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Calendario 

ridotto 
per Venezia 
(con nuovi 
puntelli) 

Incuranti delta generate sol-
levazione di autori, lavora-
tori, crittci, associazioni, sin-
dacati, organizzazioni cultura-
It contro il colpo di mano alia 
Biennale di Venezia, il com-
missario straordinario dell'en-
te favvocato Fttippo Longo) e 
i vice commissari hanno fissa-
to il calendario di massima 
delle manifestazloni cinemato-
gra/ica, musicale e teatrale. 
La Mostra del cinema do-
vrebbe tenersi dal 26 agosto 
al 6 settembre. il Festival 
delta musica dal 9 al 16 set
tembre, quello delta prosa dal 
22 settembre al 10 ottobre, 

Per quanto riguarda il cine
ma, e da notare che la durata 
delta rassegna, rispetto alle pre-
oedenti ediztoni, e stata ridot-
ta di due o ire giorni (da 
quattordici o quindici a dodt-
d): ammissione evidente del
le difficolta in cui il vice com-
missario Rondi e i suol 
esperti si trovano, non per li-
mitt di tempo, ma per la op-
posizlone a/fermata e ribadt-
ta, nei loro confronti, dalla 
maggior parte del cineasti ita-
lianl. 

A favore di Rondi si d pro-
nunciato ieri finsleme con gli 
attori Vtttorio Gassman e Vir-
na Lisi) il responsabile delta 
sezione cultura del PSDI Gui-
do Ruggiero. con una dichia-
razlone peraltro obliqua, e ab-
bastanza difensiva: it «pro-
blema Rondi o non Rondi» 
snrebbe «mal poston. la bat-
taglia in corso avrebbe aspet-
tl «poco simpatici»; il Rug
giero parla anche di «impo-
stazione personalistica* e di 
«apriorismo ideologico». Ri-
lievi che egli farebbe meglio 
a indirizzare — data appunto 
la personality anche uideolo-
gica del Rondi — al mini-
slro socialdemocrattco dello 
Spettacolo. Matteotti. 
• Sulla sostanza del problema 
interviene, nell'ultimo nume-

TO deH'Astrolabio, il senato-
re Franco Antonicelli, delta 
Sinistra indipendente. Pren-
dendo spunto dal recente con-
vegno svoltosi per iniziativa 
dell 'Archivio cinematograflco 
delta Resistenza, ad Este, in 
occasions del aPremio dei 
Colli», Antonicelli scrive: « Un 
giovane studioso di cinema 
disse: "Come dobbiamo avere 
qualche speranza quando si 
nomina Rondi alia direzione 
delta Mostra del cinema al
ia Biennale? Rondi vuol dire 
il ritorno al grande turismo 
frivolo. alle vie inflorate per il 
passaggio delle dive, agli spet-
tacoli di consumo. E questo 
per rispondere dopo anni alle 
attese di rinnovamento". Quel 
giovane non faceva che un 
esempio dell'insensatezza e del 
malcostume delta classe dirt-
gente. E non aveva torto: al 
Senato giace un disegno di 
nuovo statuto per la Biennale 
di Venezia, a governo non tro-
va ancora il finanziamento ne-
cessario flo scoglio del fi
nanziamento sembra essere 
stato superato solo in questi 
ultimissimi giorni. n.6\x.) e 
tutti insieme incolpano la fu-
nebre sopravvivenza dello sta
tuto fascista, ed ecco che si 
pregludica ogni possibilita del 
nuovo con la piu melensa e 
deleteria e gravemente autori-
taria delle soluzionL I discor-
si ufficiall, al ritmo delle 
grandl occasioni celebrative. 
parlano. molto ambiguamente 
del resto. di fascismo che non 
pub tornare. Con questa colti-
vazione di microbi! Con que
sto inquinamento morale!». 

A tale limpida argomenta-
zione, fa riscontro in certo 
modo un ributtante corsivo. 
apparso domenica sul Tem
po, nel quale gli oppositori 
delta «operazione Rondi» 
vengono attaccati in toni aper-
tamente intimidatorii, ricatta-
torii e delatorii, nel piu puro 
stile fascistico. Segnaliamo 
quel corsivo, per opportuna 
lettura e meditazione, ai pochi 
cineasti democratici, che, af-
flancandosi a Rondi. hanno te-
nuto a distingvere tra costul 
0 il suo giornale, e cib che 
questo rappresenta. 

Dopo il settimo Congresso 

Verso una svolta il 
Sindacato musicisti 
La riforma dello statuto e la riconferma dei 
dirigenti hanno un effettivo valore solo se favori-
scono la partecipazione della base alia scelta 

delle linee politiche dell'organizzazione 

SI e svolto a Roma, nel gior
ni scorsl, il settlmo congresso 
del Sindacato musicisti italiani 
(SMI), conclusosl, poi, con 
una mozione, unanlmemente 
votata, che rappresenta, certo, 
un punto di riferlmento per 
l'attlvita, prossima e futura, 
dello SMI. Tuttavia, qualche 
cosa e mancata al congresso 
perche si possa essere plena-
mente soddisfatti dei rlsul-
tati. 

E' stato un congresso com-
battuto e carlco di Interrogate 
vl circa l'attlvita del sindaca
to, correlate anche alle molte 
questlonl che travagliano 11 
settore della musica alia cui 
soluzione, peraltro, lo SMI ha 
dato contributi notevolisslmi. 

Non abbiamo, perb, potuto 
segulre dal vivo le fasi del 
congresso, e al compagno Lul-
gi Pestalozza — il quale vi ha 
partecipato, portando al con
gresso II saluto e Pattenzione 
del nostro Partito — chledla-
mo ora notlzie sull'andamen-
to di quel lavorl, sulle conse-
guenze che ne derivano, sulle 
prospettive di sviluppo. 

«C1 sono dei buonl motivl 
— premette Pestalozza — per 
avere alcune riserve su come 
sono andate le cose al con
gresso dello SMI, non foss'al-
fro perche e stato un con
gresso che soltanto parzial-
mente ha risposto alle ragioni 
per cui se n'era anticipata 
la convocazione. Certo, lo sta
tuto e stato rlformato, oom'e-
ra necessario e come richie-
deva la vera e propria crisi 
di crescenza che sta vivendo 
lo SMI. 11 sindacato e ormai 
presente in ogni reglone, ha 
una notevole base di lscrittl. 
e. di recente. si e aperto a 
nuove categoric: per esempio. 
gli insegnanti di musica nel-
la scuola media, che si sono 
aggiunti ai comoosltori, agli 
Interpret!, ai critlcln. 

Continuando, Pestalozza T1-
leva i merlti di chl ha dlretto 
lo SMI — a Hvello regionale 
e nazlonale — della segreterla 
e. in partlcolare. di Goffredo 
Petrassi che. dalla fondazlo-
ne ne e autorevole presiden-
te, nell'azione lntesa a syl-
luppare un sindacato definlti-
vamente usclto dall'amblto 
dell'assoclazione tra musicisti 
di buona volonta. 

« Proprlo lo sviluppo del sin
dacato — preclsa Pestalozza 
— dovuto, del resto alia glu-
sta polltlca fin qui segulta. ri-
chledeva un riordlnamento or-
ganlzzatlvo. Ma lo statuto e la 
discussione su dl esso hanno 
occupato pratieamente 1 tre 
giorni del congresso, e si pub 
anche caplrlo. Si e discusso su 
un progetto - base che, se per 
un verso teneva conto della 
espansione territoriale e cate-
goriale dello SMI. ripropone-
va, perd, certi schemi verticl-
stlcl dl gestione, che poteva-
no funzlonare e valere fin qui, 
finche si trattava, doe. d*un 
piccolo sindacato In fase di 
maturazione. Oggi lo SMI non 
e piu in questa stagione ado-
lesoente. e si e dovuto dlscu-
tere a lungo, oltre che a fon-
do, per far uscire uno statu
to che aderlsse alle esigenze 
dl decentramento pur nella 
unificazione organica. nazlona
le. dell'organizzazione. D*al-
tra parte, proprlo questo rove-
sclamento d'lnroostazlone, che 
ha assorbito da solo quasi 
tutto il dibattito. ha limitato 
lo stesso intervento su altre 
norme statutarle. certamen-
te destinate a subire In futu
re radicali'modifiche, in a«an-
to. cosi come sono. codifica-
no certi criteri assurdamente 
corporativia. 

Saremmo. dunque, alllncon-
venlente di statuti buonl in 
astratto, ma poi non suffi
cient! a configurare come con-
creto strumento di un'attivita 

II complesso britannico a Roma 

Sorride al «classko 
musica dei Pink 

la 
Floyd 

Quello del Pink Floyd, l'al-
tra sera al Palasport di Ro
ma, non e stato un normale 
concerto pop, ma un sagglo 
di musica contemporanea. H 
gruppo britannico, nato agii 
Inizi del '67 ed esploso in 
un travolgente successo grazie 
ad un sound, la cosidetta 
psyco-music. dl sicuro effet-
to e impaxentato da vlcino 
con la musica elettronlca. era, 
ai suol esordi, capegglato dal 
bravo chitarrista Syd Barret. 
Fu proprio Barret a trovare 
questa onginale impronta che 
rivoluzionb totalmente la mu
sica pop (che allora gia de-
nunciava una prima crisi di 
idee) tanto che persino i Rol
ling Stones ne furono influen-
zati per un breve periodo 

I Pink Floyd segnarono II 
prlmo passo verso la musi
ca underground con branl co
me See Emily play. Arold Lay-
ne oppure Candy and current 
bun. Ma la rapida carriera 
di Barret si interruppe ful-
minean<ente e il bravo musl-
cista, ossessionato dalla sua 
stessa musica, da que] sound 
con cui voleva smuovere l*:n-
conscio del suoi ascoltatori, 
venne rinchiuso defimtivamen-
te in una casa di cura. 

Usclto dl seen* Barret, 1 
Pink Floyd sublrono un pau-
roso tracollo: per piu dl due 
anni il gruppo non seppe piu 
ricreare la sua proverblale at* 

e venne presto sop-

plantato dflgli s^atunltensi Jef
ferson Airplane, Doors e Mo-
thers of Invention (il grup
po di Frank Zappa). 

Ma 11 "70 segno la definl-
tiva rinasclta del complesso. 
II solista Dave Gilmour, ch« 
aveva preso il posto dl Bar
ret, riuscl finalroente a trova
re un positivo affiatamento 
con i compagnl (il batterista 
Nick Mason. 1'organista Rick 
Wright e 11 bassista Roger 
Waters) e insieme ccostrui-
rono» quella che verra delI-
nita «la prima sinfonia del
la musica pop ». 

Si tratta della celebre 
Athom Heart Mother che 1 
Pink Floyd hanno eseguito, 
durante il loro concerto roma-
no, quasi integralmente, con 
una fedalta ineccepiblle, in 
minima parte agevoiati da una 
pista base su cui erano ripro-
dotti suoni tumani ed atmo-
sferici» come il tuono oppu
re lo scalpiccio degli zoccoll 
d*un cavallo. L'esibizione (qua
si esclusivamente strumenta-
le). se cos} la si pub definl-
re. e stata stupenda, oserem-
mo dire « estasiante », con to
ni lugubri o felici, vuoti o In-
tensi, tutti da godere, per una 
musica pop che comple un 
grande balzo e • sorride* al 
classlco, libera dl una sua 
plena autonomia artistlca. 

d. 9* , 

che non pub non essere anche 
polltlca. 

<c SI, e anche questo. II nuo
vo statuto rappresenta, perb, 
un grande passo avantl dello 
SMI e, neU'insleme, ne riflet-
te 11 grado dl maturlta e di 
conslstenza raggiunto. Senon-
che, relaborazione del rlnno-
vato assetto statutarlo non ha 
lasclato spazio alia discussio
ne sulle linee politiche dello 
SMI, e proprio in un momen-
to In cui, lnvece, fare il pun-
to su dl esse rientrava nella 
loglca stessa deH'anticlpazio-
ne congressuale. Ossla, lo SMI 
ha condotto in questi anni — 
coerente con la sua azione di 
sempre — un importante im-
pegno di lotta nei dlversl cam-
pi della vita musicale: ha ela
borate una sua posizione avan-
zata sul problem! del riordl
namento organlzzativo della 
musica, per arrlvare ad una 
legge sostitutiva dl quella Co
rona e, soprafctutto, ha parteci
pato in prima persona a! mo-
vimento dal quale e scaturito 
un piano dl rlstrutturazlone 
globale degli studi musical!. 
La sua iniziativa In questo 
settore, e del resto non solo 
In questo, e stata d'lmportan-
za assa! notevole, per la stes
sa eco raccolta dentro e fuori 
il mondo della musica, tra le 
forze politiche medeslme. Ma 
oggi e'e una sltuazione che, 
se per un verso e contraddl-
stlnta daU'acuIrsl del processo 
dl disgregazlone e dl dequall-
ficazlone delle attivita musica-
11. per altro verso e segnata 
da una forte spinta del muslci-
sti. de! lavoratorl musicall. 
della cultura -stessa, verso una 
profonda riforma dell'Intlero 
assetto della musica In Ita
lia ». 

SI vuol dire, quindl, che si 
imponevano scelte meditate e 
adeguate alia sltuazione 
nuova... 

c Appunto. Ma il fatto che 
non si siano affrontati adegua-
tamente I temi dei quail si e 
fatto cenno, mentre ha impe-
dlto il confronto tra le diver
se tendenze present! nel sin
dacato, ha favorito l'insorgere 
di contrapposizionl personali-
stiche, che non po3jono essere 
condivise. E' mancato l'incon-
tro — su una piattaforma co-
mune — di chl si muovesse 
da posizloni non proprio oppo-
ste, ma certo non vicinen. 

Tuttavia, nonostante cib, la 
segreteria uscente e stata ri-
confermata, il che potrebbe 
sembrare in contraddizione 
ron quanto rllevato prima... 

« No, non ci sono contraddi-
zloni del genere. La ricon
ferma della fiducia alia segre
teria uscente — sulla quale 
non si sono verificate divisio-
nl — e stata, poi, accompa-
gnata dalla formazlone di un 
Conslglio nazlonale, che lascia 
piuttosto perplessl per la sua 
composizione, diciamo, dl par
te e comuuque caratterizzata 
dalla presenza dl forze che 
non sembrano sufficientemen-
te rappresentative n6 dell'in-
tiero SMI, ne di quella che e 
la sua autentica dinamica po
lltlca, sindacale, anche cultu-
rale. Non a caso, sul solo 
punto su cui si e discusso — 
la scuola, lTJniversita, il col
legamento e la presenza del
la musica in questi ambit! di 
studio — si e votata all'una-
nimita una mozione che rap
presenta la base per l'orien-
tamento del sindacato. Non 
meno a caso, perb, prima del
la chiusura del congresso, e 
stata messa in votazione una 
proposta dl aggiornare il con
gresso a settembre, proprio 
per poter affrontare, con il 
dovuto spazio di te*npo, gli 
argomenti politic! che iono ri-
masti inesploratl». 

Ma la proposta, ci pare, non 
ha avuto un favorevole esito. 
Significa che lo SMI non vuo-
le affrontare il dibattito poli
tico? E, d'altra parte, che sl-
gnificato ha l'elezione dl un 
nostro compagno, Andrea Ma-
scagni, alia carica dl vice 
presldente dello SMI? 

«E' vero, quella proposta 
— e anche opportunamente — 
non e passata; ma l'esigenza 
dl una verifica rawicinata 
della llnea sindacale da te
nersi in questo momento, par-
ticolarmente delicato, non e 
venuta meno. Se ne e fatto, 
d'altronde, immediato porta-
voce il nostro compagno An
drea Mascagni 11 quale, anzi, 
ha subordinato la sua elezio-
ne alia carica dl vice presi-
dente dello SMI. alia condi-
zione di glungere al piu pre
sto posslbile ad una conferen-
za nazlonale o a un congres
so straordinario che abbla al-
l'ordine del giomo, soltanto 
la polltlca del sindacato. Si 
vada poi ad una oonferenza o 
ad un congresso: e questions 
del sindacato. Per noi, resta 
assolutamente prioritarla l'esi
genza che la base abbla la 
possibilita di contare nella ela-
borazione e nella determina-
zione della polltlca del sinda
cato. E' 11 peso, il ruolo, la 
responsabilita dello SMI ad 
hnporlo*. 

Certo, e appare evidente co
me sla questo il punto cen-
trale delle riserve sul recen
te congresso dello SMI. Non 
e pensabile, Infatu, che Im 
segreterla e la presldenza — 
alle quail, come si e detto, 
e andata la flducia dl tutti 1 
delegatl — possano govemare 
II sindacato e Impegnarlo con 
chlarezza. senza II sicuro re-
troterra di un consenso una-
nlme e meditato, ma — so-
prattutto — senza la parteci
pazione reale della sua base 
alia elaboraxione delle sue 
scelte e della sua llnea. 

e. v. 

Mary Afi 

in carovana 
per contare 

il «iolk» 
nigeriano 

Mary Af), giovane cantante nlgerlana (nella foto), e un'ar-
tisfa di tutto rispetto: ha studiato musica al Conservatory di 
Santa Cecilia e ha avuto una parte di primo piano in c Splen-
dore e morte di Joaquin Murleta» dl Neruda neH'oitima 
messa In scena del Piccolo dl Mllano. Mary parteclpa al Can
taglro: accompagnata da un gruppo musicale nigeriano, por-
tera nelle piazze d' Italia le canzoni folk del suo paese. 

Comincia slasera a Montesano 

Aria di novita 
al Cantamondo 

Nostro senrizio 
MONTESANO TERME, 21 

C'e un Morandi un po* 
congiunturale e non ci sono 
un Ranieri, un Celentano o 
una Zanicchl: eld nonostante, 
si potrebbe dire di questo 
Cantagiro-Cantamondo che 
«eppur si muove». O, perlo-
meno, si muovera. Non solo 
quando, dopodomani, la ca-
rovana comincera la sua sca-
lata della penisola, ma forse 
anche, tentando una piccola 
profezia, nel senso di una 
dimensione dl spettacolo. E, 
cl sembra, se esso si muo
vera lo si dovra, quest'anno, 
in buona misura all'assenza 
(volente o nolente che sla) 
dei gross! noml nostrani che 
ormai, chl piu chl meno, 
hanno un po' fatto 11 loro tem
po 

C'e, lnsomma, un'aria di no-
vita, di diverslta a questa 
decima edizione che si coglie, 
alia vigilia dello spettacolo 
inaugurale dl domanl sera, 

Fa un curioso effetto, ad 
esempio, vedere, fra le tar-
ghe cantagirine giallorosse ac-
catastate a una parete In atte-
sa di essere montate sulle 
auto, quella in cui campeggia 
11 nome di Donovan. Mentre 
non si vedono 1 manifest! dei 
sollti volti familiar! sorride-
re. fatali o confidenziali, dal 
muri delle strade. Ce anche, 
va detto, un'aria di parsimo-
nia generale: solo otto can-
tanti nel girone A, abolita la 
classifica nel girone B, che e 
di nove cantanti, ridotti a tre 
i paesi del girone del Canta
mondo, mica tanta pubblicita. 
al seguito e un'orchestra che, 
per non essere da meno, e 
pure questa composta di otto 
elementi, vale a dire la meta 
degli anni scorsl. In cambio, 
si e abbondato sul presen-
tatori, che sono due: Daniele 
Piombl e Nuccio Costa, La ri-
presa di domanl sera e tele-
visiva, non radiofonlca, 11 che 
permettera al pubblico di di-
stinguere fra due voc! molto 
slmili. In piu, per alleggerlre 
il iavoro, c'e, a dare una ma
no a Costa e a Piombi, Beryl 
Cunningham. 

Ma, soprattutto, c'e, per i 
nove prim! spettacoll, Aretha 
Franklin, ospite d'onore, ac
compagnata addirittura dal 
complesso del tenorsaxofoni-
sta King Curtis e dal coro 
delle Sweet Hearts of SouL 
Ad Albenga, I'l lugllo, suben-
trera il cantautore scozzese 
Donovan, fino al 4, poi, il 5, 
a Milano, si esibiranno 1 Led 
Zeppelin, dal 6 all'8 accoppia-
ta Leo Ferre-Moustakl. lnfine, 
II 10 a Recoaro, per la finalis-
slma, Charles Aznavour. 

Aretha Franklin non e ospi
te solo dl prestigio: da doma
nl, 1 suoi recital In teno al 
Cantaglro avranno la durata 
dl 45 mlnutl. 

n girone A e rappresentato 
da Lucio Dalla, che e 11 per-
sonagglo dell'anno, Mauro Lu-

sinl, II complesso, messosl in 
luce a Viareggio, di Mia Mar
tini e la Macchina, Milva (pro
prio con una causa con Ra-
daelli e Milva prese il via, 
dieel anni fa, il Cantaglro), 
Gianni Morandi, 1 New Trolls, 
1 Ricchi e Poveri, 1 Vianella 
(che poi sarebbero 1 coniugi 

Edoardo Vianello e Wilma 
Goich), H Duo Piadena, ben 
noto per le sue incisioni di 
canzoni popoiari e di prote-
sta per i Dischi del Sole e 
sorprendentemente anch'esso 
al Cantagiro, gia retrocesso, 
perd, dal girone A al B. 

Daniele lonio 

Giocano con 

le parole gli 
autori della 

scissione 
del SNGCI 

n gruppo che recentemen-
te ha operato la scissione a 
destra nel sindacato nazlona
le del glornallstl cinematogra-
fioi ci ha invlato 11 seguente 
comunlcato: 

a II Conslglio direttivo del 
sindacato nazlonale glornallstl 
cinematografici italiani eletto 
nella assemblea straordinaria 
del 17-18 aprlle u.s. e presle-
duto da Gaetano Carancinl, 
non ha commesso alcun atto 
illegale, ma ha esercltato un 
suo pleno dlritto, Insediando-
sl nella sua sede In Via Ba-
sento 52-d. 

«Questo ha sostanzlalmen-
te deciso in una ordinanza 
del 22 magglo 1971 l'Autorl-
ta giudizlarla (giudlce Macca-
rone), resplngendo 11 rlcorso 
avanzato dal socio ed ex pre
sident© Tulllo Cicclarelll, per, 
la "relntegra In possesso" del
la sede sociale e di quanto 
altro in esstt cuntenuto dl mo-
bill, arredo, attrezzature, ecc. 

«La decislone che ha in-
dotto il magistrato a respin-
gere la richiesta del Ciocla-
relli e dovuta alle istanze ed 
eccezlonl presentate dall'awo-
cato Ugo Rocchetti, legale del 
Conslglio direttivo In carica, 
d! cui e president* Gaetano 
Carancinl, ed al fatto che 
(come dice testualmente 11 
disposltivo) "dalle deposlzio-
ni assunte nel corso della 
sommaria lstruttoria, non e 
emersa alcuna prova della le-
gittimazione passiva dei res!-
stent! quail autori morali o 
material! esecutori dello spo-
gllo lamentato". 

all Conslglio direttivo del 
sindacato nazlonale glornall
stl cinematografici italiani 
che, per deferenza all'Autori-
ta giudizlarla, non aveva rite-
nuto di dover rispondere al 
numerosi comunlcati poleml-
ci emessi dal gruppetto dis-
sidente del Conslglio direttivo 
decaduto e firmati dal socio 
Cicciarelli. esce ora dal suo 
rlserbo per ribadire la lega
lity del suo operato e per rl-
chiamarsi ancora una volta 
all'unita della categoria, che 
dev'essere sempre conslderata 
da tutti al di sopra di ogni 
polemica ». 

E' inutile nascondersi die-
tro le parole. L'ordinanza. cui 
si richiama Vodierno comuni-
cato dell'organizzazione sinda
cale scissionistica, parla con 
estrema chiarezza. Non ci si 
dice che il pretore ha rico-
nosciuto la legittimita del 
Consiglio direttivo sorto dal
la recente frattura awenuta 
nel SNGCI, ma si precisa 
soltanto che il giudizio della 
magistratura vertera sulle per-
sone che materialmente han
no impedito ad alcuni mem-
bri dell'originario e legale or-
gano direttivo I'accesso agli 
archivi del Sindacato. II pre
tore, insomma, ha respinto — 
forse per vizio di forma — 
un ricorso che chiamava in 
causa i responsabUt morali 
dell'occupazione della sede so
ciale, doe il presidente non-
che un membro del consiglio 
eletto nell'assemblea secessio-
nista, e il promotore della 
iniziativa che ha condotto al
ia spaccatura del SNGCI. 
Non abbiamo alcun dubbio 
che gli autori del comunlca
to inviatoci tendano a con-
fondere le acque, come del 
resto dtmostra un precede**-
te documento in cui si spac-
ciava un'ordinanza per una 
sentenza e si ometteva di spe
cif icare che a dibattito proces-
suale e stato aggtornato ai 
26 giugno. 

Proposte dei 
critici per 
rinnovare 
i l teatro 
italiano 

RICCIONE. 21 
L'assemblea dell'Associazlo-

ne nazionale del critic! dram-
matici, rlunlta a Riccione nel 
giorni 19 e 20 giugno, ha 
eletto presidente Roberto de 
Monticelli; vice presidente 
Mario Raimondo; segretarlo 
Odoardo Bertani; economo 
Alberto Bland!; conslglierl 
Domenico Danzuso, Giorgio 
Guazzottl e Renzo Tlan; sin-
dac! revlsorl Bruno de Cesco, 
Alberto Longattl. Egldlo Pa-
ni; probiviri Raoul Rod ice. 
Carlo Maria Pensa, Massimo 
Dursi. 

Al termlne del lavori, 6 sta
to emesso un comunlcato nel 
quale si sottolinea come le 
modlfiche apportate alio sta
tuto. che rendono piu ampia 
la partecipazione degli opera-
tori teatrall e cultural! al-
l'attivita dell'assoclazione stes
sa, pongono le premesse per 
un'azione piu inclsiva sul pro
blem! e sulla realta del teatro 
Italiano. 

L'Associazione — rende no
to il comunlcato — ha deciso 
dl convocare a Roma, nell'au-
tunno 1971, un convegno sul 
tema dell'lntervento pubblico 
nel settore del teatro (che 
l'assemblea ha lndividuato co
me problema dl fondo) per
che ritiene che da una nuova 
analisi di esso «possano sea-
turire precise proposte per il 
radicale rinnovamento delle 
strutture ». 

«Una nuova formulazione 
dei modi dell'lntervento pub
blico nel settore del teatro — 
afferma II comunlcato — do
vra essere basata sui seguen-
ti elementi che l'assemblea 
ha lndividuato come nodi es-
senzlall della crisi in atto: 1) 
funzionl, strutture e gestlonl 
del teatri stabili; 2) rapport! 
delle attivita teatrall degli 
Enti locali, In vista della nuo
va sintesl dell'Ente regione; 
3) partecipazione dl base alia 
produzione e alia gestione del-
l'attlvita teatrale. con partlco
lare attenzione al ruolo che 
vengono ad assumere in que
sto ambito le nuove realta di 
organizzazione urbana ed 
extraurbana, quali la clrco-
scrizlone e il quartiere, non-
che alle varie forme dl asso-
ciazlonismo ed ai circuit! al-
ternativi ad esso collegati; 4) 
riesame delle funzionl e del-
l'utilita dei criteri dl gestione 
d! Enti statal! e parastatali, 
quail ETI. IDI. INCA. ecc; 
5) riesame delle funzionl e 
delle strutture dei festival, 
delle rassegne lnternazlonali 
e dell'attivita teatrale esti
va. Tale aspetto vlene messo 
vlolentemente in luce dagll 
attuali sviluppl della critlca 
sltuazione della Biennale dl 
Venezia, che vede degradate 
le sue manifestazloni dal per-
manere dl uno statuto ana-
cronlstlco e dl una gestione 
autoritarla ». 

«L'Associazione — conclu
de il documento — si Impe-
gna, in vista del convegno. a 
stabilire 1 necessari contatti 
con tutte quelle forze cultu
ral!. politiche. del mondo del 
Iavoro e della scuola. il cui 
contribute e essenziale ad 
una formulazlone operativa, 
non generica. del problema e 
della sua soluzlone*. 

Seftimana 
cinematografica 
bulgora in Siria 

SOFIA, 21 
Una cSettimana della cine-

matografia bulgara* si svol-
gera a Damasco dal 20 al 27 
giugno organizzata dall'amba-
sclata dl Bulgaria in Siria. 
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controcanale 
PROCESSO EDUCATIVO — 
Malgrado Vequivoco inevitabil-
mente portato dalla dtvisione 
in due puntate, il "Socrate" te-
levisivo di Rossellinl 6 giunto 
in porto: ma il giudizio con-
clusivo non sembra molto mi-
gliore di quello che sembrava 
profilarsi dopo la prima sera-
ta. E' certo che il giudizio va 
pronunciato con estrema cau-
tela: giacche" Rossellini d uno 
dei rari nostri uomini di ci
nema che abbia intuito le di-
sponibilita del mezzo televisi-
vo e voglia utilizzarle ben ol
tre i limiti di una semplice 
"sostituzione" rispetto a quel
lo cinematografico. Rossellini, 
doe, si muove dietro alia te-
lecamera nella consapevolezza 
che — prima ancora di impo-
stare un'opera di autore — 
occorre chiarire e chiarirsi 
quali risultali si vogliono otte-
nere, a quale pubblico, e co
me, si intenda parlare. Di qui, 
egli sembra aver maturato la 
consapevolezza che i dettaglt 
apparentemente trascurabili e 
secondari diventano invece 
primari: e vanno dunque sot-
tolineati, ribaditi, spiegati at-
tentamente. Se facciamo rife-
rimento a questo "Socrate", 
non vi 6 dubbio che egli ha 
amorosamente illustrato quale 
fosse la meccanica di un pro
cesso ateniese; o perfino, sul 
piano del costume, quale fosse 
il modo di espressione del 
consenso (uno schioccar di di-
ta anziche" il battere delle ma-
ni). Su questo terreno, dopo 
le precedenti esperienze, il re-
gista sembra aver acquisito 
una notevole consapevolezza e 
padronanza del mezzo: e rie-
see ad educare raccontando. 
O forse, piu semplicemente, 
insegnare e fornire nozioni. 

Altro. infatti, ci sembra che 
diventi il discorso quando 
dalla notazione di costume si 
passa ad una piu profonda a-
nalisi dei contenutt. Allora si 
vede, infatti, che il limite del-
I'ipotesi di Rossellini 6 nella 

concezione stessa della sua 
funzione di "mediatore" (sla 
pure televisivo, tecnologica-
mente all'avanguardta) della 
cultura tradiztonale, o borghe-
se. L'illusione di Rossellini — 
quale essa almeno emerge dal 
Socrate — e che sia necessa
rio, oggi, "spiegare" alle masse 
popoiari il patrimonio di una 
certa cultura, nella stessa 
chiave interpretativa con cui 
una classe si e costruita que
sto patrimonio. Non sembra, 
vogliamo dire, che egli adorn-
bri I'ipotesi di una rilettura 
critica: da cui derivi non una 
semplice opera di divulgazio-
ne passiva, bensi una dtvutga-
zione "critica" che sarebbe, 
in definitiva, un modo nuovo 
di produrre una cultura nuo
va realmente al passo con le 
esigenze dello scontro sociale 
e culturale in atto. II suo 
"Socrate", infatti, nasce sulla 
ipotesi generica che it filosofo 
greco sia un "ribelle"; ma 
quando questa ipotesi si veri
fica nel concreto dell'esempli-
ficazione narrativa, Socrate ri-
torna ad essere soltanto un 
portatore di buone sentenze e, 
peggio ancora, di una passivi-
ta sociale che affida lo scon
tro soltanto alia mediazione 
dell'intelligenza individuate e 
della rassegnaztone sociale In 
definitiva. vogliamo dire, il 
processo a Socrate non riesce 
affatto ad illuminare sui reali 
motivi che portano alia con-
dan la del filosofo e alia sua 
scelta suicida, che & una scelta 
di lotta ad oltranza. Sembra 
davvero che gli ateniesi (o al-
tri "prepotenti" di oggi) non 
abbiano capito il messaggio 
socratico, e lo condannino 
quindi per ignoranza o vilta. 
anzichi nella consanevole dife-
sa dei propri privilegi. II che, 
malgrado ogni buona volonta, 
e un altro modo per tornare 
ad uccidere Socrate. 

vice 

TV nazionale 
1 2 3 

13.00 
13.30 
17.00 
17.30 
17.45 

18.45 
19.15 

19.45 

Sapere 
«L'eta della raglo-
ne» a cura di Re-
nato Sigurta 
Oggi cartoni anlmati 
Telegiornale 
Per I piu plcclnl 
Telegiornale 
La TV del ragazzl 
Spazio • Gli erol dl 
cartone 
La fede oggi 
Sapere 
«La Bibbla oggi» a 
cura dl Egldlo Ca-
porello 
Telegiornale sport • 
Cronache Italiane • 

20,30 Telegiornale 
21,00 Un'estate. un In-

verno 
22,00 III B: facclamo I'ap-

pello 
Questa sera l'incon-
tro con i vecchi 
compagnl di scuola 
e dedicate a Ugo To-
gnazzl. 

23,00 Telegiornale • Oggi 
al Parlamento • Sport 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,20 Boomerang 

Ricerca in due sere 
22,20 X Cantaglro 

In collegamento con 
,. Montesano Terme. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ora 7. 8 , 
12, 13, 14, I S , 17, 20 , 
23.15. Ore 6» Mstlutino mu
sical*] 6,30i Corso dl lin
gua rranctMt 7.4S> l«ri • ! 
Parlamentot 8.30: L* canzo
ni d«l martinet 9.15: Vol ad loj 
10: Special* G.R.; 11.30* Gal-
leria del malodramma: 12,10s 
Vetrina di on disco par re

sist*} 12 ,31: Fedarlco occ» 
tar* accatarat 13.15: Spetta
colo; 14,05: Buon pomario-
gio; 16: Onda vardai 16,20t 
Par vol glovanl: 18,15: Can-
tonl alio sprint: 18.45: Italia 
che lavorei 19: Glredlecot 
19.30: Bis! 20.201 La none 
di Figaro. Musica dl Mozart} 

23,10: Oggi al Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ora 6,25. 
7.30, 8,30. 9.30. 10.30. 11,30. 
12,30, 13.30, 15.30, 16.30, 
17,30. 19,30, 22,30, 24. 
Ora 6 i I I mattiniarat 7.40t 
BuomkHno eon Frank Sinatra 
• Franco IV a Franco It 8.14: 
Musica espresso: 8,40s Saool 
• color! dell'orcnestras 9.50i 

M l t l , dl Vlrgillo Brocchlt 10.03: 
Vetrina di un disco par I'esta. 
ret 10,35: Chiaraate Roma 
31311 12,10: Trasmissionl re
gional!: 12,35s I successi d l ^ i 
13.45: Quadrantaj 14: Coma a 
perch*} 14.05: Su dl girl) 
14,30: TrasmiMloni regional!: 
15,15: Pista di lencloj 15,40: 
Canzoni napoletanet 16.05: Stu
dio apartoi 18,05: Coma a 
parches 18,15: Long Playing; 
18,30: Speclale G.R.: 19.02s 
Bellissime; 20.10: Invito alia 
sera: 211 Piacevole escoltot 
21.20: Ping-pong: 21.40: Novi
ta; 22.20: X Cantaglro. 

Radio 3' 
Ore 10: Concerto dl apertu

re) 11.15: Musiche italiane 
d'oggi; 11,45t Concerto baroc-
cot 12,20s Itlnerati opertstk 
d • Opera Ispirato a Voltaire* 
13s Intermezzo; 14: Salotto 
Ottocentot 14.30s I I disco In 
vetrina; 15.30s Concerto slnlo-
nico, dtrettore Willem van Ot-
teriooi 17,35* Jen In mluoiol 
cot 18: Notlzie del Tarzot 
18,45* Tradiziona a rinnova
mento neiruniversita Ingles*: 
19.15: Concerto dl ogni aarat 
21s I I Giornale dal Tarzot 
21.30s I solistl veneti. 

oggi vedremo 
GU EROI DI CARTONE 
(1°, ore 18,15) 

La trasmlssione si prepara a passare — per 11 periodo 
estivo — dalla TV dei ragazzl al sabato sera: e intanto 
svolge oggi un'altra puntata di notevole interesse, dedicate 
com'e ad uno dei piu importanti e noti personaggi del cinema 
di anlmazione e del fumetto, vale a dire Felix the Cat (in 
Italia noto come MIo Mao) dl Pat Sullivan. Questo perso-
naggio. oltretutto, si segnala per essere il primo disegno 
anlmato (11 suo debutto e del 1917) che sia nato par 11 
cinema e passato poi, qualche anno piu tardi. sulle pagine 
del glomalL 

UN'ESTATE, UN INVERNO 
(1°, ore 21) 

Seconda puntata del lungo «originale» TV scritto da Pa-
bio Carpi e Lulgi Maierba, per la regia dl Mario Caiano, 
ambientato negll ultlml mesi dl guerra in Italia, che do-
vrebbe narrare — attraverso le awenture di on mllitara 
sbandato che percorre tutto 11 paese — la sltuazione Italian* 
In quel gioml drammatlcl. In questa puntata 11 protagoniste 
(Interpretato da Bnzo Cerusico) finisce in un ospedale, cor-
teggla una infermiera americana. fugge e passa le linee in 
compagnla di un gerarchetto fascista che poi riesce ad 
abbandonare proseguendo il suo viaggio In camion. 

BOOMERANG 
(2°, ore 21,20) 

Una tragedia del Terzo Mondo e il titolo del servlzio 
princlpale deH'odierna puntata: e dedicate, infatti, al Paki
stan e contlene una intervista (realizzata da Raffaele Maiano) 
con Indira Gandhi. H premier indiano affrontera 11 problema 
dei rapporti fra U suo paese e 11 Pakistan. Gil altri servM 
prevlstl sono Decadenza di un flume, dl Antonio Malello e 
Vlrgillo Cellettl, dedicato al Tevere ed alia sua morte pro
gressiva per inquinamento; e Nuovi centaury dl Nicola Cs>-
racclolo e Lulgi Vanzl, sul glovani americani dl oggL E" sa 
quest'ultlmo tema che si svolgera, giovedl, la seconda parte 

III B: FACCIAMO L'APPELLO 
(1°, ore 22) 

Terzo appuntamento con II programme dl Enzo Blagi che, 
flno a questo momento, non ha risposto alle speranze ed 
anzi ha messo in mostra una lnfellce tendenza al ricordo 
m laciimevole a del passato. Questa sera, comunque, e dl scena 
an attore come Ugo Tognasl che ricorderi 1 suoi priml 
lmpegnl teatrall ed alcuni eplsodl dl cronaca legatl a quell* 
esperierae. Ce dunque da affldarsl alia capaclU ironka. 
delrattore per sperare che la trasmlssione riesca m 
su un terreno almeno piu agile e illilnioaati 
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