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" La crisi dell'Accademia 
; • 

A Santa Cecilia 
la chiarezza 

non e di casa 

PAG. 7 / spet tacol i - a r te 

\ 

Due comunlcati dlffusi dal-
l'Accademia nazlonale dl San
ta Cecilia richledono qualche 
chiarimento e, intanto, qual
che postilla. Dice 11 prlmo 
che 11 Conslglio accademlco 
si e riunlto 11 3 marzo, pre-
8ieduto dal vice presidente, 
maestro Virgllio Mortari il 
quale «ha insediato nella ca
rica di presidente, secondo la 
prassi sempre seguita, il mae
stro Renato Fasano, eletto dal-
Vassemblea del 6 febbraion. 
«Nella circostanza — aggiun-
ge 11 comunicato — il vice 
presidente ha rivolto parole 
di fervido augurio al neo pre
sidente che ha ringraziato e 
delineato un ampio program-
ma di attivita dell'Istituzionen. 

Questo comunicato. «con 
viva preghiera dl pubbllcazio-
ne» e stato trasmesso a fir-
ma del Segretarlo Generale 
dell'Accademia cul, a nostra 
volta, rivolgiamo una preghie
ra altrettanto viva, di fornire 
i chlarimenti che piu sem-
brano necessari. 

Per esempio. a leggere il 
testo cosi come e stato for
mulate, sembrerebbe che 11 
maestro Mortari abbia sem-

Ijre passato il suo tempo ad 
nsediare (attenti al refuso: 

hal vlsto mai che possa scap-
parci un «insldiare ») il pros-
simo nella carica presidenzla-
le. Sarebbe una «prassi sem
pre seguita». appunto dal 
Mortari.1 Altrlmenti, che co-
sa pud signlficare? Non cre-
diamo, infatti, cne 11 riferi-
mento a una prassi tradizio-
nale possa comportare richia-
mi a costumanze d'altrl tern-

Si. In passato. si. quando tut-
> era tranquillo, ci si po-

teva affrettare — un gesto di 
cortesia non cl stava male — 
ad Insediare 11 neo presiden
te mentre Yiter burocratico 
della nomina faceva il suo 
corso. 

Ma oggi? Insediare oggl 
qualcuno in una carica, se
condo una «prassi sempre 
seguita », non sarebbe affatto 
aderente ne alia realta, ne 
alia situazione particolare del
l'Accademia quale si e deter-
minata proprio in dipendenza 
di una elezione che ha susci-
tato risentimenti e perplessi-
ta. Non c'e, vogliamo dire, 

Rassegna 
di film 

antifascist! 
spagnoli 
a Rcma 

La manifestazione «Que 
trata de Espana» una rasse
gna cinematografica di docu-
menti sulla lotta antifranchi-
sta in Spagna, in programma 
per i giorni 10. 11 e 12 marzo 
alle ore 10.30 al cinema « Far-
nese» di Roma a cura del-
l'AIACE, e il volume «Poeti 
spagnoli per la llberta» edito 
dalla CGIL per l'occasione, 
saranno presentati stasera in 
una conferenza stampa che 
avra luogo nella libreria Re-
mo Croce (corso Vittorio 
Emanuele. 156) alle ore 21. 

Alia conferenza stampa in-
terverranno 11 poeta Rafael 
Alberti, Ignazio Delogu, Ma
rio Giovannini dell'Ufficio in-
ternazionale della CGIL. Car
los Elvira, delle Commission! 
operaie spagnole. e Sergio An-
dreotti, segretario generale 
dell'AIACE. 

La rassegna cinematografi
ca. che e organizzata in occa
sions d: una manifestazione 
promossa da CGIL. CISL e 
UIL per solidarieta con le 
Commissioni operaie spagno
le, ha in programma per la 
giornata di venerdi 10 Raimon 
di Carlos Duran; 1" Festival di 
poesia popolare realizzato da 
un ColIetUvo; Commissioni 
operaie, terrassa '69 di Anoni-
mo; Mird '37 di Anonimo. 

Sabato 11 si proiettera Pari-
mi, giugno 7 / . opera di un col-
fettivo. 

Domenica 12 saranno pre
sentati infine La morte di 
Patino, di Anonimo; Lungo 
viaggio verso la rabbia, di 
Anonimo: Processo di Burgos; 
Assemblea permanente di tn-
tellettuali catalani di Ano
nimo. 

la situazione ideale per dar 
corso ad Insediamenti alia 
buona, quando circa un ter-
zo del membri dell'Accade
mia abbandona Santa Cecilia. 

Occorre, dunque, chiarlre 
questo fatto, tenuto anche 
conto che, ad una «prassi 
sempre seguita », corrlsponde 
l'altra piu unlca che rara, per 
cui. avendo insediato, augu-
rato e ascoltato 11 program
ma dl lavoro, 11 vice presi
dente lnsedlante (attenzlone 
sempre al refusl!) prende e 
se ne va. dlmettendosi dal
la carica dl vice presidente e 
dalla qualifica dl accademlco. 
Pochi giorni prima, aveva 
rassegnato il mandato anche 
di membro del Consigllo di 
amministrazione della gestlo-
ne del concert!. 

Nella lettera annunclante le 
sue dimissioni, il • maestro 
Mortari ha invitato gll acca-
demici a trovarsi un «u/ce-
presidente adatto ai personali 
criteri di conduzione del Pre
sidente appena eletto ». Ed ec-
co che questl «personali cri
teri » possono riallacciarsi al 
secondo comunicato dell'Ac
cademia. anch'esso firmato dal 
Segretario Generale. 

«II maestro Renato Fasa
no, assumendo la carica di 
Presidente dell'Accademia na-
zionale di Santa Cecilia e del 
Consiglio di amministrazione 
delta Gestione autonoma del 
concerti, ha ritenuto opportu-
no dichiarare al Consiglio ac-
cademico; che ha approvato, 
e successivamente ai rappre-
sentanti dei Invoratori della 
Gestione autonoma dei con
certi — orchestra, impiegati. 
operai e rappresentanti del 
coro — che egli intende man-
tenere, per quanto nei suoi 
poteri. indipendentemente dal 
riassetto legislativo del setto-
re musicale nazionale, quella 
"continuitd dell'azione di rin-
novamento e di sviluppo per 
wia proprammazione sempre 
pifi qualiflcata e alia portata 
del piit largo pubblico", au-
svicata dalla mozione votata 
dal Consiglio di amministra
zione della gestione autonoma 
dei concerti il 29 febbraio u.s. 
e dal comunicato diramato 
dalla Fils-Cgil e dalla Uil-Spet-
tacolo il 4 correnten. 

Qui la richiesta di chlari
menti e piu pressante. Ave-
vamo appreso che il presi
dente era stato insediato. ecc. 
ecc, apprendiamo ora che egli 
ha assunto. oltre che la pre-
sidenza deH'Accademia, anche 
quella — spetta al presidente 
accademlco — del Consiglio 
di amministrazione della ge
stione autonoma del concerti. 

Le cose, dunque. vanno com-
plicandosi. 

Che cosa signifies questo se-
condo comunicato? Come pud 
una persona, insedlata in vir
tu d'una prassi che non co-
nosciamo. assumere anche la 
presidenza d'un consiglio dl 
amministrazione che, tra l'al-
tro. e dimissionario, ha ras
segnato il mandato. metten-
dolo a disposizione del mini-
stro competente? 

Significa che il presidente 
di questo consiglio di ammi
nistrazione intende anche lui 
considerarsi dimissionario? 

O e presidente del futuro 
consiglio di amministrazione, 
che non si sa ancora quale 
possa essere? E assumendo 
una presidenza del genere — 
quella di un Consiglio di am
ministrazione che ha precise 
responsabilita — con chi 11 
neo presidente avra regolato 
il doveroso passaggio di con-
segne? 

Ecco che si svela il legame 
di questa prassi, dawero sln-
golare. con i personali crite
ri di conduzione. sopra ri-
cordati. Come si vede. quest! 
comunicati accademici non 
aiutano affatto a chiarlre le 
cose e. anzi, diremmo che. 
essendo spesso reticenti. o per 
Io meno ambigui e quindi 
improbabili, sarebbe quanto 
mai opportuno — stante la 
portata pubblica e non per-
sonale di questo momento 
deH'Accademia — che i rap
presentanti della stampa po-
tessero acquisire gll element! 
d'informazione. direttamente, 
in loco, invitati. per esempio. 
ad assistere ai lavori, inco-
minciando gia da quelli della 
prossima assemblea generale 
deH'Accademia. fissata per do
menica prossima. Sara possi-
bile? Sara proibito. secondo 
«una prassi sempre seguita»? 

Staremo a vedere, ma In
tanto 1'Accademia vorra diri-
mere i dubbi su certi inse
diamenti e su certe assunzio-
ni di presidenze per i quail 
il ricorso a certe prassi po-
trebbe essere inammissibile. 

e. v. 

Un convegno a Bergamo 

La Scala pesa 
sulla musica 
in Lombardia 

II fealro milanese si dichiara 
ma c'6 il dubbio che miri 
potere che a sviiuppare un 

Dal nostro inviato 
BERGAMO, 6 

II Teatro alia Scala e a 
disposizione • della Reglone. 
L'ha affermato il nuovo so-
vralntendente Paolo Grassl In 
una lettera inviata al conve
gno sul problem! della musi
ca Indetto dalla Reglone lom-
barda e svoltosi ieri, con mol-
ta vivaclta e affluenza di In-
teressati, nella bella sede del-
l'lstituto Donizetti. 

La dichiarazione non vuol 
essere formale, anche se la-
scia aperto il problema del 
come si Intende realizzare la 
intenzione dopo tantl lustri 
in cui la Scala ha fatto la 
politica del Monte Bianco: 
anch'esso a disposizione dei 
turisti purche vogllano sca-
larlo. A questa politica. ai 
ceti privilegiati che l'hanno 
sfruttata e alle forze gover-
native che l'hanno Ispirata, si 
deve 11 ritardo della Lombar
dia: mentre altrove si realiz-
za gia una vivace attivita re
gional, qui si comincia ap
pena a parlarne. Eppure la 
Lombardia non e una zona 
muslcalmente deserta. Al con-
trario, fuor dl Milano, essa 
vanta cinque «teatri di tradl-
zione», un festival pianistico 
importante e altre non tra-
scurabili attivita; nel capo-
luogo, poi, attorno alia Scala, 
operano le - orchestre della 
RAI, del Nuovo e dell'Ange-
licum oltre a vecchle e glo-
riose societa come il Quar-
tetto. 

Perche, allora, questl oentrl 
produttlvi hanno, salvo ecce-
zioni, una vita stentata, rita-
gliandosi una sottile fettina 
di pubblico tra i milioni di 
abitantl e sospettosamente 
ignorandosi a vicenda? Sareb
be troppo facile attribuire tut-
ta la responsabilita alia mio
pia dell'ex sovraintendente 

Gades e 
il flamenco 
al Teatro 
Olimoico 

Per la sfagione della Fllar-
monica, la compagnia del ce-
lebre ballerlno spagnolo An
tonio Gades dara cinque spet
tacoli interamente dedicati al 
• flamencos a partire da 
stasera al Teatro Olitnpico. 
Dopodomani, oltre a quella 
serale, e prcvista una rappre-
sentazione pomeridiana. Nella 
foto: la danxatrice Cristina 
Hoyos 
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a disposizione della regione, 
piu a cosfituirsi posizioni di 
autentico disegno culfurale 

Ghiringhelli, che ha sempre 
oercato dl fare il deserto at
torno alia Scala. Questo e av-
venuto, certo; ma nel quadro 
molto piu vasto di una poli
tica governativa dl indirizzo 
conservatore che In ognl cam-
po ha combattuto lo sviluppo 
della cultura, limitandosl qui, 
come altrove, a favorlre al-
cune soluzloni di prestiglo, a 
raccogliere alcunl success! 
mondano-culturall. nel vuoto 
generale. 

Quando Pex mlnlstro Mat-
teotti voleva liquidare le at
tivita musicali salvando la 
Scala e, magarl l'Opera di 
Roma, batteva questa via. E 
la seguono quantl riprendono 
in parole nuove 11 progetto 
dei teatri di Stato (i soliti 
due), abbandonando tutto il 
resto alle ammlnistrazioni re-
gionali considerate meno au-
torevoli. Infine quando l'at-
tuale ministro dello Spettaco-
lo. on. Scaglla («lombardo, 
ma Italiano», dice lui) arriva 
a Bergamo, come e arrivato 
Ieri, per dire con aria dlstac-
cata che «e bene che di que-
ste cose qualcuno se ne oc-
cupi», dimostra che la llnea 
contlnua ininterrotta. 

Una simile consuetudine ari-
stocratica di un teatro per 
pochi ma buoni (o di buoni 
spettacoli per pochi) e oggi 
fuori del tempo. Se non altro 
perche neppure spendendo 
sette millardi e mezzo all'an-
no la Scala rlesce a dare sem
pre e soltanto spettacoli dl 
prestiglo. Qualche «prima» 
si; ma poi la qualita decade 
e gll spettatorl delle repliche, 
in particolare 1 dlsgrazlati 
gluntl dalla provincia la do
menica pomeriggio, si trova-
no davanti direttori e can-
tanti di second'ordine. regie 
sfasciate dalla scomparsa del
le parti principal! e via dl-
cendo. 

Percid, conservando il pre
stiglo per i discorsi ufficiali, 
la Scala s'e data anch'essa a 
cercare coperture e sbocchi 
per lo piu fittlzl: concerti de-
legati alia «Piccola» per far 
numero, stagionl dl balletto 
annesse e via dicendo. Tutte 
cose che — ci rifacclamo alia 
relazione del maestro Test! al 
convegno — si accompagna-
no ad allargamenti di orga
nic! destinati a precostltuire 
nuove posizioni di potere nel
la futura attivita regionale, 
piuttosto che a sviiuppare un 
autentico disegno culturale. 

E' evidente che una politica 
dl respiro regionale deve ro-
vesciare una simile tendenza, 
Non per aggredire o umiliare 
la Scala, ma per realizzare 
quegli stessi impegnl che le 
masse scaligere avevano vo-
tato, che 11 Consiglio di am
ministrazione aveva accettato 
e che sono rimastl lettera 
morta; trlste realta emersa 
dalla vivace polemica esplosa 
nel convegno tra il segreta
rio del Sindacato musicisti 
Italian!, Flavio Testl e il se
gretario della FILS. Vaglia: 
il prlmo teso a denunciare in 
toni esasperati l'incapacita 
delle masse scaligere a sot-
trarsi alia logica del sistema, 
il secondo impegnato nell'lr-
ritata difesa delle masse stes-
se e dei loro dirigentl sin-
dacali. 

Questo c! riporta agli scopl 
della riunione: che cosa si 
vuol fare, come e con quail 
forze. Tre punti che dovreb-
bero avanzare parallelamente 
e che, invece, appaiono piut
tosto divergenti. Anche per
che, come dicevamo. siamo 
appena alle prime battute di 
un discorso regionale di cul 
il convegno e un utile inlzio. 
Non v'e dubbio che la volon-
ta di procedere su una nuo-
va strada, espressa dall'asses-
sore regionale alia Cultura, 
Sandro Montana, sia promet-
tente. Fontana ha rioadito 
nettamente il carattere di ser-
vizio pubblico dell'attlvita 
culturale, in contrapposto agli 
interessi privati e privatist'.ci; 
ha Insistlto sulla disfunzione 
della RAI-TV, soggetta allin-
dustria della canzonetta. co
me sulla neoessita dl eliml-
nare le proprieta palchettistl-
che dei teatri di traditione; 
infine. di fronte alia richiesta 
di un impegno politico (Rat-
talino. Pestalozza e altri). ha 
confermato la necessita di 
una battaglia politica a tuttl 
i livelli perche la attuale va-
canza legislativa venga ool-
mata e sia dato lo spazio ne-
cessario all'attivita della Re
gione. 

Da questo quadro. abbastan-
za vasto, si arriva perd a una 
conclusione piuttosto sfuggen-
te: la nomina di una futura 
commissione (da parte della 
Giunta regionale) con com-
piti piu di studio che di rea-
lizzazione. l a proposta, avan-
zata in accordo con Testi a 
nome dello SMI e con Bruno 
Bailo (ARCI-ENARS-ENDAS), 
e evidentemente interlocuio-
ria e assai meno avanzata 
della proposta di Vaglia: un 
comitato chi realizzi una pro-
grammazione comune su area 
regionale col concorso di isti-
tuzioni musicali, organizzazio-
ni sindacali, enti local!, ecc 

Di fronte a un convegno ric-
co di ferment! e di proposte, 
di fronte alia urgenza di una 
politica nuova, l'assessore 
Fontana, dopo aver enuncla-
to i principi. si trova bloc-
cato nella pratica dalla de-
stra conservatrice ben rappre-
sentata dal democristlano mi
nistro Scaglla. E quest! esce 
dalla sala, senza ascoltare 11 
dibattito, annunciando stanca-
mente «8e vlen fuori qual-
cosa d'interessante me ne ln-
formero*. Bonta, sua, sisnof 
ministro. Ma sari bene co-
minciare a muoversi senza 
attendere II suo parere. 

Rubens Texkschi 

Si prepara uno spettacolo 
per le fabbriche occupate 

Mostre a Roma: Trubbiani 

Mostruose 
macchine 
del potere 

Valeriana Trubbiani • Roma; 
Gallerla « La Margherita », 
via Giulia 108; dal 3 al 25 
marzo; ore 10-13 e 17-20,30. 

Dopo aver presentato alcu
nl artisti interessanti in mo-
stre-dialogo che cercavano an
che un rapporto meno abitu-
dinario col pubblico — l'ulti-
ma mostra e stata quella di 
Brennen, Ciai e Ortega — la 
galleria romana «La Mar
gherita» presenta opere gra-
fiche e piccole sculture d! Va-
leriano Trubbiani prodotte 
dal 1968 a oggi. 

Trubbiani e, tra i giovani 
deiravanguardia dada e sur-
realista, quello che fa miglio-
re uso sia della manipolazio-
ne provocatoria o ideologlca 
del materia!! sia dell'awentu-
ra liberatrice deU'immagina-
zione poetica; pochi come lui 
sanno disegnare e fare scul-
tura combinando ' vlolente-
mente e ironicamente fram-
menti dl oggetti industrial! 
con frammenti presi dalla 
storia dell'arte. 

Lo scultore. alia meta de-
gli anni sessanta, era piu 
forte del disegnatore perche 
l'effetto plastico finale era af-
fidato piu ai material! trovati 
che alia costruzione dell'im-
magine. Trubbiani disegna 
con ricchezza inventiva ed 
esattezza formale che non so
no da meno di quelle della 
sua scultura di montaggio. 

I fogll grafici fanno parte 
di serie anche raccolte in vo-
luml: da Idi di marzo alle 
Scene venatorie, dalle Fatture 
a Aria di primavera. In cia-
scun foglio & figurata una 
macchina assurda e inutile o 
piu macchine combinate di 
una tecnologia pure apparen-
temente Insensata. La forma 
delle macchine si -combina 
con una fbrma organica, co-
lomba o passero, con dei « ri-
taglij) dairarte antica (i Ce
sar! della plastica romana, le 
statue di condottieri di Dona-
tello, Crlsto e S. Sebastlano 
del Mantegna, demon! e al
tre figure del Giudizio di SI-
gnorelll) e con tutte le va-
rieta di lame e di aculel che 
si possano immaginare. 

Quelle che agli esordl di 
Trubbiani erano macchine 
inutill — di chiara discenden-
za agrlcola come sottolinea 
Giorgio Di Genova nella pre-
sentazione — ora sono delle 
mostruose macchine di tortu-
ra e di contenzione: metafo-
re delle macchinazioni di un 
potere violento che resta e 
che opprime occulto sempre 
cambiando le statue cesaree 
sui piedlstalli. 

Se il rasoio pu6 essere for
ma dl derivazione facile dal 
rasoio che apre l'occhio nel 
film d! Bufiuel e Dall o dal-
l'arte sociale tedesca degli an
ni venti; originalmente tro
vati e inventati. Invece, sono 
gli oggetti che Trubbiani 
fonde nella scultura sotto la 
patina dl cromo che amalga-
ma e fa • brillante tutto co
me rubinetteria. - Trubbiani 
riesce a vedere negli oggetti 
d'uso plu banal!, ne! rifiuti 
meccanici, dei valorl sinistri 
e crudeli: mentre cerca i suoi 
oggetti vede gia le possibili 
combinazioni da «teatro del
le crudeltan. 

Queste metafore — la pid 
ossessiva e. forse. quella del-
l'uccello che sta per essere 
massacrato — della gran ma-
celleria della vita che e la 
nostra societa sono un punto 
d'arrivo di Trubbiani e di 
tutta la tendenza attuale dada-
surrealista (tra 11 francese 
Ipousteguy e il nostro Sarr!) 
che in Europa produce col 
pensiero dominante del po
tere borghese e della sua vio-
lenza. . » . - • • ' 

Alcune di queste macchine 
e di questi combines di mac
chine sono caricature selvag-
ge e funebri delle istituzioni 
borghesi: neH'apparente stra-
vaganza, nel delirio sadomaso-
chistico. nell'ironia e nell'in-
sensatezza del tutto. e'e una 
socialita profonda, e'e una 
politicita combattente che in 
no! non risvegliano e atti-
vano la sola ideologia politi
ca ma tutto il senso umano 
piu ricco. 

Dario Micacchi 

le prime 
Musica pop 

Premiata 
Forneria 
Marconi 

A tre settimane di.distanza 
dalla pubblicazione del suo 
primo long-playing, Storia di 
tin minuto (gia in testa alle 
classifiche italiane) la Premia
ta Forneria Marconi si e esi-
bita con grande successo. per 
tre sere consecutive, al Piper 
Club. 

Questo gruppo, in cui oggi 

Film di 
Polanski e 

Joncso a 

Cannes 
PARIGI, 6 

Roma di Federico Fellini, 
come abbiaroo gia pubblicato 
e Macbeth di Roman Polanski 
saranno presentati fuori con 
oorao al prossimo festival di 
Cannes, che si terra, dal 4 al 
20 maggio. Altro film sicuro. 
e Ancora a popolo, del re-
risU ungherese Miklos Jancso. 
Si apprende Inoltre che a rap. 

Eresentare gli SUtl UniU, nel-
i giuria internazlonale del 

festival dl Cannes, sara il no-
to scrittore EraUne Caldwell. 

sono riposte (giustamente) le 
speranze deiravanguardia pop 
nostrana, conobbe una prima 
esperienza musicale con altro 
nome — « Quelli» — negli an
ni '66-'67. In quel periodo, il 
complesso confezionava gar-
bati ma melensi brani. tipici 
del bubble gum (ietteralmen-
te fgonuna da masticare», 
owero forzato disimpegno a 
qualsiasi livello) che furoreg-
giava a San Francisco. Ma, do
po due anni di intensa e com-
merciale attivita. «Quelli» 
cessarono di esistere. 
' La Premiata Forneria Marco
ni ha solo un anno e mezzo 
di vita e comprende 1'intero 
organico della disciolta forma-
zione, con la fondamentale ag-
giunta del cantante e polistru-
mentista Mauro Pagani. E Pa-
gani e divenuto in breve tem
po T« anima » del complesso: 
tutte le composizioni portano 
la sua firma, e il suo apporto 
agli mdirizzi musicali del 
gruppo e determinante. II 
sound della PFM si ispira pa-
lesemente ai King Crimson, 
cercando un aggancio al clas-
sico. che spesso dh vita ad un 
linguaggio interessante, fanta-
sioso, di cui Pagani e princi-
pale cooTdinatore grammatica-
le (si altema al flauto, al vio-
lino e all'ottavino). In poche 
parole, na una sezione ritmica 
particolareggiata ed elaboraU 
che consente al complesso un 
discorso musicale di ampio re
spiro, seppur non troppo si
gnificative ancora, per colpa 
delle troppe influenze teste-
re », che ne disturbano la ere-
scita personale. Del brillante 
ed entusiasmante successo ab-
biamo gia detto. 

Alia Cagli, alia Coca Cola, 
alia Metalfer, alia Lord Brum-
mell si sono svolte assemblee 
operaie con gli attori del 
Gruppo Lavoro di teatro per 
preparare lo spettacolo di so
lidarieta con le fabbriche ro-
mane occupate che avra luo
go, sabato 18 marzo, al cine
ma Oriente, alia Borgata Ales-
sandrina. 

Gli attori hanno discusso con 
gli operai i temi e i problemi 
da portare sul palcoscenico. I 
lavoratori intervenutl alle as
semblee hanno esposto la 
drammaticita della situazione 
e delle condizioni di lotta in 
cui vivono da molti mesi e 
hanno tenuto a sottolineare 
come questa situazione non sia 
altro che il riflesso di una 
scelta politica ed economica 
precisa, che tende a respin-
gere indietro le conqulste del-
l'autunno caldo. Questa situa
zione — hanno detto 1 lavo
ratori — si ripercuote a sua 
volta sulle condizioni dei quar-
tlerl popolari, quegli stessi 
quartieri in cui abitano i la
voratori delle fabbriche occu
pate, creando un clrcolo vizio-
so che finlsce per danneggiare 
altre categorie e altri strati di 
cittadini. 

Da queste assemblee e da 
queste decision!, alle quali 
hanno partecipato anche gli 
operai della Cartiera Tibur-
tina e gli edili del cantiere 
Caltagirone, e nato il « copio-
ne» che verra rappresentato 
alia fine della prossima setti-
mana. ' - • • - ^ 

Al Gruppo Lavoro dl teatro 
(del quale fanno parte Bruno 
Alessandro, Mario Bardella, 
Lulgi Diberti, Marisa Fabbrl, 
Bianca Galvan, Gabriella Gen-
ta, Massimo Giuliani, Ezio Ma-
rano, Aldo Massasso, Ludovi-
ca Modugno, Paolo Modugno, 
Dario Penne, Giuliano Petrelll, 
Luisa Rossi) hanno voluto da
re la loro adesione Armando 
Bandini, Sandro Merli, Elena 
Magoya, Anna Maestri. 

Alia rappresentazione del Ci
nema Oriente prenderanno 
parte anche Maria Monti, Gio-
vanna Marini ed Ernesto Bas-
signano con una serie di can-
zoni scritte per l'occasione, 
mentre due temi musicali ver-
ranno composti da Fiorenzo 
Carpi. Alio spettacolo parteci-
pera anche 11 Gruppo di Danza 
Moderna composto di Patrizia 
Cerroni. Nicoletta Giovottl ed 
Elsa Piperno. 

NELLA FOTO: attori e la-
voratrici della Cagli discutono 
lo spettacolo. 

Costituifa 
I'Associazione 

crifici 
felevisivi 

La situazione della critica 
radio-televisiva ed i problemi 
della radio televisione in Ita
lia sono stati dibattuti ieri 
nel corso della prima assem
blea nazionale dell'Associazio-
ne italiana critici radio e te
levisione (AICRET) che si e 
svolta a Roma presso la se
de dell'Ordine dei giornalisti. 

Airassemblea hanno parte
cipato piu di trenta critici 
in rappresentanza delle di
verse regioni dltalia. 

Nel corso dei lavori della 
assemblea e stato approvato 
lo statuto dell'Associazione ed 
e stato eletto il consiglio di-
rettivo dell'AICRET che e ri-
sultato composto dai giorna
listi: Luigi Angelo, Mino Do-
letti. Angelo Gangarossa, Re
nato Terrosi. Sergio Trasatti, 
Ivano Cipriani, Ferruccio Al-
banese, Sergio Surchi, Gior
gio Bracco, Dario Natoli, Lo
renzo Natta, Marcello Cambi, 
Vincenzo D'Ambra, Sandro 
Marucci, Carlo Scaring!, Vito 
Maurogiovanni. Angelo Ca-
vallo e Gino Lubich. 

Successivamente il nuovo 
consiglio direttivo ha eletto 
presidente Mino Doletti e vi
ce president! Sergio Surchi 
ed Angelo Gangarossa; come 
segretario e risultato eletto 
Sergio Trasatti, mentre la ca
rica di tesoriere e andata a 
Renato Terrosi. 

l^MS«^-^^^^^.^ii;^rik^isii? tmm 

In onteprima 
mondiole a Belgrado 
«Fermate lo ruota» 

BELGRADO, 6 
Un grande successo sta ri-

scuotendo al Krug 101, 11 
teatro piu «impegnato di Bel
grado » Fermate la ruota. la 
commedia di Carla Perotti, 

Eresentata In prima mondia-
s con la regia di Paolo Ma-

K11I del teatro Metastasio di 
ato. Gia asslstente di Ro

berto Gulcclardini e di Gior
gio Strehler, Magelli e stato 
chlamato al teatro dl Bel
grado 

raai yi/ 

controcanale 
I PAZZl. ttl demoni entrano 
talora nel corpo dell'uomo e 
lo abitano, ma possono essere 
esorcizzati nel nome di Ge-
SUB: ha scritto Diego Fabbri 
sul Radlocorrlere, introduceri' 
do la terza puntata del tele-
romanzo da lui scenegglato. 
Una simile chiave di inter-
pretazione delle vicende poll-
tico-sodali e dei personaggl 
creati da Dostoievski ci ripor
ta, in pratica, ai tempi nei 
quali si bruciavano sulle piaz-
zc i << posseduti» — che poi, 
non per caso, erano sempre 
gli oppositori. E spiega per
che, in questa riduzione tele-
visiva, i demoni finiscano per 
apparire letteratmente «inde-
moniati», come ha largamen-
te testimonial la terza pun
tata dello sceneggiato. 

Questa volta sono venuti in 
primo piano i motivi ideolo-
gici e politict del romanzo, 
ma appunto solo in chiave di 
delirio o di intrigo oscura-
mente malefico. Nelle pagine 
originali di Dostojevski vivo
no, come sempre nelle opere 
di questo scrittore russo, tut
ta una societa e un tempo: 
Vintreccio tra le diverse vi
cende, i diverst personaggi e 
la realta morale e sociale del
la Russia zarista e inestrica-
bile e profondo. Nel telero-
manzo questo intrecdo e sta
to fatto a pezzi, e i protago-
nisti sono stati isolati, uno 
per uno, in modo da far per-
dere loro ogni rapporto con 
il mondo nel quale agiscono. 
E non si tratta di un errore: 
il fatto i che, come abbiamo 
gia sottolineato, Fabbri ha de-
liberatamente scartato ogni 
prospettiva storica. Tre esem-
pi tipici, in questa puntata. 
Tutta la sequenza del salotto, 
conclusa dal colloquio a quat-
tr'occhi tra Pjotr e il gover-
natore avrebbe dovuto essere 
un'ottima occasione per de-
scrivere il mondo dell'aristo-
crazia e della burocrazia za
rista dal cui seno i «demo

ni » venivano e contro il quale 
dtcevano dt volersi scatenare, 
E, invece, I'unica figura con-
sistente e stata quella di Pjotr 
appunto: gli ospiti del salotto 
hanno fatto semplicemente da 
sfondo, le loro battute hanno 
finito per risultare gratutte e 
incolori; il governatore stesso 
e apparso non un bieco e inet-
to strumento del potere, ma 
un tranquillo funzionaHo rag-
girato dal «demone». 

La sequenza della riunione 
dei nichilisti ha avuto, per 
altro verso, le stesse caratte-
ristiche: anche qui, prendeva-
no corpo solamente le figure 
di Stavroghin, e soprattutto, 
di Pjotr: gli altri erano un 
semplice coro. L'ufficiale, la 
maestra attivista, il giornali-
sta erano poco piii che ombre 
evocate e subito respinte. In-
fine, la sequenza della distrt-
buzione del manifesti dinnan-
zi alia fabbrica in sciopero era 
talmente fuggevole e svoglia-
ta da non rivelare assoluta-
mente nulla sulla realta ope-
raia della quale, pure, Pjotr 
parlava piu tardi a profusione. 
C'e da stupirsi che, poi, nel 
dtalogo con Stavroghin, il 
«demone» Pjotr apparisse 
dawero come un « posseduto » 
o anche come un pazzo cli-
nico? Ma, dunque, questo ni-
chilismo cos'era: una setta 
politica o una malattia? Pro-
babilmente, Fabbri ci vuol far 
credere che fosse dawero una 
invenzione di Satana. 

E'. ovviamente, una profon
da mistificazione: ma tanto 
piu grave, in quanto i lettori 
di Dostoievski erano contem-
poranei dei nichilisti e sape-
vano bene cosa fosse cib di 
cui st parlava, perche viveva-
no in quella societa. I tele-
spettatori italiani del 72, in
vece, rischiano di non capire 
nulla o di cadere negli equi-
voci peggiori. 

g. c. 

oggi vedremo 
VIDOCQ (1°, ore 21) 

/ cavalieri della notte e il terzo episodio delle avventure 
dell'ex bandito divenuto ora Investigatore. Chiamato dall'im-
peratrice ripudiata Giuseppina, Vidocq deve affrontare straor-
dinari pericoli (rischia perslno la ghigliottlna) per sconfig-
gere gli organizzatisslmi ladri capitanati daU'affascinante 
baronessa di Saint Gely. Riesce a restituire il favoloso gioiello 
alia ex sovrana, proprio all'ultimo minuto, prima che lo scan-
dalo possa esplodere. 

GLI INDIANI PUEBLOS 
(1°, ore 22) 

La terza puntata del programma di Roberto Giammanco 
e dedicata alle danze degli indiani Pueblos e in particolare 
alio Shalako di Zuni, che e forse la piu completa e signifi-
cativa cerimonia annuale. Shalako e il messaggero degli dei 
che porta buone messi e prosperIta; e la fratellanza di tutto 
il villaggio, la proprieta comune. Ogni anno 1 sodalizi reli-
giosi di Zuni consacrano alcune case, costruite con il lavoro 
di tutti e destinate ciascuna ad una famiglia. Nel corso 
della trasmisslone, si assistera ad una eccezionale sequenza, 
mai filmata prima, sul culto semiclandestlno del Sancto 
Nino, immagine di Gesu bambino, venerata come figura 
femminile. 

LE SCUOLE DI MUSICA 
(2°, ore 21,15) 

Passato, presente e futuro delle scuole di musica nel 
mondo dopo la contestazione. Questo l'argomento della terza 
puntata del programma di Luciano Berio, curato da Vittoria 
Ottolenghi con la regia di Gianfranco Mingozzi. La puntata 
offre un panorama delle scuole di musica, dai conservatori 
classic! agli esperimenti piu avanzati. Sulla crisi nella scuola 
sono chiamati a rispondere numerosi esponenti della musica 
contemporanea, tra cui Luigi Nono, Andrea Mascagni, Peter 
Maxwell Davies, Franco Donatoni, Massimo Mila, Luigi 
Dallapiccola, Sylvano Bussotti, Bruno Canino. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissioni scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 Oggi cartoni animatl 
1330 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15AM) Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 II segreto della vec-

- chia fattoria 
Programma per 1 
piu piccini 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV del ragazzi • 
18/45 La fede oggl 

19,15 Sapere 
Prima puntata di 
«II romanzo poll-
ziesco» 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20^0 Telegiornale 
21,00 Le nuove avventure 

di Vidocq 
22,00 Noi indiani Pueblos 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
1830 Scuola aperta 
21,00 Telegiornale -
21,15 C'e musica e musica 
22.15 Gli sbandatl 

«II mio nome e Ja-
mal». Telefilm. 

Radio 1 
GIORNALE RADIO - Ore: 

7, S. 10. 12. 13. I S . 17, 20 . 
2 1 . 23,30, 6: ftfattutino «nu-
sicale; 6,30: Corso di lingua 
i R f l * « ; 6.54: Almanacco; 
t . 3 0 : La canzonl tfel mattino; 
9,15: Vol «d to; 11.30: L» 
radio per le *cvole; 12,10: 
La cwttoat di Swrtmo 1972; 
13,15: La baltale dairitaliano; 
14: B W M poaaari99io; 16: Pro-
sraaun* per i i M i n i « I I aar> 
denoaa >; 16.20: Par vol eio-
vaaij 16,20: Coma a perche; 
18,40: I taroccai; 1 8 3 6 : lia
na che lavora; 19.10: Contro-
parata; 19,30: Oaesta Napolh 
19,S1t Sal nostri mercati; 
20,20: Andata a ritoraot 21,15: 
« La nosza di Ftoaro ». dl W. 

Radio 2° 
GIOKNALE RADIO • Ore: 

6,30. 7,30, 8 3 0 , 9 ,30, 10,30. 
1 1 3 0 . 1 2 3 0 , 1 3 3 0 . 16,30. 
1 6 3 0 , 1 7 3 0 , 1 9 3 0 . 2 2 3 0 . 
24; 6* I I wattlwlarat 7 ,40: 
•eaaaiomo; 8,14: Maaica 
up 8v«0t Saoa4 a cew-
ri detrorchoatrat 8 3 * > Ptlaw dt 
•|i«adeu> 9,14: I tarocdrt; 
9 3 0 * e L'aradHa daUa Priora »; 
dl Carlo AOanelioi 10.05: Cao-

xom per tutti; 10.35: Chiamate 
Roma 3 1 3 1 ; 12.10: Trasmia-
sioni refionali; 12,40; Alto gra-
dimento; 13,50: Come e per
che; 14: Sa di f i r i ; 1 4 3 0 : 
Trasmissioni regional]; 15: Di-
scosudisco; 16: Cararai; 18: 
Speciale CR; 18,15: Loaf 
Playing; 18,40: Punto Interre-
«atiro; 19: Monsieur la pra> 
fesseor; 20,10: Supercampionia-
Simoj 2 1 : Mech doe; 22,40: 
« L'edera ». di Gratia Daledda; 
23.05: Piwi poein 2 3 3 0 : Ma-
sica lesaera. 

Radio .3° 
Ore 9,30: Masicha di C 

Oebussy; 10: Concerto di apat 
tura; 11.15: Mnsicbe italiaaa 
d'off i; 11.45: Concerto b i a c 
co; 12,20: Concerto del sopra
no Francina Girones e del pia
nists GiorflJo Favarette; 13: 
Intermezzo; 14: Salotto Otto-
canto; 1 4 3 0 : Concerto siare-
nico diretto da Rafael Kaae> 
lik; 17: Le opinion! degli al
tri ; 17.20: FooJi d*albom; 
1 7 3 5 : Jaa o n i ; 18: Notizie 
del Terzo; 18.45: Cn aHiml 
araccianti ( 3 . ) : La Catifomia 
d'Earopa; 19,15: Concerto « 
otni aara; 20,15* L'arte del 
dirieere; 2 U I I Gloiaala del 
Tarw - Setta arti; 2 1 3 0 : Trl-
m*aa hrteraoHonala del comae). 
sltorl 1 9 7 1 | 22 .10: Discoarafla 
22,40: Limi ricevatt. 

LIBRBRIA B DISCOTECA RIN ASCI TA 

• Via Boucfbe Oocure 12 lUma 

• Tud i Ubri e i olUcki iuliini ed eweri 
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