i 
r d u z o n e curata da Sandro Boi 

J t i ibr 
ti 

lie bo'Ui 
ito cambi u \oilu il io \o 

ILL. )i ti i idolo in foim i di if 
fusco nUotcntesco s\i p g u l 
t cve di i n mo ido ciir co n 
\ o p e I n sidui di una g ian ic 
rfi vt >eia/ i p lp nrmic ifTci 
m i / ) i d urn rut >\ i or„in 7 
/ i711 h rt,lusc dd pole n 1 o 
s tin in t l t i to f i Spoiti 'l c 
1 \ u iniccli pur SP 17 1 
o i I E ttoi|io stmbi mi 
n U ,M i n (m I , s« s> 

1 

^ In I a. 
•• 1 IP 1M ' 

s mlii i 
I f i l 

<nip iLiuli n acquare o 
" i ' )1 s (,noi IF d stacco di 

i non ntcndp il si iso nposto 
ri t i n fiint disperati e M ^GII 
c lmitano da un monao di fa 
p spcraii7L clip piup c a n 

< ora quello clio ci nproponc 
ocpi — p t r non parlai del Lot 
to — lannualr spet tuolo delle 
Vanzom wine tclrvisnt 

Pe^tato P c u h i a tiatti — 
Ktwic a idie il contnbuto di 
'ilium atton dtl t tatro dtalet 
t lip piitenopc i anche la <n 
te>ndi puntdt I ' • tnbia ripicn 
dt i into t i u 11 (ho con 
opportune c n (/ions si pMe\a 
ll m e mi he dil m ducie ro 
i n i / i rli Dt Mir th un h \ o r o 
iltM ssnntt bmt p nsai ilU 

brp\p stq itn/,i d i h u h i n o 
i tine 111 dtl i i i vo dl l\sti*f» 
t,nmt ntu i I t i t dpi tappet 
aio arricthito) 

vie* 
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