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La legge definitivamente approvata ieri dal Senato 

La Biennale di Venezia 
ha il suo nuovo statuto 

Hanno vofafo a favore i senator! della coalizione governafiva e del PL! - II compa-
gno Urbani ha illusfralo i motivi dell'asfensione del PCI • Aperfa la batlaglia 
conlro i fenlativi di far ancora sopravvivere I'assurda geslione commissariale 

II nuovo statuto della Bien
nale dl Venezia e stato appro-
vato in modo deflnitivo lerl 
al Senato con 11 voto favo re-
vole del gruppl della DC, del 
PSI, del PSDI, del PRI e del 
PLI. I gruppl comunlsta e 
della sinistra lndlpendente si 
sono astenutl. Ha votato con-
tro soltanto la destra fasclsta, 
che e rimasta completamente 
isolata. 

Nel motlvare la astenslone 
del gruppo comunlsta, 11 com
pagno Urbani ha sottolineato 
che 11 testo del nuovo statuto 
della Biennale, quale e stato 
modiflcato dalla Camera, rap-
presenta un notevole migllo-
ramento rlspetto a quello ca-
ratterizzato dalle gravl dlspo-
slzionl lmposte al Senato dal
la maggloranza di centro-de-
stra alcunl mesl fa e che ave-

Alia Commissione Interni 

' Enti lirici: alia Camera 
domani nuovo dibaftito 

II nuovo mlnlstro per il 
Turlsmo e lo Spettacolo, il 
democristiano Nicola Signo-
rello, ieri «ha esordito» uf-
ficialmente nel suo incarico 
partecipando alia riunione 
della Commissione Interni 
della Camera, alia quale ha 
riferito sugli orientamenti del 
suo dicastero sui prowedi-
menti in corso di approvazio-
ne, e in particolare su quello 
che prevede stanziamenti 
straordinari per la sistema-
zione finanziaria degli enti li-
rico-sinfonici e sulla urgente 
esigenza di riforma delle isti-
tuzioni musical! ltaliane. 

II prowedimento sugli in-
terventl straordinari prevede, 
com'e noto, una spesa di cir
ca cento miliardi di lire, di 
cui trenta a copertura dei 
deficit di bilancio per il 1973 
e settanta circa a sanatoria 
dei debiti contratti dagli en
ti negll anni precedenti. 

I rappresentanti della mag-
gioranza, nella riunione del-

E' cominciato 
il Festival 
di Bregenz 

VIENNA. 25. 
Con Abelardo ed Eloisa del 

drammaturgo britannico Ro
nald Miller si e inaugurato il 
festival di Bregenz. La rasse-
gna della citta austriaca sul 
lago di Costanza, quest'anno 
alia sua ventottesima edizione, 
durera fino al 22 agosto. 

Nel corso del Festival, de-
dicato alia musica e al tea-
tro, si svolgerarmo cinquanta-
cinque rappresentazioni. 

Nel programma figurano la 
opera lirica L'olandese volati
le di Richard Wagner, il bal-
letto di Piotr Ilic Ciaikovski 
II lago dei cigni, l'opera di 
Gioacchino Rossini Armida 
(diretta da Carlo Pranci). e 
un'opera di Franz Joseph 
Haydn recentemente riscoper-
ta. La pescatrice. Sono previ-
sti anche cinque concerti ese-
guiti dall'Orchestra Sinfonica 
di Vienna. 

rufflclo dl presidenza della 
Commissione convocata per 
stabilire l'ordine del lavori. 
avevano chiesto di non iscri-
vere I'esame del disegno di 
legge nella seduta di ieri e 
avevano invece sostenuto la 
opportunita che il nuovo mi-
nistro esprimesse i suoi orien
tamenti in una preventiva di-
chiarazione. 

Appunto in questa dichlara-
zione Signorello. dopo aver 
premesso che e necessario 
rimborsare, con interventi 
straordinari. agli enti soldi che 
gia sono stati di fatto spesi. 
ha sostenuto che il governo e 
fermamente intenzionoto a 
realizzare la riforma consul-
tando le Regioni, le Province, 
i Comuni e i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e degli stessi 
enti lirico-sinfonici; il mini-
stro ha altresl sottolineato la 
opportunita che la Commis
sione porti avanti un'indagi-
ne conoscitiva parallelamente 
alia discussione dei progetti 
di riforma. sia di quelli gia 
aU'esame del Parlamento sia 
di quello che il governo si e 
impegnato a presentare mol-
to rapidamente. 

Mentre Signorello parlava 
in Commissione e giunta no-
tizia che Viter di un altro 
prowedimento per !o spetta
colo. e cioe quello per lo stan-
ziamento di tre miliardi e ot-
tocento milioni a favore del 
teatro di prosa, e stato bloc-
cato dal ministro del Tesoro, 
La Malfa, il quale intende va-
lutare la compatibility degli 
oner; previsti con la situazio-
ne del bilancio. 

In una success! vs. riunione 
del comitato di presidenza del
la Commissione Interni della 
Camera, presente il ministro 
Signorello. si e declso di por-
re il problema dei prowedi-
menti per gli enti lirici e sin-
fonici all'ordine del giorno 
della riunione di domani. con 
1'intesa, come proposto dal 
compagno Rubes Triva, di 
stralciare trenta miliardi per 
la copertura dei debiti con
tratti nel 1973 e di inglobare 
ogni misura per gli altri stan
ziamenti nella legge di ri
forma. 

«Sepolta viva» 
senza tragedia 

Agostina Belli, Fred Robsham e Maurlzio Bonuglia sono gli 
interpret! del film c Sepolta viva » diretto da Aldo Lado. Eccoli 
•jui tutti e tre in una scena del film, asiai dislnvolti in fre 
•Itfggiamenti, tutt'alfro che content alia tragiclta del titolo. 

vano lndotto 1 comunlstl a 
votare contro. 

E' dal 1947 — ha detto Ur
bani — che si dlscute e si ela-
borano programml per dare 
alia Biennale uno statuto con 
il quale defascistlzzare la ba
se gluridlca dell'ente e aprlr-
lo al nuovi prlnclpi democra-
tlci e dl llberta della cultura 
proprl della Costituzlone re-
puablicana. Questa esigenza 
dl fondo vlene ora soddisfat-
ta: vlene prlvllegiata la fun-
zione promozlonale e dl orga-
nlzzazlone permanente dell'at-
tivlta della Biennale, con un 
salto dl qualita rlspetto alle 
attivita tradlzlonall, che erano 
puramente illustrative ed epl-
sodlche; inoltre vengono su-
perate le quattro tradlzlonall 
ripartlzioni (cinema, teatro. 
musica, artl figurative) per 
affermare il prlncipio della 
lnterdlsciplinarieta delle ar
tl. anche se questo prlncipio 
doveva trovare una formula-
zione piu precisa. 

Punto centrale del nuovo 
statuto rlspetto al testo che 
era stato approvato al Sena
to — ha prosegulto Urbani — 
e la struttura del nuovo Co
mitato dlrettivo, che affida 
piu ampiamente la gestlone 
agll Enti local! ed al sindacatl, 
anche se in misura non del 
tutto soddlsfacente. E* parti-
colarmente posltlvo che sia 
stata ripristinata la elettlvlta 
del presldente e che 11 rap-
presentante del personale ab-
bla voto dellberatlvo. E' In
vece dLscutlbile il largo spa-
zio ancora riservato alia com-
ponente mlnlsteriale per il rl-
fluto dl assegnare alle orga
nizzazioni sindacali e profe> 
sionali degli artlstl una rap-
presentanza diretta. Altri a-
spetti positivl sono l'abollzlo-
ne delle graduatorie del pre-
mi. la modallta di invito di
retto e personale agli artist! 
secondo una linea che tende 
ad affermare l'autonomla ver
so i mercanti d'arte, la pub-
bllclta del verball e delle rlu-
nioni del Comitato dlrettivo. 
Aspetto negativo, Invece. 11 
riprlstino della censura per 1 
minori di 18 anni. 

II compagno Urbani ha pro
segulto affermando che il nuo
vo statuto apre uno spazio de-
mocratico a disposizione delle 
forze reali che lo debbono ge-
stire. La battaglia deve inizia-
re subito con la costituzlone 
immediata degli organism! 
previsti dallo statuto. renden-
do impossibile la manovra di 
chi vorrebbe continuare I'as
surda gestlone commissariale 
anche in questa stagione. Non 
si pu6 consentire — ha con-
cluso Urbani — che dopo la 
liquidazione del commissario 
e la decadenza dei vice com-
missari, uno di questi tenti di 
organizzare una sua mostra 
del cinema di tipo tradizio-
nale alle spalle delle forze che 
lo statuto definisce protagoni-
ste della Biennale. Percid o si 
interrompono per un anno le 
attivita, oppure si affida al 
sindaco di Venezia la realiz-
zazione di un programma mi
ni mo e prowisorio, con la col-
laborazione delle forze indi
cate dal nuovo statuto. 

Per la sinistra indipendente 
ha parlato il senatore Anto-
nicelli. che ha giudicato po-
sitivo il nuovo testo votato 
dalla Camera, motivando la 
astensione del suo gruppo per 
alcune deficenze rimaste nel 
prowedimento, e particolar-
mente per la disposizione re-
lativa al visto di censura pre-
ventivo per i minori di 18 an
ni. Apprezzampnti positivi so
no stati espressi per la mag-
gioranza dal compagno socia-
lista Stirati e dai sen?tori 
Spadolini (Pri), Spigaroli (Dc) 
e Garavelli (Psdi). 

Prima delle dichiarazioni di 
voto il ministro per il Turi-
smo e lo Spettacolo. Signorel
lo. aveva affermato che nel 
nuovo statuto c*e abbastanza 
per sperare in un proficuo in-
contro tra le esigenze di una 
amminisfrazione efficiente e 
quelle -ispresse dagli artisti. 
tra J'opportunita di conservare 
a Venezia un organismo come 
la Biennale e quella di esten-
dere nel tempo e nello spazio 
i benefici influssi delle sue 
manifestazioni. 

CO.t . 

Film italiani 
contemporanei 

a Savona 
SAVONA, 25. 

Venerdi. a] cinema Astor di 
Savona comincera la rasse-
gna «Momenti del cinema 
italiano contemporaneo». II 
film prescelto per la serata 
inaugurate, che verra presen-
tato in antepnma assoluta, e 
IM torta in cielo, da un rac-
conto di Gianni Rodaxi, direfc-
to da Lino Del Fra. 

La rassegna proseguira con 
il seguente calendario: sabato 
28 luglio: La notte dei fiori 
regia di Gian Vittorio Baldi; 
domenica 29: serata dedicata 
al cinema d'animazione (con 
I'omaggio a Bruno Bozzetto); 
lunedl 30: Come ti chiami 
amore mio, regia di Umberto 
Silva e Michele Mancini; mar-
ted i 31: Wozzeck, regia di 
Giancark) Cobelli; mercoledl 
1 agosto: La citta del sole, re
gia di Gianni Amelio: giove
dl 2: La vita & in gioco, di 
Gian Franco Mingozzi; vener
di 3 (fuori programma) La 
villeggiatura, regia di Marco 
Leto. I film presentatl, tran-
ne La villeggiatura, non sono 
ancora entrati nel normale 
circulto. 

Presa di posizione unitaria 

I sindacati contro 
ogni rinvio della 

riforma della RAI-TV 
Le organizzazioni dei lavo

ratori dello spettacolo (FILS-
CGIL, FULS-CISL e UIL-
Spettacolo) dopo aver preso 
atto delle dichiarazioni del 
Presldente del Consigllo dei 
ministri sul problema della 
RAI-TV, pur considerando 
che la proposta per la costi
tuzlone di una Commissione 
politlca per lo studio della 
riforma dell'ente, presuppo-
ne l'abbandono del progetto 
Quartulll — nel confronti del 
quale 1 sindacatl avevano 
espresso 11 loro netto dissen-
so — esprlmono In un co-
municato le loro piu vive 
preoccupazlonl per la ipotesi 
di un rinnovo della proroga 
dell'attuale convenzione. 

«Le organizzazioni sinda
cali — si dice nel comunicato 
— riaffermano la loro posi
zione contraria ad ogni ulte-
rlore proroga ed esprlmono 
la convinzione che, se al suf
ficient! tempi tecnicl a dispo
sizione si aggiunge la volonta 
politlca di attuare la riforma 
del servizio radiotelevisivo, la 
legge potra essere varata en-
tro il dicembre 1973 senza ri-
correre a rinvil». 

«Allarma altresl 11 fatto 

— affermano ancora 1 sinda
catl — che nelle dichiarazioni 
del Presldente del Consigllo 
del Ministrl manchi ogni ac-
cenno al problema della TV 
via cavo, intomo al quale si 
allarga sempre piu 11 dibat-
tito in tutto 11 mondo poli
tico, culturale e sindacale. Ne 
e possibile per le organizza
zioni sindacali ignorare che 
dletro al fenomeno della TV 
via cavo si agitano grossl in-
teressl privatistici nazionali 
ed internazionali, sostenutl 
anche da gruppl di potere po
litico, che se riuscissero a 
realizzare 1 loro dlsegnl svuo-
terebbero dl ogni slgnlficato 
la stessa riforma democrat!-
ca del servizio radiotelevi
sivo ». 

«Le organizzazioni sinda
cali — conclude il comunica
to — sosterranno questa po
sizione nella certezza che gli 
interessl piu general! del 
Paese sul problema della 
RAI-TV trovano esatta coln-
cidenza con gli interessl pro
fessional! e cultural! dei lavo
ratori della RAI e dell'intero 
settore dello spettacolo e del
la lnformazione ». 

le prime 

Oggi e domani 

Per lo sciopero 
niente concerti 
a Santa Cecilia 
Vibrata protesta dei dipendenti contro gli 
abusi del presidente dell'Accademia, di cui 
si chiede I'allontanamento dalla gestione 
Si e data notizia, ieri, del

le manifestazioni di prote
sta attuate dai dipendenti 
della Gestione autonoma dei 
concerti di Santa Cecilia, in 
dipendenza di abusi del mae
stro Renato Fasano. mi rant! 
a dare un diverso aassetton 
al personale della gestione 
concertistica e a certi fondi 
della RAI (trecento milioni) 
che dovrebbero essere inca-
merati nel bilancio dell'Acca
demia. 

La manifestazione di prote
sta si e configurata nell'occu-
pazione dei locali dell'Acca
demia e nella richiesta, a 
gran voce, delle dimissioni 
del maestro Fasano. II quale. 
nel tentativo di far la franca, 
aveva invece indicate nel 
membri del Consiglio accade-
mico di Santa Cecilia, gli au-
tori della bella pensata. I la
voratori della Gestione con
certi, non sono caduti nello 
a scaricabarile» e. all'unani-
mita. hanno deciso lo sciope
ro di tutti i dipendenti per I 
giorni 26 e 27 luglio (asalta-
no» i concerti di oggi e di 
domani alia Basilica di Mas-
senzio). deliberando di pro-
muovere. « presso le sedi com
petent, la sollevazione del 
maestro Renato Fasano dagli 
atluali incarichi di sovrinten-
dente e di direttore artistico 
della gestione dei concerti*, 
dichiarando, inoltre. che anon 
si recedera dall'attuale linea 
di azione sino al momento in 
cui non verra data deflnitivo 
soluzione, nel senso auspicato, 
alia ormai insostenibile silua-
zione in cui versa la geslione 
autonoma dei concerti p. 

Circa gli abusi del maestro 
Fasano — gravissimi e tali 
da coinvolgere la responsab:-
Ilta di chi II esegua — ess! 
sono specificati in una lette-
ra che il Consiglio di azienda 
dei lavoratori della gestione 
concertistica ha inviato al 
maestro Fasano e, per cono-
scenza. al Ministro compe-
tente. nonche al commissario 
straordinario. Antonio Saf-
flotl. 

Nella lettera. vlene confer-
mato che il maestro Fasano 
ha impartito allUfficio con-
tabile della gestione la dispo
sizione per la quale, giostran-
do con fondi non di pertinen-
za dell'Accademia di Santa 
Cecilia, si dovrebbe trasferlre 
all'Accademia anche il perso
nale amministrativo della ge
stione concertistica. 

Nella lettera. si illustrano 1 
motivi dell'opposizione agli 
abusi fasaniani. «Prescinden-
do dalla valutazione della le-
gittimita di tale operazione, 
the compete agli organi vigl-
lanti, interni ed esterni dello 
Ente, non possiamo che con-
statare Vevidente proposito 
di sottrarre il personale am
ministrativo alia s/era deci-
sionale del Commissario stra
ordinario della gestione au
tonoma dei concerti, il qua
le si era dtchlarato propenso 
a delimitare le manstoni e le 
responsabilita di tutti i di
pendenti ammintstrativl della 
Qtsttone, troppo freauente-

niente destinatari di Suoi or-
dini che si sono dimostrati 
spesso in contrasto con le di-
sposizioni del Commissario 
stesson. Dopo aver rilevato 
che la disposizione del mae
stro Fasano si configura «co
me elemento indiziante di ec-
cesso di potere, rispondendo 
I'operazione contabile esclusi-
vamente alio scopo di contra-
stare e di rendere ine/flcace 
l'opera e Vautorita del Com
missario straordinario», i la
voratori della gestione con
certistica invitano il maestro 
Fasano «a recedere immedia-
tamente da tale atteggiamen-
to che, oltre alle carenze di 
legittimita di cui si detto, 
denuncia chiaramente una 
evidente e non tollerabile vo
lonta antisindacale, diretta 
ad tsolare e comunque a di-
scriminare il personale am
ministrativo dagli altri lavo
ratori dell'Ente. 11 personale. 
infalti, trova nella gestione 
autonoma dei concerti la pro
pria giusta e ormai certa se-
de di appartenenza e ricono-
sce negli istiluti contrattuali 
e di legge in essa esistenti 
irrinunciabili garanzie di de-
mocraticita e di tutela, del 
tutto assenti nello Statuto 
dell'Accademia di Santa Ce
cilia ». 

Tanto piu grave appare, 
poi, il gesto del maestro Fa
sano. in quanto lo stesso 
Commissario. prima di an-
darsene in ferie. aveva diffi-
dato il furioso presidente dal 
compiere Imprese del gene-
re. Tanto piu sacrosanta e 
pertanto 1'azione dei lavora
tori e tanto piu urgente e la 
esigenza di definire la situa-
zione della gestione concerti
stica di Santa Cecilia 

e. v. 

Eletto il nuovo 
comitato artistico 
della Filarmonica 

romana 
II Consiglio dlrettivo della 

Accademla Filarmonica Roma
na, nella sua ultima riunione. 
ha eletto alia unanimita il 
nuovo direttore artistico per il 
biennio 1973-1975 nella perso
na di Gioacchino Lanza To-
masi. che da tre anni fa par
te del comitato artistico del-
l'lstituzione. Critico, musico-
logo. storico delParte, autore 
di vari libri, Lanza Tomasl e 
attualmente incaricato di Sto-
ria della Musica all'Universita 
di Salerno e coadiutore arti
stico al Teatro Massimo di 
Palermo. 

Su proposta del nuovo di
rettore artistico e stato eletto 
anche il Comitato artistico 
che e risultato formato da 
Luciano Berio, Giovanni Car-
11 Ballola, Pablo Colino e Al
fred Sllbermann. 

Teatro 
La mandragola 
Chlssa per quanto tempo an

cora fremeranno le radlcl del
la Querela del Tasso, che do-
mina 11 piccolo anfiteatro al 
Glanicolo dove, in questi gior
ni, si replica una «rlduzione 
in due tempi» dl Sante Stern 
della Mandragola dl Niccolo 
Machiavelll reallzzata dalla 
Compagnia di prosa « La plau-
tina» diretta da Sergio Am-
mirata. Questa edizione esti
va della Mandragola, lnfattl, 
e uno degli esempl, ormai non 
rari, dl corruzlone ldeologlca, 
estetlca e teatrale consumata 
sulle ceneri di autorl classlci. 

Ideologicamente, la Mandra
gola dl Stern-Ammlrata e 
la negazlone vlvente dl quel
la del Machiavelll: aU'amara 
denuncia della corruzlone e 
deiripocrisia di politicanti po-
co «virtuosi», oggi Stern e 
Ammlrata propongono l'eloglo 
dell'lntrallazzo e della beffa, 
cioe l'affermazlone Indiscrlml-
nata dei dlritti dell'amore 
avanzatl da Callimaco. 

Estetlcamente, il «ridutto-
re » e 11 « regista » hanno fat
to a gara per « volgarlzzare », 
anche con l'aggiunta gratulta 
di partlcolarl che per carita 
dl patrla chiameremo «boc-
cacceschi», lo stile aspro e 
Impietoso nella esemplifica-
zione dialettica del «mal go
verno » della politics cinque-
centesca (oggi. naturalmente, 
possiamo affermare con Gram-
sci che «il Machiavelll Inse-
gna dawero la " coerenza" 
del mezzl " bestial!"» per la 
pratlca politica). 

Teatralmente, lo spettacolo 
non vuole essere, ovviamente, 
una satira della Mandragola 
o tanto meno dell'ideologia 
del « machiavellismo ». ma sol
tanto una pedestre. infantile 
caricatura scarabocchiata su 
un testo trasformato ormai 
in pretesto per sltuazioni 
« spinte », commentate da bra-
ni di Adam. Suppe. Brahms. 
Herold. Sibelius... 

Degli attori — Pino Lorin. 
Marcello Bonini Olas, Giorgio 
Piermattei, Michele Francis, 
Orazio Stracuzzi, Sergio Am
mlrata, Liliana Chiari. Bruna 
Cealti, ecc. — meglio tacere 
per l'lnconsistenza delle Inter-
pretazioni. e soprattutto per 
la passivita (o acquiescenza, 
che e lo stesso) dimostrata 
nei confronti della «linea re-
gistica». Insomma, 1'Ammira-
ta ha avuto ancora una volta 
la possibilita di somministra-
re al suo affezionato pubblico 
la dolce «mandragola», af-
fermando cosl, in un certo 
senso. l'assunto pessimista del 
Machiavelli. II tandem Stern-
Ammirata ha avuto la «mali-
zia» di teatralizzare «lette-
ralmogteL* .11. motto del Ma-
chiasfelll^ll-fina'del bordero 
giustiflca i mezzi impiegati. 

r. a. 

Cinema 

La lunga notte 
di Louise 

Tratto dal romanzo L'Ephe-
be de Subiaco di Jean-Louis 
Curtis. La lunga notte di Loui
se (naturalmente piu appro
priate il titolo originate. Che-
re Louise) dl Philippe De Brc-
ca, prima d'essere un f'lm 
sentimentale-esistenziale e un 
saggio rigoroso sul «pae-
saggio» di Nancy, quasi un 
«documentario » (con colori 
tenuissuni) sullo splendore an-
tico della provincia franceae. 
la proiezione esteriore del 
mondo interiore di Louise Va-
rance, una insegnante di mez-
za eta aall'antican, separata 
dal marito e felice d'occupar-
si finalmente di un giovane 

(Julian Negulesco) arrlvato 
da Portlcl. Lulgl, ancora un 
sentimentale lmmaturo. ma 
ben dlsposto ad accettare le 
cure dl una donna che e per 
lul quasi una madre. 

Attraverso 1 rltml lentl e 
dole! dl Nancy, De Broca de-
scrlve con cura di partlcolarl 
e con grande senslbllita la 
evoluzlone dl un impossibile 
rapporto sentimentale. desti-
nato a rompersl non solo per 
una inconclliablllta di Inte
ressl ma soprattutto per la 
immaturita di Luigi, forse ln-
capace dl comprendere fino In 
fondo 11 peso e l'lmpegno di 
un legame duraturo con Loui
se. Oltre questa sottlle ambl-
gulta. la politudlne tempora-
nea dl Louise sara soltanto il 
preludlo a una nuova tran-
quillita. 

I limit! del film di De Bro
ca sono strutturall: non pie-
namente convlncentl si rive-
lano le ragioni del rapporto 
sentimentale, come improvvi-
sa cl appare la sua concluslo-
ne; la sfera eslstenziale si rl-
solve In se stessa, al di la di 
qualsiasi mediazlone ideologi-
co-sociale. Tuttavla, De Broca 
e rluscito a esprimere con 
efficacla la tenslone, anche 
unilaterale, dl un rapporto 
sentimentale, e 11 merlto e 
anche della raffinata e inten-
sa interpretazione di Jeanne 
Moreau. 

r. a. 

« La colomba 
e il leopardo » 

a Centocelle 
Domani alle 21,30, al Centro 

culturale « Centocelle » Luigi 
Mezzanotte — con musiche di 
Henri Rlvas e con la regia di 
Julio Salines — presenta la 
novita assoluta La colomba e 
il leopardo, atto unico costrui-
to su poesie di Federico Gar
cia Lorca. 

Juliette Meyniel 
torna al cinema in 
«Piedone lo sbirro» 

Dopo una lunga assenza dai 
jei cinematqgrafici, l'attrice^ 
francese Juliette Meyhief ha 
accettato l'unico ruolo femmi-
nile del film di Steno Piedone 
lo sbirro, di cui sono protago
nist! Bud Spencer (nel ruolo 
del commissario Piedone), A-
dalberto Maria Merli, Angelo 
Infatti, Raymond Pellegrin e 
Mario Pilar. Dopo la separa-
zione da Vittorio Gassman, 
Juliette Meyniel aveva pra-
ticamente abbandonato l'atti-
vita cinematografioi per de-
dicarsi alia sua nuova fami-
glia. L'attrice ora e sposata 
e vive a Roma. 

In Piedone lo sbirro la Mey
niel interpreta II personag-
gio di una donna napoletana, 
una vedova nella cui casa vi
ve da molti anni il commis
sario Piedone. Tra 1 due si e 
stabilito un semplice rapporto 
di stima e di simpatia senza 
conseguenze di altro genere: 
ma il figlio della donna con-
sidera l'inquilino come il suo 
secondo padre, lo rtspetta e 
ne accetta i conslgli. 

reai y[7 

controcanale 
BANDIERA BIANCA ~ 

Intzio piuttosto brusco e in-
sieme incerto per la serie do-
cumentaria Traglco e glorlo-
so '43, curata da Mario Fran-
cijii, che durerh fino a meta 
settembre. L'elemento di mag-
giore interesse, ci sembra, e 
vogliamo notarlo subito, era 
rappresentato dalle testimo-
nianze di base: e da credere 
che questa scelta sard mante-
nuta per tutto il ciclo, forst 
anche perch6 i responsabilt 
dei «culturali» — nell'ambito 
dei quali il programma e sta
to realizzato — sowo memori 
del rilievo che il racconto del
la storia « dal basso» acqui-
stb i7i alcune puntate di Pas-
sato prosslmo (soprattutto in 
quella dedicata agli scioperi 
del marzo '43). Queste testt-
monianze, tuttavia, in questa 
puntata curata da Roberto 
Gervaso e Amleto Fattori, con 
la consulenza dello storico 
Gabriele De Rosa, non hanno 
acquistato tutto il risalto e il 
valore che avrebbero potuto 
attingere, perche" il contesto 
nel quale si collocavano ave
va tutt'altro tono e sapore. 

II tema era quanto mai 
drammatico: la ritirata delle 
truppe italiane e tedesche nel 
Nord-A/rica, e quirjdi la scon-
fitta che segnb I'inizio del 
crollo dell'Asse e la disfatta 
della sua politica di aggres-
sione. II racconto per imma-
gini, nonostante la notevole 
e/ficacia di alcuni brani do-
cumentari, ha proceduto pe
rt piattamente, senza mai 
riuscire a dare pienamente il 
senso della tragedia di mas-
sa che era in atto, e accom-
pagnato da un commento che 
oscillava tra la semplice rie-
vocazione cronologica degli 
avvenimenti e I'aneddotica. 
condita da osservazioni di « co
lore » sui generali (stizzose 
quando si trattava dell'ingle-
se • Montgomery. accorate 
quando si trattava del fascista 
Messe). Silenzio assoluto sul
le contraddizioni tra reparti 
italiani e tedeschi; nessuna 
osservaztone diretta sul vio-
lento contrasto tra la menta-
litii e i piani degli alti co-
mandi e i sentimenti e la 
realtd delle truppe. 

Tutte le occasion!, in que

sto senso, sono state nianca-
te: non 6 stata nemmeno 
utiltzzata I'opportwilta di con-
trapporre il tronfio bollettino 
fascista alle immagini del di-
sastro. II contrasto, pert, & 
scaturito obiettivamente dalle 
testimonianze di base appun
to, soprattutto da quelle — 
assat vive e significative — 
di Tumiati e Troisi nell'ul-
tima parte della puntata, do
ve si narrava minutamente 
delle fasi della resa. Qui ab-
biamo udito come, mentre 
Messe e il suo stato maggio-
re si preoccupavano di see-
gliere a chi consegnarsi, se ai 
francesi o agli inglesi, cerca-
vano « I'onore delle armi» e 
si lasciavano iraumatizzare 
dalla sola vista di una ban-
diera bianca, i soldati, stre-
inati e confusi, sempre piu 
tormentati dagli interrogate 
vi sul senso del loro sacrifi-
cio e assillati dalle immedia
te prospettive della prigtonia, 
esponessero tutti i possibilt 
stracci bianchi e, se mai, si 
chiedessero come ci si potes-
se concretamente arrendere, 
accettando. cosl, una dura 
realta della quale non erano 
in alcun modo responsabilt 

Questa parte, senza dubbio 
la migliore, ci ha dato un qua-
dro certo diver&o da quello 
che altri documentari, in al
tri tempi, avevano tracciato 
sul video in riferimento agli 
stessi fatti: ma avrebbe potu
to essere ben piU forte ed 
esplicita se le testimonianze 
di base e quelle degli espo-
nenti degli alti comandi fos-
sero state montate con mi-
nore «obiettivita»; fossero 
state deltberatamente contrap-
poste, arricchite attraverso do-
mande e osservazioni, e inse-
rite in un discorso vblto 
esplicitamente a mettere in 
luce la contraddizione di fon
do tra I'imperialismo tistrac-
done a delta classe dominan-
te in camicia nera e la realta 
delle masse popolari prossi-
me alia ribellione. anche con 
qualche riferimento preciso 
alia situazione interna italia-
na, che, invece, nonostante il 
suo valore decisivo. non e 
stata nemmeno sfiorata. 

g. c. 

oggi vedremo 

M in vendita nellm edieole • ne//» librarim 
il n. 2 - marzo-aprile 1973 di 

Critica 
marxista 

Alfredo Reichlin. Centralita della questione meridio-
nale 

Paolo Ciofi, Analisi di una esperienza regionale: il 
Lazio 

Paolo Cinanni, Conseguenze economico-sociali tjella 
emigrazione 

Nicolao Merker, Problemi di una storiografia filosofica 
marxista 

Amedeo Grano, Istanze sociali c calcolo economico 
Angelo Baracca, Arcangelo Rossi. Aspetti oggettivi ed 

ideologic! della scienza 
V. G. Mosolov, I quademi di Kreuznach: gli studi sto-

rici del giovane Marx nella genesi della conce-
zione materialistica della storia 

PROBLEMI E DISCUSSIONI 

Loris Gallico. II marxismo nel mondo arabo 
Vito Grasso. Turchia: origini e prospettive di un colpo 

di Stato 

RUBRICHE 

II marxismo nel mondo: Due antologie marxiane (Clau
dia Mancina); A proposito del marxismo francese 
contemporaneo (Claudia Mancina); Marxismo e 
strutturalismo (Claudia Mancina). 

La teoria economica: La teoria monetaria (Pier Carlo 
Padoan). 

Le scienze politiche e sociali: Kant e la societa bor-
ghese (Francesco Fistetti): II caso Meslier (Car-
melo Romeo); Una critica dello strutturalismo 
(Biagio Muscatello). 

ABBONAMENTO L 5.000 
Versament! sul ccp. 1/43481 o con assagno o vaglla postala 
Indirizzatl a: S.G.R.A. - Vta d«l Frwittnl. 4 - 00185 Rom* 

I PROMESSI SPOSI (1°, ore 21) 
Si conclude questa sera la replica dello sceneggiato tele-

visivo di Samlro Bolchi e Riccardo Bacchelll tratto dal-
l'omonimo romanzo di Alessandro Manzoni. Guldo Lazzarini, 
Nino Caste:nuovo. Paola Pitagora, Cesare Valletti. Enrico 
Corti, Massimo Girotti, Ulla Brlgnone, Gabriella Giacobbe, 
Sergio Tolano, Tino Carraro e Giancarlo Sbragia sono gli 
interpret! dell'ottavo ed ultimo episodic 
. Rctizo trova Lucia In un lazzaretto, ma per fortuna la 

•'"-Eflovhne-- e sopravvissuta'- alia malattia.' Mentre • uh'-diluvio 
emblemizza la fine della peste. i due innamorati ^^ornano 
felici al paesino eve li attende Don Abbondio, il quale, dopo' 
la notizia dell=* morte di Don Rodrigo. si appresta a cele-
brare finaimente le nozze. 

CONCERTO (1°, ore 22) 
II vicKnista italo-americano Ruggiero Ricci esegue il Con

certo n. 4 in rt mincre per violino e orchestra di Niccold 
Pa^anini. accompaenato dall'orchestra sinfonica di Torino 
diretta da Piero Bellugi. 

AUTORITRATTO DELL' INGHIL-
TERRA (2°, ore 22,15) 

La fiducia nel progresso e il titolo della seconda puntata 
del programma realizzato da Ghigo De Chiara e John Francis 
Lane. La trasmissione di oggi e dedicata a Paul Rotha, Stuart 
Legg e Harry Watt, profeti cinematografici della «grande 
illusione», legati alia ventata di ottimismo sociale nata con 
la ripresa dopo la grande crisi del 1929. E proprio in quegli 
anni (1933) nasce la BBC, primo importante strumento di 
comunicazione di massa. destinato ad alimentare il mito del 
progresso tecnico. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La TV dei ragazzi 

• Club del teatro: 11 
ballettOD - aGabi e 
Dorka ». 

19.15 Mare sicuro 
Quarta puntata del 
programma realizza
to da Andrea Pitti-
ruti. 

19.45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21.00 I promessi sposi 

Replica dell'ottava 
ed ultima puntata 

22,00 Concerto 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.15 Sim Salabim 

Terza puntata dello 
spettacolo di varieta 
condotto daU'illusio-
nista Silvan. 

22.15 Autoritratto dell'ln-
ghilterra 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7 . 
8 , 12. 13 , 14, 17 . 20 e 23 ; 
6.05: Mattntino mosicale; 6 , 5 1 : 
Almanacco; 7.45: Ieri al Parla
mento; 8,30: Canzoni; 9; Van-
na e gli autori; 9,15: Vol ed io; 
11,15: Riccrca antonutica; 
11.30: Quarto programma; 
12,44: I I sadamerieanta; 13,20: 
Improvvisamente qoest'estate; 
14,10: Corsia preferenziaie; 
17.05: I I sirasole; 18,55: Per 
sola orchestra; 19,25: I I gioco 
nelle parti; 20,20: La fabbrica 
dei snoni; 2 1 : Anegramente; 
21,30: Antologia di inrerpreti; 
22 ,20: Andata e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6.30. 
7 .30. 8,30, 10.30. 12.30. 
13,30. 16.30. 17,30, 18,30. 
19.30 e 22,30; 6: I I mattinie-
re; 7,40: Baongiorno; 8,14: 
Complessi d*estate; 8 ,40: Co
me • perche; 8,54: Snoni • 
colori; 9,35: L'arte di arran-

giare; 9 ,50: « Madamin »; 
10,10: Un disco per Testate; 
10,35: Special oggi: G. Tede
schi; 12,10: Regionali; 12.40: 
Alto gradimento; 13,35: Buott-
giomo sono Franco Cerri • 
voi?; 13,50: Come e perche; 
14: So di gin"; 14,30: Regio
nal!; 15: Una diga sal Pacifi-
ecn 1S.4S: Cararai; 16 ,41 : Ca-
rarai; 17,35: OHerta speciale; 
19.55: Saperestate; 20,10: An
data e ritorno; 20,50: Super
sonic; 22,43: Touiours Pariej 
23 ,05: Mosica leggcra. 

Radio 3° 
ORE • 0,30: Benvenoto in Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Le ca»-
tate di A. Scarlatti; 11,40: M » 
••che italiane; 12,15: Musica 
nel tempo: 13,30: Intermezzo; 
14,30: Concerto; 16,30: Ta-
17,35: Angolo del jazz; 18: 
stiere; 17,20: Fogll d'albnmi 
Concerto; 18,30: Musica leg-
gera; 19.15: Nascita • svilop> 
po nella cupola; 20,25: Musi
che di Mozart; 22 : Giornale del 
Terzo. 
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