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La questione veneziana 

Critiche in campo 
cattolico alia DC 
per I'affare Rondi 
Un aspro articolo di« Sette giorni», che denuncia 
II totale silenzio delle sinistre democristiane 

Le destre 
sabotano 

al Senato la 
riforma della 

Biennale 
La rapida approvazione di 

un nuovo statuto della Bien
nale di Venezia e stata impe-
dita dal liberal! e dal missini, 
che si sono opposti nella se-
duta di giovedl della Com-
missione istruzlone del Senato 
alia discussione in sede deli-
berante del relativo progetto 
di legge. 

La discussione sulla Bien
nale era stata sospesa circa 
un mese fa, poiche non si e-
rano ancora trovati i fondi 
necessari alia realizzazione 
del nuovo ordinamento. Gio
vedl. 11 sottosegretario Romi-
ta ha annunciato che il go-
verno e ora in grado di im-
pegnarsi a uno stanziamento 
di un miliardo all'anno per la 
Biennale. Su questa base sa-
rebbe stato possibile dunque 
arrivare ad una rapida di
scussione e alia votazione del 
progetto di legge in sede de-
li berante, da parte cioe della 
stessa Commisslone, senza pas-
sare attraverso il piu lungo 
iter del dibattito in assem-
blea. 

I comunisti. indipendente-
mente dal giudizio di merito 
BUI testo del progetto di legge 
governativo (al quale si ap-
prestano a presentare sostan-
ziosi emendamenti). si pronun-
ciavano a favore della discus
sione in sede deliberante; nel-
lo stesso senso si pronuncia-
vano tutti 1 gruppi, esclusi 
1 liberal! e i missini. Poiche 
decision! del genere devono 
essere prese all'unanimita, la 
opposizione delle destre ha 
imposto che il nuovo statuto 
della Biennale sia rinviato al 
dibattito in aula, e quindi, 
dato il fittissimo calendario 
dei lavori della assemblea, 
ancora rimandato nel tempo. 

A congresso 
i circoli 

del cinema 
dell'ARCI 

Comincia oggi a Roma, pres-
BO la sede di via Francesco 
Carrara, 24, il III Congresso 
nazionale dellUnlone dei cir
coli cinematografici deU'ARCI. 
Ai lavori. che si concluderan-
no domani. saranno present! 
quaranta delegati provenienti 
da tutte le region! d'ltalia in 
rappresentanza dei sedicimila 
iscritti allTJCCA. 

Al centro del dibattito con-
gressuale saranno i temi del-
lo sviluppo dell'associazione. 
del rapporto tra cinema e Re-
gione, della politics culturale 
e dei circuit! alternativi. 

Un aspro giudizio sulla 
« operazione Rondi » e su tut-
ta la controffensiva reaziona-
ria nel campo del cinema vie-
ne dato da Sette giorni, il 
periodico che esprime opinioni 
e orientamenti della sinistra 
cattolica (esterna e interna 
alia DC). In un articolo dal 
titolo «II maggiordomo per 
Venezia >, Sandro Zambetti 
scrive, fra l'altro, che, per 
quanto riguarda la Democra-
zia cristiana, « non si pud non 
rilevare il silenzio compatto, 
massiccio di tutte le sue com
ponent! di fronte ad una scel-
ta che non salva nemmeno il 
pudore. Un partito che con-
tinua a professarsi antifasci-
sta indica come proprio uo-
mo il cn'tico di un giornale 
fllofascista: e le sinistre in
terne tacciono e inghiottono. 

.Va bene che il pastrocchio e 
venuto fuori ufflcialmente al
ia vigilia di una tornata elet-
torale. periodo canonicamen-
te consacrato all'unita e al-
l'interclassismo del partito, 
ma se ne parlava da mesi e 
qualcuno, in casa democristia-
na. poteva anche muoversi 
prima, magari sollevando 
qualche obiezione al ruolo do-
minante dei rappresentanti 
dell'industria cinematografica 
nella consulta della DC per lo 
spettacolo. A parte questo, 
si potrebbe osservare che, 
data la frequenza degli ap-
puntamenti elettorali, chissa 
quante altre operazioni-Rondi 
potranno svilupparsi anche in 
futuro senza incontrare ap-
prezzabili resistenze all'inter-
no della DC ». 

< Altro dato da registrare > 
— secondo l'articolista di 
Sette giorni — e che «la no-
mina di Rondi viene comuni-
cata ufflcialmente subito do-
po quelle dei nuovi dirigenti 
dell'ente gestione cinema. 
Fra questi vi sono uomini di 
cui possiamo anche avere sti-
ma. Ma c'e poco da girarci 
attorno: il loro posto e stato 
pagato con quello di Rondi a 
Venezia e, soprattutto. e il 
risultato di una prassi di per 
s6 inammissibile, come quella 
della spartizione delle zone 
di influenza tra i partiti. Co-
si si consolida sempre piii un 
tipo di " intervento pubblico " 
che non e affatto pubblico, 
ma solo di parte, pura mano-
vra di potere che esclude a 
priori i lavoratorl (del cinema 
e non del cinema), gli autori. 
tutti coloro che sono impe-
gnati a fare del cinema qual-
cosa di diverso da una merce 
di consumo e da uno strumen-
to di condizionamento in ma-
no al potere economico ». 

Nel merito, l'articolista di 
Sette giorni ritiene che la 
scelta di Rondi signiflchi c la 
completa restaurazione del po
tere dei grossi interessi eco-
nomici sulla mostra vene
ziana >. 

Dell'affare veneziano, si oc-
cupa questa settimana anche 
L'Espresso, fomendo un nutrl-
to resoconto delle prese di 
posizione contro il colpo di 
mano su Venezia e. in parti-
colare. dell'assemblea unita-
ria dei cineasti. 

La lirica italiana 
trionfa a Sofia 

SOFIA. 18. 
E ' In p:eno svolgimento il 

•econdo festival internazionale 
Settimane musicali di Sofia, 

che e cominciato il 24 mag-
gio e si concludera il 29 giu
gno, con la partecipazione di 
complessi orchestral! e lirici, 
direttori di orchestra e arti
sti, sia di Paesi socialist!, sia 
di paesi occidental!, tra cui 
l'ltalla la Francia. il Belgio 
gli USA, la Svizzera. 

Una nota caratteristica di 
questo Festival e costituita 
dall'imponente partecipazione 
di artist! lirici Italian!. Nella 
prima meta di giugno si e 
esibita nel teatro deU'Opera 
di Stato la Compagnia del gio-
vani cantanti di Palermo, ap-
partenente al centro d! awia-
mento lirico del Massimo e 
guidata dal maestro Oscar 
Massa. L'arrivo degli artist! 
palermitani a Sofia rientra 
nell'ambito di uno scambio di 
spettacoli lirici tra i due tea-
tri. Essi hanno dato spetta
coli di Madame Butterfly e 
Boheme sotto la direzione or
chestrate dei maestri Mauri-
zio Arena e David Machado. 
Gli artisti italiani apparsi 
partlcolarmente preparatj e 
nffiatati, hanno suscltato lar-

!
fhe simpatie e riscosso I piu 
uslnghieri consensi del pub

blico e della critica. 
La manifestazfone saliente e 

per6 la « Settimana verdia-
na» che gli organizzatnri 
hanno voluto porre al centro 
del Festival. Tnaugurata col 
Ballo in maschera. e prose-
gulta con Don Carlos, Travia-
ta, Rigoletlo. e Troratore. si 
concludera con Requiem. Par-
llcolare soicco essa ha avuto 
gnuie aH'intervento del so
prano Renata Scotto, del mez

zo soprano Franca Matteuc-
ci. e del tenore Flaviano La-
bo. Ci6 ha rappresentato un 
evento eccezionale nella vita 
artistica della capitale bulga-
ra che ha tributato frenetic! 
applausi ai nostri solisti. Un 
succeso personale e stato ri-
portato da Renata Scotto con 
la sua interpretazione della 
Traviata alia quale ha assisti-
to un pubblico composto anche 
di molt! stranleri. 

II terzo awenimento Impor-
tante per la lirica italiana nel 
Festival di Sofia, sara costi-
tuito dalla Tournie che 11 tea
tro deU'Opera di Genova al 
completo effettuera qui dal 
19 al 23 giugno, rappresentan-
do il Falstaff dl Verdi e 1 
puritani di Bellini, sotto la di
rezione dei maestri Previtali 
e Gat to. 

Sara questa la prima volta 
che un teatro lirico italiano 
si presentera in Bulgaria con 
tutti i suo! complessi. 

Profazio 

al Folkstudio 
Al termine di una brillante 

stagione il Folkstudio presen-
ta stasera un recital dl Otei-
lo Profazio. 

Da martedl al popolare tea-
trino di via Garibaldi comin
cia una serie di spettacoli 
sperimentali che saranno in-
terpretati e condottl da Ma
rina e Fiorenzo Fiorentini, 
Federico Pietrabruna, Menal* 
da, Ferruccio Castronuovo • 
Antonello Vendittl. 

Registi - attori 
per «Trastevere» 

Un Vittorlo De Ska, elegantisilmo In panama • sciarpa, e un Vlltorlo Caprloll In-ablto 
talare, per una scena dl « Trastevere» che Fausto Tozzi sta atlualmente glrando, in esterni, 
nel popolare rione romano. II partlcolare curloto e che De Slca, Caprloll, Tozzi sono sia 
reglstl sia attori. Stavolta e toccato per6 a Tozzi dl stare dletro la macchlna da presa, 
e la foto lo mostra mentre splega una scena al due colleghl 

Sard forse realizzato in autunno 

Kramer prepara un film 
sul massacratore (alley 

II regista vuole sviscerare il tema delle reazioni della coscienza ameri-
cana all'aggressione all'lndocina - In Francia il primo festival pop 

Nostro servizio 
PARIGI. 18 

Un noto quotidiano parigino 
pubblica oggi, in una sua cor-
rispondenza da Hollywood, la 
notizia che Stanley Kramer, 
il cineasta cinquantottenne 
americano (autore, tra l'al
tro di Vincitori e vinti) i cui 
sentimenti democratici sono 
noti, si prepara a realizzare 
un film sull'affare Calley. 
Kramer ha seguito il processo 
e ha acquistato tutti i dirit-
ti sui nastri registrati duran
te le udienze; benchi I'imputa-
to, seguendo il consiglio dei 
suoi difensori, non abbia par-
lato molto, il regista utilizze-
ra passo per passo la confes-
stone resa in tribunale per ten-
tare di spiegare in che mo-
do € un uomo ordinario come 
Calley, ma capace di espri-
mere i suoi sentimenti e le 
sue reazioni » possa essere ar-
rivato al punto di aver mas-
sacrato ventidue civili sud-
vietnamiti a Song My il 16 
marzo 1968. Naturalmente il 
discorso, ha spiegato Kramer, 
non potra essere circoscritto 
al comportamento di un solo 
individuo (responsabile, del 
resto, di altre stragi nel Viet
nam), ma si estendera alle 
tante e diverse conseguenze 
che I'aggressione USA all'ln
docina ha provocato nella co
scienza degli americani. Non 
per nulla molti reduci dal 
Vietnam sono impegnati in pri
ma fila nella lotta pacifista e. 
dall'altra parte, il presidente 
Nixon ha fatto scarcerare Cal
ley. 

II film sara realizzato forse 
nel prossimo autunno, quan-
do Kramer sara rientralo da 
Berlino e da Mosca. dove si 
rechera per presentare Che 
siano benedetti gli animali e 
i bambini, una trasposizione 
cinematografica di un libra di 
successo di Glendon Stcarthout 
che narra le avventure di sei 
ragazzi in un campeggio del-
I'Arizona. 

• • • . 
Comincia questa sera ad Au-

vers sull'Oise il primo grande 
festival pop della stagione in 
Francia. Alia manifestazione, 
che si concludera domenica 
sera, partecipano una trenti-
na di complessi tra cui spic-
cano i nomi dei Colosseum. 
Steam Hammer, Chananah, 
David Allen Gong. Zoo. Man
fred . Man, Caravan, Jericho 
Jones, Variation, Magma, 
Black Widow, Chick and 
Chuck, Pentangle, Quintessen
ce, Mood Dog, Roy Harper, 
Mungo Jerry e. forse. Country 
Joe e Grateful Dead. Duran
te i tre giorni del festival sa
ranno proiettali i film Calcut
ta e Zazie nel metro di Malle, 
Lucia di Humberto Solas, Fly 
di Yoko Ono e alcuni corto-
metraggi underground. Anche 
il teatro sara presente con 
Hair, messo in scena dal Tea
tro della Porta Saint-Martin, 
e con n balcone di Genet; 
< Le grand magic circus et 
ses animaux tristes > di Jir6-
me Savory dara una serie di 
spettacoli. 

• • * 

Duecento artisti e tecnici del-
lo Chatelet hanno occupato da 
ieri pomeriggio il teatro, la 

cui chiusura e* stata unilate-
ralmente decisa dalla direzio
ne, la quale lamenta un defi
cit finanziario che la gestio
ne di quest'annata ha portato 
a oltre settecento milioni di 
lire. Tecnici, cantanti e dan* 
zatori sono stati licenziati dal 
18 aprile: da allora essi non 
hanno avuto alcuna indennita, 
anzi devono riscuotere ancora 
cinque settimane di paga ar-
retrata. 11 Consiplio munici
pal di Parigi, che £ il pro-
prietario del teatro, discutera 
al piii presto le richieste dei 
dipendenti che sono: la ria-
pertura dello Chatelet, la rias-
sunzione di tutti, la designa-
zione di un gestore capace e 
competente, un riesame del 
regime salariale. 

• • • 
11 Thiatre National Populai-

re ha scritturato Mikis Theo-
dorakis per due concerli che 
perb, dati gli impegni del mu-
sicista greco, potranno svol-
gersi soltanto a mezzo ottobre. 
Alia testa della sua orchestra 
di nove elementi e coadiuva-
to da due cantanti greet, Theo-
dorakis presentera alcune tra 
le sue piu note canzoni. 

• • • 

L'ait rice Anne Duperrey ha 
ricevuto il Premio Gerard Phi
lippe — che viene assegnato 
ogni anno dalla cilta di Pari
gi — per la sua interpretazio
ne della parte di Elena nel 
dramma La guerra di Troia 
non si fara di Jean Giraudoux 
nella messa in scena del 
Theatre de la Ville, che sara 
presentata quest'estate anche 
al Festival di Avignone. 

m. r. 

Marlon Brando 
in tribunale 

per aver difeso 
le Pantere nere 

WASHINGTON. 18. 
1^ Corte suprema degli Sta

ti Unit! si e occupata di Mar
lon Brando, il quale sara ci
tato in giudizio per diffama-
zione da tre agenti di polizia 
della California, ognuno dei 
quali chiede un indennlzzo di 
due milioni dl dollar!. 

Bisogna rlsalire all'aprlle 
1968 quando, in una trasmis-
sione televlsiva, Brando rife-
rl che la polizia di Oakland 
(California) stava dando la 
caccia alle «Pantere nere», 
e cito il caso di un giovane 
negro da lul conosciuto, Bob
by Hutton, che era stato ap-
punto ucciso dalla polizia, 
mentre si accingeva ad arren-
dersi. Tre agenti citarono in 
giudizio Brando per diffama-
zione. L'attore ribatte che non 
vi era nessuna base per una 
causa, ma un tribunale della 
California declse « naturalmen
te » altrimentl. 

Brando ha sostenuto di aver 
critlcato il potere pubblico 
ma di non aver fatto alia TV 
i nomi dei tre agenti In que
stione — che quindi non han
no nessun motivo di muover-
gli causa — e si e rivolto alia 
Corte Suprema, la quale perd 
sempre «naturalmente» gli 
ha dato torto. 

Finora, dunque. non si e 
ancora entrati nel merito del 
problema; nmane perd stabi-
lito che Brando dovra com-
parire in tribunale sotto 1'ac-
cusa di diffamazione. 

Slrep'rtoso successo a Firenze 

Stupenda I'Orchestra 
della Radio berlinese 

Nostro serrizio 
FIRENZE, 18. 

II primo dei due concert! 
di Lorin Maazel. alia guida 
dell'orchestra sinfonica del
la radio di Berlino, ha avuto 
luogo al Teatro Comunale con 
un programma interamente 
dedicate a Debussy: Prelude 
a Vapres-midi d'un faune, 

Images. La mer. 
K superfluo sottolineare il 

valore di questo ormai piu 
che collaudato violinista e 

direttore che da anni svolge 
una intensissima attlvita di-
rettoriale con le maggiori or
chestra del mondo. II suo 
modo di concertare estrema-
mente lucido e a perfeUo», 
quella sua maniera d'artlsta 
colto e rafflnato (Maazel e 
un po' un intellettuale della 
bacchetta) con la quale sa 
organizsare quasi «sclent!fi-
camente» le masse orche

stral!, ha dello sbalorditivo. 
Comunque siamo lontani dal-
I'ldea di volerne creare un 
mito come una accurate pro
paganda discograflca o certe 
posizioni della stessa critica, 
intendono fare. 

Infatti quelle caratterlstl-
che dl cui abblamo parlato 

costituiscono il suo massimo 
pregio ma anche il suo limi-
te. II suo « medium» freddo. 
diciamo cosl, non ci ha dato 
rimpressione di saper coglie-
re trasmettendoli, quel valori 
decadent! (Debussy e un de-
cadente? E allora perche non 
farlo sentire) che formano la 
poetica di Debussy. II nostro 
vuole essere solo un giudizio 
globale sulla serata (per la 
cronaca successo enorme e 
richiesta di bis) che credia-
mo abbia avuto per prota-
gonista piu 1'orchestra di 
Berlino che lo stesso Maazel 
e Debussy. Un complesso stu-
pendo per 1'equilibrio foni-
co, l'«a piombo* compatto 
e disclpllnatissimo, le sonori-
ta calibrate e scintillanti. 

Tutto quel complesso, cioe, 
di elementi che stanno alia 
base della formazione di un 
qualsiasi «insieme» che vo-
glia appena uscire dalla me-
diocrita e che abbiano no-
tato, in piu di un gruppo 
straniero capltato a Firenze. 
La replica e per sabato con 
muslche dl Claikovskl, Mus-
sorgskl, e Gershwin. 

Marcello De Angelis 

Mostre d'arte a Roma 

II mondo della 
gioia di Miro 
Joan Mlr6 - Roma, GalUrla 

c Anthea» (via dl S. Eusta-
chio 1). 

La nuova galleria romana 
«Anthea u inaugura il pro
gramma di mostre con una 
antologia di grafica e di pit-
ture minorl di Joan Mir6. Per 
l'artista spagnolo incidere o 
disegnare non e attivita crea-
trlce minore rlspetto alia pit-
tura; anzi, la pittura deriva 
dal segno grandi possibilita 
d'lmmaginazlone e di esperlen-
za lirica. 

Molte tra le piu fantastl-
che pitture di Mir6 sono ere* 
sciute dal segno del dlsegna-
tore e dell'inclsore. Qui cl 
sono molti fogll sui quail 
Mlr6 e tomato da pittore do-
po aver dlsegnato e inciso: 
e uno straordlnario, felice 
gioco tra « poverta » e « ric-
chezzan della vita e dell'im-
maginazione. 

Da Paul Klee lo spagnolo 
ha derlvato 11 gusto deU'or-
ganico, del mlcrocosmo, del 
cosmlco, della vita cellulare. 
In plccoll spazl, Mir6 figura 
grandi correnti di energia. na-
scita e morte dl mondi, ine-
saurlblli avventure deirimma« 
glnazlone e della tecnica. L'e-
8perienza aurrenllsta (Ernst 
e Masson) e quella lnformale 
(Wols) hanno contato anche 
per Mird grafico. Ma tlpica-
mente sua e la gioia delFav-
ventura lirica nel mondo co
sl com'e sua la finlssima iro-
nia. 

II disegno e l'lnclsione sono 
anche per Mlr6 una vera of-
flcina dell'lmmaginazlone. Un 
grande scultore come l'ameri-
cano Calder, ad es^mpio, ha 
potuto costruire i c moblli u 
dalle Immagini cosmicne e 
cellular! di Mir6 proprio co
me un ingegnere che trovi i 
materiall giustl per la piu 
« volante » invenzione lirica. 

Di questi 40 «pezzi », da-
tati 19391970, i piu tipici so
no quelli meno gestuali, quel-
li dove l'incontro tra colore 
e segno nello spazio, sia per 
costruzione e sia per d.issol-
vimento d'una forma di vita, 
e figurato come una necessi
ty organica, come un equili-
brio di energie all'interno dl 
una cellula. 

I robot di 
Roccamonte 

Amelio Roccamonte • Roma, 
Gallarla « L'Obellico » (via Sl-
stina 146). 

Lo scultore Roccamonte, da 
un paio di annl impegnato a 
formare intere famiglie di ro
bot in plastica e in metallo, 
presenta le sue ultime opere. 
Anche in queste variant! Roc
camonte deriva dal « design », 
dalle macchine e dalla produ-
zione industriale dl serie le 
sue figure. Ma e una deriva-
zione ambigua. 
' Questi' « kourbi » e queste 
« korai » tecnologici non han
no nulla di ottlmistlco e di 
funzionale: sono la verslone 
grottesca dei modern! «gre-
ci» del Bauhaus e di Sen-
lemmer oppure sono forme 
corrose da una inguariblle te-
traggine neometafislca. L'unl-
ca energia che hanno e una 
sorta dl verifica di inutillta 

Corelli sara 
Rodolfo alio 

Sferisterio 
di Macerata 

MACERATA, 18 
Franco Corelli cantera a Ma

cerata in esclusiva sia per 
l'ltalia sia per l'Europa. II 
tenore e appena rientrato dal 
Metropolitan di New York 
dopo un soggiorno di sette 
mesi (quale protagonista di 
itWerthern ha ottenuto un 
grande successo) e tra qual
che giomo sara a Macerata 
per cominciare le prove di 
« Boheme ». 

L'opera andra in scena il 
14 luglio (le repliche sono fis-
sate per il 7 e il 10 luglio). 
Franco Corelli debuttera In 
Italia nelle vesti di «Rodolfo», 
ruolo che indubbiamente po
tra sembrare inconsueto per 
un tenore che affronta abi-
tualmente il repertorio dram-
matico, ma che gli ha frut-
tato negli Stati Uniti (dal Me
tropolitan a Chicago), in nu-
merose occasion! vivissimi suc
cess! di critica e di pubblico. 
Anche gli altri personaggi del
la « Boheme» sono stati af-
fldati a voci solitamente non 
utilizzate per il repertorio li
rico: il soprano Luisa Mera-
gliano sara infatti Miml, il 
baritono Gian Giacomo Guelfi, 
Marcello, il basso Nicola Zac-
caria, Colline. Eivldia Ferra-
cuti impersonera Musetta. 

L'orchestra deU'Arena Sfe
risterio sara diretta dal mae
stro Franco Mannino, il coro 
dal maestro Barbieri. 

Successo a Vienna 
deU'Opera dei 
Pupi siciliani 

VIENNA. 18 
L'opera dei Pupi siciliani 

(di Acireale) ha dato quattro 
spettacoli della cSconfitta di 
Roncisvalle e morte di Or
lando » al Festival delle ma
rionette, che si svolge neU'am-
bito del Festival di Vienna. 
VI ha sempre assistito un 
pubblico numeroso, non solo 
di italiani, ma anche di au-
striaci. Quasi ogni scena e 
stata entusiasticamente ap-
plaudita. E* stato quindi un 
successo. Anche la televisione 
austriaca e quella tedesca se 
ne sono interessate, ripren-
dendo alcune scene. La critica 
della stampa per6 esprime 
giudizi non del tutto lusin-
ghieri: trova che 1'intreccio e 
troppo primitive e la recita-
zione a tratti truce, a tratti 
chlassosa, 

fatta con malinconia o con 
debolissimo sorriso. 

Anche quando le figure si 
dispongono a monumento, la 
immagine e malinconica e 
« frenante » nel confrontl del 
miti futurist! e consumlstl. 

Dario Micacchi 

Rai vi/ 

controcanale 

Mostre e 
incontri 
ai Tigli 

di Firenze 
Dalla nostra redaiione 

FIRENZE, 18 
Un vasto programma e stato 

predisposto dal Comitato del
le manifestazionl artlstlche flo-
rentlne per 11 periodo che va 
da giugno a novembre: con 
esso si intende ravvivare il 
dlalogo gla avvlato fra italia
ni e stranieri, con mostre e 
Incontri che mettano a con-
fronto le rlspettive Idee ed 
esperlenze senza pregludlziali 
e riserve. Le manifestazionl 
si svolgeranno nell'accogliente 
locale « I Tigli» al viale degli 
Olml e vi prenderanno parte 
personality della cultura Ita
liana e straniera fra cut Pier
re R6stany, Paul De Vree, Re-
nato Barllli. Flliberto Menna, 
Primo Contl, Giuseppe Barto-
lucci, Sylvano Bussotti, Tom-
maso Trini. Giuseppe Chiari, 
Eugenio Miccini, Antonio Ar-
midelli. 

Si svolgeranno inoltre mo
stre di giovani italiani e stra
nieri caratterizzate da compo
nent! satiriche e fantasiose. 
Figurano anche concert!, spet
tacoli, proiezioni, film, espo-
sizioni fra le quali citiamo: 
« Parole in liberta » dei futu
rist! a cura di Primo Conti, 
le collezioni di «Poesia visi-
va u, le affiches di Fluxus, le 
edlzioni «Underground» di 
tutto il mondo (archlvio Tech-
ne), 1 film di avanguardia sto-
rica (Dall, Bunuel, Richter, 
Leger. Duchamp) e le azionl 
di arte e moda a cura di Al
fredo Picchl. II programma 
e stato inaugurato con succes
so dallo spettacolo « Dada » su 
testi dadaisti curat! da Fran
co Luchini e Mario Pachi per 
la regia di Valerio Valorianl. 

' STRADA INTERROITA — 
Abbiamo detto la settimana 
scorsa che TV 7, nonostatite 
tutto, si batte bene in questo 
scorcio di stagione che sembra 
dover essere I'ultima per que
sto settimanale: ma natural
mente, i con/ini entro i quali 
ci si pud muovere alia RAI-
TV sono rigidi e TV 7 won rie-
see a forzarlt. Un autentico 
setimanale d'attualita, ad e-
sempio. si sarebbe affrettato 
ad indagare, questa settimana, 
sul voto fascista m Sicilia e a 
Roma e sulle sue componenti 
politiche e sociali; ma, in que
sto senso, TV 7 non e un set
timanale d'attualita. Sul video 
d attuale soltanto quel po' che 
« pud » essere attuale: il resto 
non esiste. 

Ma anche nel campo del 
« costume » TV 7 si muave en
tro limiti precisi: anche quando 
vanno su una strada giusta, i 
servizi si fermano ad un certo 
punto, come se camminassero 
su una strada interrottu. Due 
esempi tipici li abbiamo avuti 

E roprio nell'ultimo numero. 
asciamo da parte il servizio 

iniziale di Emilio Fede sui ma-
fiosi confinatt nelle isole di 
Linosa e Filicudi: in questo 
caso ci siamo trovati dtnanzi 
ad un « pezzo » di cronaca che, 
in fondo, non andava al di la 
di alcune notazioni di «colo
re ». / colloqui di Fede con gli 
ospiti delle isole sono stati di 
una ingenuita incomparabile: 
nel confronto con i mafiosi, 
il cronista televisivo non po
teva che avere la peggio, sul 
piano della «confessione», 
specie partendo da quel tipo di 
domande; ma, del resto, tutti 
sauna che, se si vuole parlare 
della mafia, bisogna andare 
sul continente e nella capitale, 
e bisogna indagare al vertice 
delle strutture politiche del 
yiostro paese. Altrimenti, si 
continua ad accreditare Vim-
magine di un «Jenomeno», 
misterioso: il che, ovviamente, 

cotwtene al potere, ma non 
porta molto lontano. 

Certamente piu significati-
vi i servizi su Mintchiello e 
sul razzismo in Italia contro 
gli afro-americani. Fernando 
Cancedda, interrogando Mint
chiello e seguendolo a Melito 
Irpino, ha messo in evidenza 
alcuni dati sul retroterra so-
dale dell'italo-americano, ji-
glio di emigrati ed ex-combat-
tente in Vietnam: ma I'inda-
gine ha solo prospettato alcu
ni problemi. Ci si e chiesto, 
ad esempio, perche mai la 
gente di Melito considcri Mi-
nichiello alia stregua di un 
eroe e non condanni il suo 
delitto. Ma non ci si & chie
sto se t terremotati che vivo-
no da anni in baracche e son-
no che i responsabill della lo
ro condizione circolano libe-
ramente, anzi governano il 
paese, possano poi considera-
re un atto di giustizia la con-
damia di un ragazzo che ha 
dirottato un aereo per fuggi-
re da un paese che gli risul-
tava intollerabile. 

Mazzarella, seguendo quella 
che si pub ormai deflnire una 
sua vocazione, ha svolto con 
passione e abilita giornalisti-
ca I'inchiesta sul razzismo 
uantitiegron in Italia, ojfren-
doci dati inoppugnabili. Ma 
anche qui, il discorso non ha 
nemmeno sfiorato le radtci del 
Kjenomenon sebbene ce ne 
jossero tutte le premesse: sa
rebbe bastato, infatti, ricorda-
re il razzismo che esiste con
tro i meridtonali nell'Italia del 
nord e il razzismo che esiste 
contro le donne in tutto il pae
se, per approfondire I'afferma-
zione di uno degli americani 
interrogati: «II razzismo e una 
ideologia dello sfruttamento ». 
Ma la TV evita sempre di af-
frontare la realta con tanta 
« brutalita ». 
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Gramsci, SCRITTIPOLITICI 
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OBBLIGAZIONI 
AUTOSTRADE IRI 

7%-1971 1986 
INISSI I1IU IITISTUH . CUCISSIMI I CISTIMIUI 1IT0STI1I! - S. p. 1. . t i l l 

CARANTITE DALLTRI - ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE — COM-
PRESE FRA I TITOLI SUI QUALI L'ISTITUTO DI EM I SSI ONE E AUTORIZZATO A FARE 
ANTICIPAZIONI — ACCETTABILI QUALI DEPOSIT! CAUZIONALI PRESSO LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI — COMPRESE FRA I TITOLI CHE ISTITUTI DI CREDITO. BAIS'CHE 
E CASSE DI RISPARHIO SONO AUTORIZZATI AD ASSUMERE ANCHE IN DEROCA 
ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE — ESENTI DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI 
PRESENTI E FUTURI SPETTANTI SIA ALL'ERARIO DELLO STATO SIA ACLI ENTI 
LOCALI — AMMESSE DI DIRITTO ALLE QUOTAZIONI IN TUTTE LE BORSE ITALIANE. 

Godimento i ° luglio 1971 - Scadenza dell'ultima rata di rimborso i ° luglio 1986 
Vita media 10 anni 

Interessi pagabili in via posticipata il 1° gennaio e il 1° luglio 

Rimborso per sorteggi annuali dal i ° luglio 1974 al i ° luglio 1986 

L 1000 
„ 955 

8,257* 

• * • . * 
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(umte Mat* M wari • M wmyfwwi al i t a k m ) 

PREMI 
I n ciasenno degli anni 1972 e 1973 per ogni aerie di n . 1 milione di o b -
bligarioni saranno estratte a aorte n. 5 vetture Alfa R o m e o t Giulia 
1300 Super 1. Complessivamente per tut te le 100 serie di obbligazioni 
offerte al pubblico saranno quindi estratte n . 500 t Giulia 1300 Supers 
ogni anno e cosl n . 1000 « Giulia 1300 Super» nei due anni. 

S O V R A P P R E Z Z I AL RIMBORSO 
Negli anni dal 1977 al 1986 fl capitale da rimborsare sara m a g g i o -
rato di un sovrapprezzo per cui l ' importo che l'obbligarionigta rice-
vera a fronte dei t itoli e s t r e a t sara pari, i n percentuale del loro 
valore nominale, al: 

i ! 1 0 1 % negli anni 1977 e 1978 
; 1 0 2 % 1 . > 1979 » 1980 -

; 1 0 3 % '» » 1 9 8 1 . 1 9 8 2 
1 0 4 % » » 1983 i 1984 
1 0 5 % » » 1985 • 1986 

Queste obbligazioni, facenti parte di un*emission* per eomplessive lire 120 m»-
JsarftY, vengono offerte in pubblica sottoscrizione da un Consorzio bancario 
diretto dalla MEDIOBANCA, al pre™ suindicalo, piu eonguaglio interessi. 

Le prenotaxioni saranno accettate presto i eonsueti Istituti bancari dal 2 1 al 
30 giugno 1971 , salvo chiusura antieipata sensa preavviso, 9 saranno soddi-
Mfaue nei limiti del quantitative di titoli disponibile presso eiascun Istituto. 
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