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In una lettera dell'AIRT 

La TV ha tradito 
la sua vocazione 
dicono gli autori 

La strumentalizzazione politica - Chiesta una 
partecipazione alle decisioni, alle scelte e alio 

studio dei programmi 

Una importante lettera, firmata dayli sceney()\ator\ e dot 
reyisti televisivi aderenti all'AIRT. e stata indinzzata ten 
alle altre associaziom profeisionati e di cateyoria die ope
rand nel mondo dello spcttacolo per denunciare le crescenti 
difficolta che gli autori inconlrano nei low rapporti con un 
Ente radiotelevtsivo che — essi sottolineano — « ha da tempo 
tradito > la sua vocazione. E' la prima volta che yli autori 
U'levtswt denunciano. in mwlo pubblico e callettivo. yli o*ta-
colt che quotidianamente impedi.scnno loro di prwlurre libera-
viunte le loro opere servendou del mezzo teleuniro. Ed ecco I 
ti testo della lettera: 

Entro 20 mesi dovranno abitarvi 200.000 persone 

COME SI INVENTA UNA CITTA 
/ motori dei jet 

fondevano il ghlaccio per 
accelerare la nascita 
di « Citta Togliatti» 

Bisogna prevedere tutto: dall'energia elettrica ai chioschi dei giornall, 
dai vigili del fuoco alle strisce pedonali, da uno stadio per 45.000 spet-
tatori, all'ospedale - Non e ancora nata ed ha gia un «centro storico»: 
le case edificate dieci anni fa per gli operai che costruivano la diga 

Cari Amici, 

l'ARIT (Associazione Ilcgi-
•ti Indipendenti Televisivi) 
— dopo sette anni di attivita 
volta a salvaguardare e ga-
rantire i diritti e la dignitA 
professionale dei soei — riu-
nita oggi in asscinbloa stra-
ordinaria annuncia con viva 
soddisfazione l'adesione al-
I'Associa/ione dcgli autori e 
degli sceneggiatori ehe svol-
gono attivita televisiva e dc
gli autori e ilei registi radio-
fonici. Questa adesiono con-
fcrisce alTARIT una funzio-
ne rapprescntativa di tutto 
il mondo dello spcttacolo ra-
diotclcvisivo nazionalc. 

Ncl porgere un caloro.so 
saluto ai nuovi soci, sentia-
mo il dovcre di denunciare 
lo stato di disagio morale 
della categoria c la situazio-
ne, divenuta insostenihile, 
dei rapporti con PEnte en
tro il quale si svolgc la no
stra prodominante attivita. 

Un Ente che, mentre per 
sua vocazione dovrebbe esse-
re strumento di realiz/a/ionc 
e mezzo di trasmissionc delle 
opere radiotclcvisivc (la-
sciando quindi agli autori ed 
ai registi picna liberta nel-
l'ideazionc e nclla crcazione 
delle opere stesse) ha da 
tempo tradito i termini di 
questo rapporto deviando 
dalla sua funzione origina-
ria: cosicche la posizione dc
gli autori e dei registi e di-

Daniele D'Anza 

venuta sempre piu ambigua 
e svuotata di ogni possibility 
di scelte culturali e di auto-
noma creazione. 

La pressionc politica sta 
strumentalizzando il mezzo 
televisivo con il palese peri-
colo di ridurrc in modo de-
finitivo 1'Ente ad un centro 
di poterc c di sottogovcrno. 
Troppo spesso le scelte dcgli 
uomini a livello dirczionale 
6ono impostc dalle segretc-
rie di partito sen/a tencre 
conto di una specifica com-
petenza nel campo dello 
spcttacolo. Troppo spesso le 
scelte dei programmi sono 
influen7ate da pregiudizi ed 
equivoci che nulla hanno a 

Dublino 

Baldovino 
e Fabiola 

cacciati dalla 
biblioteca 

deirUniversita 
DUBLTXO. 15. 

II re dei belgi. Bakk>v;rK>. 
e sua mo.zlie Fabiola sono 
stati cacciati dal!a bibKv 
teca dolla Unuersita di Du 
blino da un cniprw di stu
dents. che hanno manifes
to contro i cnmini comr>uiti 
dai c«V.oniali=ti bolsi in Afn 
ca Gli un!\er.*itari awnano 
cartelli con icritte cv>*ne: 
«Gb imperialist! helci h.m 
no asv»<*ini!o I-utiumha e 
il popo'o nearo' ». Essi hm 
no gridato in faccia a Bal 
dovino- c Asvissino' » II re 
e la confute sono letteral-
mente fuggiti. aiutati da co-
loro che li acconifMenava-
no e che li hanno fatti usei-
re da una porta secundaria 
della hihlioteca 

Succevsivanx^nte la po!ma 
e interveniit.i contro cli stu
dent i ma IKHI in mole par-
tirolarmente pevinte anche 
percbe p ohahilmente sor 
pre^i i1a!h nwnife«t.i»ione 
non prcvi*ta In Irlania. 
dove di <o!ito il ri«ontm<*n 
to contro I In2hilte-ra pol.v 
nzra molti maloontenti um 
dimostrazione di questo ge-
fjere e in«soIita. e riflette 
senza dubbio il nuovo cli-
ma che si e creato fra 1 
giovani su scala europea. 

vedere con 1'autentica rcalta 
culturale italinna cost come, 
nell'atttialc fasc di trasfor-
ma/ionc dei modi di rcaliz-
zaztone dell'opera televisiva, 
l'assegna/ione dcgli appalti 
di programmi filmati e pale-
semente condizionata da ri-
levanti e crescenti interessi 
itnprenditoriali-

Non possiamo d'altra parte 
non rilevare che mentre in 

Sandro Bolchi 

qualsiasi azienda statalc o 
privata, modcrnamente strut- ' 
turata, vengono chiamati a 
collaborare alia conduzione 
dell'azienda stcssa uomini 
con specifica preparazione 
tecnica nel settore, noi con-
tinuiamo ad assistere, con 
viva prcoccupazione, ad una ,' 
costante estromissione da [ 
ogni sfcra decisionale di co-
loro che per preparazione e 
per professione dovrebbero 
ben piu profondamente par-
tccipare alle scelte, alio stu
dio ed al coordinamento dei 
programmi. 

Noi chiediamo quindi a co
lor o che saranno elctti dal
la volonta popolare, agli uo
mini di cultura di qualsiasi 
tendenza, e a tutte le asso-
ciazioni di categoria dello 
spettacolo di vigilare e ope-
rare con noi affinche il di-
lagante malcostume politico 
non investa ulteriormente 
il mondo dello spettacolo 
radiotelcvisivo aggravando 
ancora di piu una situa-
zione gia cosl prccaria. 

Abbiamo ragione di teme-
re che la solita alchimia po
litica presiedera ancora una 
volta alle future designa-
zioni dei nuovi dirigenti del-
l'Ente senza tenere conto dei 
preminenti interessi degli 
spettatori, di quelli degli 
autori. nc. in definitiva, del
lo stesso interesse deU'Ente. 

Alia vigilia della quinta 
legislatura rcpubblicana c 
nccossario ricordare quanto 
il Capo dello Stato dichiaro 
al momento della Sua inve-
stitura: « Vita e cultura non 
pos«ono considerarsi contrap-
posfe c. se ocni sforzo deve 
es^cre fatto per a\*\'icinare 
tutti i cittadini alle creazio-
ni dello spirito artistico e 
scientifico. non meno neccs-
sario p far sentire agli arti-
sti. agli scrittori. agli scien-
ziati. ai pensatori che essi 
non dohbono isolarsi in una 
torre »li avorio ma parteci-
parc alia vita attiva della na-
7ione in cammino <;otto il se
gno della democra7ia ». 

Per dibattere oursti temi 
co«i fortcm^nt** sentiti dalla 
opinione puhhlica l'ARIT. al
ia nualc partecioano autori 
di varie colorazioni politi-
cbp. annuncia un convesno 
che vuole riunire. assicmc 
ai rappresentanti di catego
ria. tutti gli uomini politic! 
interessati ad una soluzione 
dcrnocratica della crisi del-
TEntc radiotelcvisivo italia-
no cd alia difesa della liber
ta di csnrcssione delle for-
ze creative dello spettacolo. 

Erfo*rrfo ANTON, G*»nvitl» 
r o PAIHI Gtuli^na BERLIN 
GUER. F'?minio BOLIINI , An-
lonH'o BRANCA, Sandro BOL
CHI Ermmno CARSAPA Onido 
CASTALDO Litiana CAVANI, 
len CHIOSSO, Luciano CODI 
GNOLA. Giacomo COLLI, Enri 
co COLOSIMO, Leonardo COR 
TESE. Vittorio COTTAFAVI. Da 
niefe D'ANZA. Eduardo DE Fl-
LIPPO, Stefano DE STEFANI. 
Bruno DI GERONIMO, Mario 
FERRERO, Giandomenico GIA-
GNI. Sergio GIOROANI, Mario 
LANFRAWCHI. Paolo LEVI Car
lo LOOOVICI, Eroi MACCHI, 
Giulio MACCHI. Lucio MANDA 
RA' CamH'o MASTROCI"0«JE, 
R»ff*«> MELONI Mario MISSI-
ROI I Franco MONICELI I Giu
lio MOPFLLI, Enrico MO$CA-
TE« l I r,-org-o POSER. Raffa»>l-
lo PACINI. Gu«*?vo PALATIO, 
G;oroio PR'XPERI. Massimo 
PUPILLO, Pe'isarlo RANDONE. 
Gieraio SALVIONI. Giorgio 
SERRA. Ottavio SPADARO. A» 
tllk> SPILLER, Sergio SPINA, 
G'lberto TOPANO. 

Roma, 14 maggle I f M . 

Dal nostro inviato 
CITTA' TOGLIATTI, maKgio 

Nicolai Jakunui dirine i n 
cantiere a Citth Togliatti. II 
suo ufficio e nel « Centro di
rczionale » fatto di variopin-
ti bungalow allineati. Tutto e 
provvisorio, ma fra un bun
galow e l'allro vi sono pero 
vlalettl di ghiaia sottile e pic 
cole aiuole appena disegnate. 
In questo paese non nasce 
nulla, neppure un cantiere de-
stinato a vivere una sola sta-
gione, sen7a il pur breve spa-
zio di verde. 

Tutto intorno, per 25 chl-
lometri lungo 11 Volga, 45 mi-
la uomini stanno lavorando 
per costruire la fabbnea dl 
automobili e una citta ope-
raia di 200.000 abitanti. Sia-
mo in uno dei cantieri piu gran-
di del Paese e forse del mon
do: 4.000 camion vanno e ven
gono ininterrottamente su 
strade ancora tutte in costru-
zione, fra montagne di ter
ra smossa, bmari, cataste di 

I poveri 
«una 

n Stati Uniti: 
nella nazione» 

Negli Stati Uniti, I problemi postl 
dalla «marcia dei poveri a hanno 
cominciato a far notizia. II settima-
nale Time dedica alia poverta, n«l 
suo ultimo numero, la copertina e 
un servizio di nove pagine, con una 
c carta della fame » e numerose fo-
tografie. Esso calcola in ventinove 
milioni settecentomila il numero de
gli americani il cui reddito annuo e 
al di sotto della «soglia » di 3.335 

dollar! per famiglia di quattro per
sone, indicata com* discriminants 
(una soglia che c sottovaluta le reali 
dimensioni del problema»). Cita 
quindi le cifre contenute nel rappor
to c Fame, USA >. pubblicato il me-
se scorso dalla «Crociata dei citta
dini contro la poverta », secondo le 
quali dieci milioni di cittadini sono 
cronicamente malnutrlti. La fame, e 
scritto nel rapporto, e responsabile 

c di lesioni organiche al cervello, di 
ritardi nella crescita e nello svilup-
po mentale, di accresciuta vulnera-
bilita alle malattie, isolamento, apa-
tia, alienazione, frustrazione e vio-
lenza ». La fame esiste in 1313 delle 
3.100 contee e rappresenta un pro
blema «critico > in 280. Le comuni-
ta negre non sono ne le sole ne le 
maggiori component! di questa < na
zione nella nazione». Due poveri su 

tre sono bianchi, cosl come sono 
bianchi nove degli undici milioni di 
poveri delle aree rurali. Sessanta 
poveri su cento sono abitanti delle 
citta, cinquanla su cento sono gio-
vani sotto i ventuno anni, venticin-
que sono sopra i cinquantacinque 
anni. Sono poveri cinque milioni 
quattrocentomila anziani, ossia un 
terzo di coloro che nel paese han
no piu di sessantacinque anni. 

Dall'alto: baracch* di poveri • Drift , nel Kwitufcy, • di ne«rl • Marks, Mississippi (Dalla rhista c T i m o ) 

« prefabbricati »; 1 350 gru — 
da quelle minuscole da una 
tonnellata alle gigantesche 
« giraffe » da cento tonnella-
te — e migliaia di nfletton, 
piazzati su altissime rampe 
per il lavoro notturno, rica-
mano il cielo ai quattro pun-
ti cardinali. 

II panorama e lmpressio-
nante; impossibile, neppure 
dai vicino mare di Gigull, co-
struito dall'uomo con le acque 
del Volga negli anni Cinquan-
ta. attorno alia veechia Sta
vropol che oggi e sommersa, 
dominarlo tutto con lo sguar-
do. Non sono passati neppu
re due anni da quando sia-
mo venuti qui la prima vol
ta, a pochi mest dalla firma 
dell'accordo URSSFIAT e an
cora abbiamo di fronte agli 
occhi I'lmmagine del coinpa-
gno che ci indicava con la 
mano la grande pianura vuo-
ta: « Li faremo le " ferriere " 
lii la Centrale e poi, dietro, la 
" Pressa "... l*e catene di mon-
taggio andranno da quell'al-
berello a quel cumulo di pie-
tre Scrivilo, scrivilo sul gior-
nale: la prima automobile 
uscira da qui esattamente al
ia fine del '69. E per quel 
giorno sara pronta anche la 
nuova citta... » 

Da allora, si e lavorato gior
no e notte. « Come e — chie
diamo a Jakunin — che non 
vi siete fermati neppure nelle 
settimane piii ngide dell'in-
verno?» Jakunin ci mostra 
una foto: c'e. un motore di 
aereo in bilico su un camion 
col muso sputafuoco rivolto 
al labirinto delle fondamenta. 
«L'avevamo visto al lavoro 
nel nostro aeroporto; serve 
per spezzare 1 a crosta di 
ghiaccio sulla pista. Non so 
a chi sia venuta l'idea di pro-
varlo qui. II gelo, quest'an-
no e sceso di colpo e le ar
mature erano cosl fredde che 
il cemento gelava appena too-
cava la cassa. Ci vogliono 5 
gradi di calore a fare la git-
tata di cemento. ed eravamo 
ad una temperatura di -30». 

«Racconta — interrompe 
Nikolai Oblonkov, segretario 
del Comitato di partito del
la citta — racconta di quando 
e'era chi arnvava qui con la 
pelliccia. con la coperta, col 
palto per " sciogliere " le ar
mature... Racconta della rab-
bia di quando ci si sentiva 
impotenti e ci si guardava at
torno alia ncerca di qualsia
si cosa » 

«Cosl — riprende — si e 
pensato ai reattori. E' anda-
ta bene. II jet Iancia aria cal-
da da 250 fmo a 500 gradi, 
ma ci sono volute 6-7 ore per 
scaldare qualcuno dei grandi 
blocchi — 2.500 metn quad ra
ti — delle fondamenta. Un 
rumore da rompere i timpa
ni, da novembre fino a mar-
zo. Ma non abbiamo perso 
neppure una giornata di la
voro, anche se la neve era al-
ta qualche metro e le pare-
ti di ghiaccio erano 3-4-5 vol
te i nostn pannelli prefab
bricati. Da anni non vedeva-
mo cosi tanto bianco...». 

Un immenso mare 
E poi e venuto il disgelo. 

Giomate e giornate ancor piu 
difficili. Visitando 1 cantieri, 
abbiamo visto qua e la gros-
se pozze d'acqua, sterminate 
distese di fango ancora fre
sco. Per questo non siamo ri-
masti molto sorpresi quando 
un ragazzo al quale aveva-
mo chiesto di raccontarci 
qualcosa dei giomi di gelo, 
ha alzato le spalle e ha pre-
ferito parlarci di quando. in 
poche ore. l'acqua ha sommer-
so tutto: un immenso mare 
che copriva lo scavo infilan-
dosi fra le armature e le fon
damenta. «Dal gelo ci si di-
fende. Avevamo le tute spe-
ciali che ci ha dato il cantie
re. e poi e'erano i reattori e 
gli impianti per il nscalda-
mento elettrico che creano 
tante piccole zone dl testa
te artificiale •; ma che fare 
quando di colpo torrenti dl 
ghiaccio e di neve si trasfor-
mano in acqua, i lastrom di 
ghiaccio si spezzano e decme 
di fiumi cercano la strada 
del Volga? Abbiamo lavora
to ininterrottamente per tre 
giomi. aprendo canali. innal-
zando d:ghe. spostando ma-
teriale, cercando dj guidare 
l'acqua, di capire la legge dei 
suoi movimenti per preve-
nirli >. 

Ora c'e 11 sole. Fra poco cl 
si potra bagnare nelle acque 
del mare di Gigull, si potra 
andare a pesca, navigare sul-
le barche dello Yacht Club 
(pochi copechi l'anco per la 
iscrizione). Tre grandi repar-
ti — la fonderia. le ferriere, 
l'officina riparazioni — sono 
pressoche* ulumati. Sotto I 
nostri occhi il progetto del
la citta di domani. che ieri 
sera il direttore del futuro 
stabilimento e stamattina lo 
ingegner Stanislav Polikarpov 
ci hanno illustrato diventa 
materia. La fabbrica dovra 
produrre 660.000 macchine al-
l'anno (60.000 in piu rispet-
to >1 progetto originale) ma 

o stata studiata in modo d* 
polo: mettere su in un (utu-
ro vicmo. oltre alio prime due, 
anche una ter/a linea di mon-
taggio. Una specie di Fiat, in
somnia, che nasce pero non 
in 50 anni, come 6 stato 11 
caso dello stabilimento di To
rino, ma con un umro pode-
roso sforzo. utilizzando le 
esperien?e dei tecnici e dei 
lavoraton italiant. 

Le hnee di montaggio sono 
lunghe 2 chilometri e sono 
divise in tre sezioni larghe 
500 motri ciascuna. Centonn-
quanta chilometri di linee au-
tomatiche porteranno i « pez-
zi» alle catene cent rail. At
torno alio stabilimento prin
c ipa l , la serie di quelli au-
siliari. Per costiuire 1'intero 
complesso bisogna spostara 
in totale 30 milioni di metri 
cubi di terreno. rovesciare nel
le vasrhe 1 milione dl metri 
cubi di cemento, montare H00 
nnla metri cubi di strutture 
prefabbricate, coprire 315 mi
lioni di metri quadrati di pa-
vimenti e di tetti, installare 
deem • ri' niK-l-aia di macchi
ne utensili e di moton, rollo-
care •nn,',aia di rhilometn di 
fill, di tubi M:i nc!!:» fabbri
ca devono lavorare gli uomi
ni: 23 000 nel lOfifl, 50 0IMI lo 
anno successivo. Ocni operaio 
una famiglia, e dunque una 
casa. 

Pezzi prefabbricati 
Ma di quante case e fatta 

una citta quando il metro dl 
misura diventa 1'uomo! Case 
di abitazione — a 5 9-16 pia-
ni — 1'ospedale, le scuole, i 
cinema, il quartiere commer-
ciale. i ristoranti, l'albergo, 
la piscina, lo stadio per 45 
mila persone, le strade che 
portano alia fabbrica e agli 
altri quartieri della citta. Tut-
te cose che siamo abituati a 
veder sorgere una per una at
torno a un centro storico a 
che qui devono sorgere in 
fretta 

E allora ci vogliono l'elet-
tncita, le tubature dell'acqua, 
la latteria. il chiosco dei gior-
nah, i telefoni e anche i vigi-
Ii del fuoco. I'uffir-io nostale, 
il dentista, I'orologiaio, i ta
xi. le strisce pedonali, le pan-
chine per l pensionati e so-
prattutto il verde. lo spazio 
per il riposo. 

II compagno Oblonkov vuo
le che vedianio bene come 
e che nasce la citta. Non 
e cosa di tutti i giorni. Cosl 
andiamo a vedere le fabbnche 
clie costruiscono i quartieri 
urbani: sono gli stabihmenti 
per pezzi prefabbricati. Da 
qui escono le pareti con i 
quadrati vuoti delle fmestre, 
i pavimenti, il soffitto. I « pez-
zi » nei cortili sono pochissi-
mi: i camion vanno e vengo
no dai cantiere alia fabbri
ca. Cosi. ''••non*1. si e prore-
duto: prima di tutto sono 
state costruite queste fabbn
che che da sole possono co
struire ogni tre a nni una 
grande citta. Ma i «pezzi» 
adesso non bastano e molto 
matenale arriva con i treni 
e con le navi. II porto ha rad-
doppiato in un anno la sua 
attivita e ora — ci dice il co-
mandante dj • Porto Togliat-
t i» che ci accompagna in 
una gita sulla barca — biso-
gnera ampliarne ancora le 
strutture. II porto ha una pro-
spettiva che certo i suoi ro-
struttori, nel 1950, non preve-
devano. Basti dire che le mac-
chine e gli impianti per la 
fabbricazione arriveranno qui 
dallTtalia via mare nsalendo, 
da Genova o da Trieste, f:no 
al Mar Nero e poi su su lun
go il Don. il successivo cana-
le Volga-Don, il Mare di Gi-
guli. 

Andando dai porto al can
tiere della citta nuova, si au 
traversa un quartiere: la « cit
ta veechia». Sono in realta 
case costruite soltanto una de-
cina di anni or sono, quando 
venne deciso di innalzare in 
questo punto del Volga una 
diga dj 6 chilometri e di crea-
re un mare artificiale lungo 
500 chilometri. 

In parte i costruttori della 
diga e del mare si fermaro-
no qui e divennero operai del
le industne chimiche (una lun-
ga fila di complessi che pro-
ducono caucciii. azoto, ferti-
hzzanti), altri andarono a co
struire la diga sull'Angara, in 
Siberia, e anche quella di As-

j suan in Egitto. Adesso i co
struttori delta fabbrica di au
tomobili e della citta nuova 
giungono da ogni punto del 
paese. Cosl Citta Togliatti cre-
sce. Quando il mare sommer-
se Stavropol, il borgo che 
giace ora nascosto dai mare 
artificiale .vivevano qui 10 mi
la abitanti. La citta nuova ne 
ha oegi 1B0 mila e ha gia una 
storia straordinaria. Come 
Komsomolsk sull'Amur, come 
Bratsk, come le decine di cit-
tk sorte in questi 50 anni. 
Non c'e al mondo un altro 
paese che possa mettera ai-
trettanto sulla bilancia del fu
turo. 

Adriano Guerra 


