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Nuovo sciopero 
giovedi nei 

cinema romani 
Le grandi case distributrici favoriscono 
una specie di serrata degli esercenti? 
II giudizio delle organizzazioni sindacali 

Le organizzazioni sindacali 
di categoria della FILSCGIL. 
FULS-CISL e UIL-Spettacolo, 
al termlne di una rlunlone 
che si e svolta ieri in serata, 
hanno dcciso la proclamazione 
di un nuovo sciopero di 24 ore 
dei dipendentl del cinema ro
mani per giovedi prossimo. 

Nel corso della riunione e 
itato diffuso un comunicato 
a tutti i lavoratori per de-
nuncinre la sospensione ar-
bitrarla dei programmi in al-
cuni locali da parte degll eser
centi e per invltare tuttl i dl-
pendenti a presentarsi rego-
larmente nei luoghi dl lavoro 
e a svolgere il normale ora-
rio. La declsione del padroni 
del cinematografl e dei no-
leggiatori e stata duramente 
critlcata in quanto e consi-
derata dai sindacati stessl una 
provocatoria sortita nei con-
fronti di una categoria che 
lotta per un miglior tratta-
mento economico. 

I tre sindacati dello spetta-
colo hanno ieri preso atto 
con soddisfazlone della piena 
riuscita dello sciopero attua-
to sabato e domenica dai cir
ca ottocento dipendentl del-
l'esercizio cinematografico ro-
mano. Praticamente le sale 
della capitale — ad eccezlone 
di quelle a gestlone familia-
re — non hanno aperto i bat-
tenti: della grande compattez-
za delle cassiere, degli opera-
tori, delle mascherine, si e 
cosl potuta rendere conto tut-
ta la cittadinanza romana. La 
quale ieri, Dero. ha visto mol-
ti cinema ancora inattivi, seb-
bene non fosse in programma 
nessuna astensione dai lavo
ro. E' infatti successo che al-
cune grandi case distributri
ci. considerando le mancate 
proiezioni nei giorm festivi 
come una violazione contrat-
tuale da parte degli esercen
ti, hanno ritirato da molti ci
nema i loro film e non hanno 
addirittura mandato le copie 
di quelli che sarebbero dovu-
ti uscire in prima visione (e, 
cioe, 11 faro in capo al mon-
do e Un nomo in vendita). 
• Ambienti interessati hanno 
voluto presentare questa de-
cisione dei distributor! come 
una forma di pressione sugli 
esercenti. affinche questi ulti-
mi si decidano a porre fine a 
una vertenza che minaccia di 
protrarsi ancora per molto 
tempo. 

Ma. conoscendo la linea an-
tidemocratica da sempre se-
guita dalle grandi case di di-
stribuzione (soprattutto quel
le amerfcane) e sapendo qua
le intreccio di interessi carat-
terizzi i rapportl tra noleggio 
ed esercizio. i lavoratori han
no piu di un motivo per pen-
sare di trovarsi davanti ad 
una manovra concordats* tra 
padroni di categorie differen-
ti per legittimare una specie 
di serrata: tanto piu che le 
proiezioni sono state sospese 
anche in alcuni locali, al qua-
li era possibile ottenere la 
copia dei film. 

Se le grandi society distri
butrici vogllono veramente 
<( convlncere» gli esercenti, 
hanno a loro disposizione ben 
altri mezzl che non quello del 
rltlro del film; 11 quale non 
pu6 non dare l'lmpressione 
di essere un espedlente teso 
ad inasprlre la vertenza scon-
tentando I cittadini e tentan-
do di utilizzare questo scon-
tento contro i lavoratori. 

Proprlo per esamlnare lo 
stato della vertenza le segre-
terie provinciall della FILS
CGIL. della FULS CISL e del-
l'UIL-Spettacolo Hi erano riu-
nltl domenica sera e avevano 
emesso un comunicato unita-
rlo, con 11 quale denunciano, 
appunto, la posizione intransi-
gente assunta dai proprietari 
del cinematografl. 

«Anche nell'incontro avve-
nuto nella mattinata di dome
nica presso la associazione 
degli esercenti i sindacati — 
e detto nel comunicato — han
no dovuto reglstrare un enne-
simo fallimento del tentatlvo 
da essi esperito per conclu-
dere la vertenza nella stessa 
giornata. La posizione respon-
sabile assunta da) lavoratori 
nel corso dell'assemblea di 
sabato e tendente ad evitare 
11 grave dlsaglo che la ver
tenza sta provocando a tutta 
l'attivita cinematograflca ita-
liana e al pubblico romano, 

. si e scontrata con la caparbia 
incomprensione dei datori di 
lavoro ». 

II comunicato rileva come 
1 piu importantl esercenti non 
vogliano «prendere atto ne 
delle giuste rivendicazioni dei 
lavoratori ne dei nuovi rap-
porti che si sono venuti a 
creare tra lavoratori e azien-
da, tra sindacato e datori di 
lavoro » e cosl prosegue: « Per 
oltre un decennio i lavoratori 
romani sono stati privati dei 
piu elementari diritti: e stata 
negata loro l'applicazione an
che di quel minimi migliora-
mentl economici previsti dai 
contratto nazionale: tutti i di
ritti sanciti dai contratti rin-
novati dai 1961 al 19fi7 sono 
stati applicati con anni e an-
ni dl ritardo. molti di essi 
hanno dovuto subire finanche 
la violenza ideologica e poli-
tica di chi li ha obbligati ad 
indossare divise, coccarde e 
simboli di propaganda eletto-
rale sotto la mlnacia del li-. 
cenziamento. Oggi che 1 la
voratori hanno preso coscien-
za del loro diritti e della lo
ro forza, non lntendono piu 
subire e pongono l'esigenza 
di migliorare sostanzialmente 
i propri trattamenti economi
ci e normativi». 

I rappresentanti degli eser
centi, affermano i sindacati, 
stanno conducendo una lotta 
di principio che prescinde dai-
lo stesso contenuto economico 
della vertenza. C16 e dimo-
strato non soltanto dai limiti 
impost! alia trattativa ma dal
le stesse minacce dl serrata 
« per mancanza di film ». 

FOllA STRABOCCHEVOtE A FIREHZE 

Avra un bis lo spettacolo 
per le fabbriche occupate 

Esso sara replicato sabato - L'intervento di Volonte e del 
Canzoniere internazionale — In preparazione una mostra di 
solidarieta alia quale hanno aderito centosessantatre pittori 

le prime 
Musica 

Isaac Stern e 
Bruno Bartoletti 

all'Auditorio 
II'«tutto esaunto », affisso 

al botteghino dell'Auditorio 
per il concerto di domenica 
scorsa, ha funzionato per me-
ta. Cioe, soltanto nei confron-
ti di Isaac Stern, violinista 
illustre, che pero, francamen-
te, non si e troppo sprecato 
neU'ennesima esecuzione del 
Concerto per violino e orche-
ttra, op. 64, di Mendelssohn. 
Stern cava dai suo strumen-
to un suono fino, esile, ben 
fraseggiato certamente, ma 
stanco. consumato. Non per 
nulla, avendo poco piu di 
cinquant'anni. Stern suona da 
quando era un ragazzino sui 
dieci. Quasi non ne pud piu; 
il pubblico lo applaude, ma 
lui non si lascia commuove-
re niente bis, ritorna al po-
dio senza violino, manda ba-
cetti sulla punta delle dita, 
anziche suoni in punta d'ar-
chetto. 

Poi 1'Auditorio si e svuota-
to. Certi golosi, peccato, non 
hanno voluto assaporare la 
Missa solemnis «Pro pace», 
di Alfredo Casella, ricordato 
nel venticinquesimo della 
morte. 

E' una partitura insolita: la 
solennita del momento (la 
guerra in corso e la pace an
cora lontana; la Missa fu av-
viata nel 1944) si intreccla 
con la tragedia stessa del mu-
sicista (malatissimo e senza 
speranza) e da vita ad una 
musica spesso aspra e ag-
gressiva, ma spesso anche 
pomposa. SI aggrovigiiano si-
tuazioni foniche che proven-

' gono da Berg e altre che sem-
brano risalire alia serenita di 
Bach, alia festosita di Haen-
del. Gli squared corali sono 
come una lava in fermento; 
gli lnterventi di un soprano 
e di un b.vitono (Ursula Kiss-
Reinhardt e Alberto Rinaldi) 
disegnano nel magma il cam-
in no del fuoco. Ricchezza 
ritmlca e smalto timbr!co, e-
largiti in una monumentale 
costruzlone, fanno di questa 
Messa (e dedicata a Lele 
d'Amico) una festa cui, di 
tanto In tanto, partecipano 
anche Stravinski, Verdi, Mus-
sorgski. 

II tutto ha manovrato Bru
no Bartoletti (ricordlamo an

uria sua interpretazlone 

di questa pagina molti e mol
ti anni fa. a Perugia) al qua
le sono cresciuti i capelli — 
ora lunghissimi — ma anche 
i ferri del mestiere: maturita. 
consapevolezza, maestria nel 
dipanare i segreti della mu
sica. 

e. v. 

Jazz 
Gato Barbieri 

Lee Gato Barbieri, il pre-
stigioso sassofonista argentino 
«adepto» della scuola del 
grande John Coltrane, si e 
esibito in una esaltante jam. 
session l'altra sera al Folk-
studio. 

A dire il vero, in questi ul-
timi tempi, il linguaggio di 
Barbieri e andato via via di-
scostandosi dagli sbocchi « ca-
liforniani» che ne avevano 
caratterizzato il brillante ini-
zio, per abbracciare un free 
molto meno cerebrate, tutto 
teso verso l'originale connu-
bk) fra jazz e musica popo-
lare latino-americana. 

Dunque, lo scatenatissimo, 
bianco Gato si inserisce cosi 
anche emotivamente nelle fi
le di un movimento culturale 
(qual e 11 jazz) che — com'e 
noto — ha sempre risentito 
di una fondamentale matrice 
afroamericana. E, infatti, Ga
to Barbieri e uno del pochi 
musicisti bianchi a praticare 
II jazz dalYinterno, pur par-
tendo da una base stilistica 
costruita ed elaborata, e lo fa 
grazie alia sua attenta rlcer-
ca in direzione di una spon
taneity e di un feeling a lui 
congenial!. Bohia, Mas que 
nada e tanti altri canti su-
damericani danno voce al sax 
tenore di Gato Barbieri, il 
quale se ne serve come os-
sessionanti leitmotiv, che si 
intrecciano in una suite vi-
vacissima ed Interminabile, 
sorretta da una splendida se-
zione ritmlca. 

E val la pena di parlare 
dei quattro collaboratori del 
bravo Gato: il fantasioso Na
na, alia conga e al birimbao; 
il possente Mervin Patillo al
ia batteria; Jenny Clark al 
basso e lo straordinario Lon-
nie Liston Smith, che usa il 
piano come uno strumento a 
percussione. II successo e sta
to entusiasmante e Gato, piu 
In forma che mai, ha tra-
sclnato letteralmente l'affa-
scinata platea In una a sam
ba parkeriana ». 

La relazione del nuovo presidente 

Le intenzioni 
e il deficit di 
Santa Cecilia 

Dalla nor.tra redazione 
FIRENZE, 13 

Giovani, lavoratori, democra
tic! hanno partecipato ad una 
grande manifestazione svolta-
si neiranfiteatro del Palazzo 
del Congressi a Firenze, In 
solidarieta con i lavoratori 
della CONFI e della Damianl 
e Ciappi che, da quasi un an
no si battono per il posto di 
lavoro ed il futuro delle due 
aziende. Glan Maria Volonte, 
la proiezione del documenta
ry La tenda in piazza, le can-
zoni presentate dai Canzonie
re Internazionale di Leoncar-
10 Settimelli, hanno fatto del
la manifestazione un entusia
smante incontro fra 1 lavora
tori fiorentlnl e gli operai del
la Coca Cola e della Lord 
Brummell di Roma. 

AU'iniziativa ha partecipato 
una folia strabocchevole che 
11 grande anflteatro non ha po-
tuto contenere, tanto che si e 
deciso di replicare l'iniziativa 
sabato prossimo, 18 marzo. per 
consentire l'espressione com-
pleta della piu grande soli
darieta necessaria — come 
ha affermato il segretario 
provinciate della FIM-CISL, 
Tesi, aprendo la manifesta
zione — per portare a conclu
s ion queste due vertenze nel
le quali e in gioco il posto di 
lavoro per cinquecento citta
dini. 

Gian Maria Volonte ha par-
lato del suo documentario La 
tenda in piazza, Intrattenen-
dosl su alcuni problem! poll-
tici di estrema attualita qua
li la liberta di stampa, il ruo-
lo dislnformante della RAI-TV, 
l'esigenza di unificare gli sfor-
zi per una contro-lnformazio-
ne che denuncl le gravi stortu-
re della nostra societa. 

La compagna Malvezzi, del 
Consiglio dl fabbrlca della 
CONFI, parlando a nome an
che della Damianl e Ciappi, 
ha affermato fra gli applausi 
che i lavoratori delle due 
aziende giungeranno alia vlt-
toria, forti della capacita di 
resistenza e di lotta del mo
vimento operaio e della gran
de solidarieta popolare 

Si intensificano. intanto, le 
lniziative di solidarieta con la 
CONFI. II 15 marzo si apri-
ra al Palagio di Parte Guel-
fa una mostra-vend ita di pit-
tura alia quale hanno aderi
to 163 pittori. La Mostra — 
che si concludera il 30 settem-
bre e che sara aperta ogni 
giorno dalle 10 alle 12,30 e dal
le 15.30 alle 19.30 — e stata 
organizzata col patrocinio del
la Giunta regionale toscana. 
Sono 163 artisti — afferma 
una presentazione dell'assesso-
re regionale Filippelli — i qua
li compiono una scelta politi-
ca che aumenta di una quahfi-
cata presenza 1'arco delle for-
ze democratiche che da mesi 
lottano per affermare il dirit-
to al lavoro e per censeguire 
un diverso sviluppo economi
co della provincia e del paese. 

NELLA FOTO: Volonli par-
la al follissimo pubblico che 
affolla Vanfileatro del Palaz
zo dei Congressi. 

Alia Piccola Scala 

Un Donizetti 
divertente ma 

non critico 
Presentate due farse: « Rita» e il « Campanel-
lo dello speziale» dirette da Luciano Rosada 

d. g. 

Continuo 
in Italia 

la lavorazione 
di « Lady Lamb » 

Completate le riprese in In-
ghilterra, la troupe del film 
Lady Lamb s! sta trasferen-
do In Italia per continuare la 
lavorazione. 
Robert Bolt (il commed ogTa-

fo autore di Un uomo per 
ogni stagione, sceneggiatore di 
alcuni film di David Lean e 
che debutta con questo film 
alia regia cinematograflca) e 
gia in Italia da qualche gior
no per scegliere i luoghi nei 
quali girera le sequenze ita-
liane di Lady Lamb. Sua mo-
glie Sarah Miles, protagonista 
del film, e a Roma da dome
nica. mentre nei prossimi gior-
ni arriveranno anche Laurence 
Olivier e Jon Finch, che si 
uniranno ad un gruppo di at-
tori italiani — Silvia Monti, 
Caterina Boratto. Giuseppe Pc~ 
relli — che partecipano al 
film. 

Lady Lamb racconta le vl-
cende di Caroline Lamb, una 
giovane donna vissuta agli ini-
zi del secolo scorso che fece 
scandalo tra I'aristocrazla in-
glese per la sua vita e per i 
suoi amori, tra cul uno as-
sal romantico, con Byron. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 13 

Sappiamo tutti che cosa ac-
cade quando lo zio d'Ameri-
ca torna al paese con le ta-
sche gonfie di dollar!: tuttl lo 
vogllono. tutti lo invitano e 
non si e. neppure cominciato 
a digerire il pranzo di mez-
zogiorno, che ci si ritrova a 
tavola per una scomoda im-
bandigione. 

Alia Scala, un simile feno-
meno si ripete con Donizet
ti. Avevamo ancora nelle orec-
chie la Linda, ed eccoci con-
vocati alia Piccola per la ri-
presa della Rita accoppiata al 
Campanello dello speziale, 
graziose farse, sempre del 
gran bergamasco. II quale, 
agli occhi dei dirigenti scali-
geri di questi ultimi anni, e 
addirittura il musicista som-
mo. Prova ne sia che, nelle 
ultime tre stagionl. dai '68 al 
'71, si sono avute ben otto 
opere di Donizetti contro set-
te di Verdi, due di Rossini, 
una di Bellini e. per non esse
re nazionalisti. una (piccoli-
na) di Mozart. Possibile che 
Donizetti valga una frazione 
piu di Verdi, quattro volte piu 
di Rossini e addirittura otto 
volte Bellini o Mozart? Non 
e possibile e, infatti, la real-
ta e un'altra: la mummifica-
zione di una cultura nutrita 
d'accademia che riscopre, di 
volta in volta, Cherublni, Do
nizetti, Gioraano. mentre di-
mentica, oltre ai rinnovatori 
di oggi. anche quelli dei seco-
li scorsi, da Monteverdi a Ros
sini, da Mozart all'ignorato 
Weber e via dicendo. 

Cambiera - questa politica 
provinciate con i due nuovi 
direttori artistici e musicali? 
Auguriamooelo. Non per abo-
lire Donizetti, ma per ristabi-
lire le proporzioni coilocando-
lo al giusto posto: quello di 
un eclettico e fecondo piodut-
tore di successi, abilissimo nel 
fornire al pubblico del proprio 
tempo quanto desidera. • 

II Campanello e la postuma 
Rita, com poste nel 1836 e nel 
'41, erano destinate al pub
blico napoletano che, piu po
polare, aveva conservato il gu
sto per la farsa musicale or-
mai dimodie agli occhi dei 
raffinati milanesi, parigini o 
viennesi. Esse si riallacciano, 
quindi, ai moduli della-corn-
media dell'arte tuttora cara a 
spettatori poco smallziati, con 
qualche aggiomamento melo-
dlco che aggiunge una nuo-
va dimensione ironica. 

I soggetti sono tipicl della 
tradizione popolaresca: nella 
Rita e'e una moghe manesca 
che, per un errore d'anagra-
fe, si trova sposata due vol
te: a un marinalo prepotente 
e a un paesano cuor d'oro, 
ambedue anslosi di riprende-
re la propria liberta. Vlnce-
ra il marinaio lasciando al 
a babbione» una sposa resa, 
pare, piu malleabile. Nel Cam
panello si ripete invece 1'eter-
na storiella del vecchio (far-
macista) che sposa la ragaz-
za giovane lnnamorata d'un 
intraprendente cugino. E que
sti manda all'aria la notte nu-
ziale: presentandosi in vari 
tra vest! men ti, gli fa passare le 
ore in bottega a vender pillo-
le e medicament! inverosl-
mili. 

II tutto piaceva un secolo fa 
e place ancora. Oggi. forse, si 
potrebbe tentare di rivedere 
queste cose in modo critico, 
situandole in una dimensione 
storica. Alia Piccola Scala si-
mill problem! non si pongono 
neppure, rifacendosi tutti — 
registl, cantantl e direttore dl 
orchestra — a una tradizione 
comica talora grtva, ma fun-

zionale. Tutto corre via. alle-
gramente e senza troppe fi-
nezze, nella direzione dl Lu
ciano Rosada, nella facile re
gia di Brissoni e in quella 
pretenzlosa di ' Margherita 
Wallmann. I cantantl vanno 
un po' a ruota libera, diver-
tendosi a divertire, ognuno se-
condo il proprio temperamen-
to: nella Rita la frizzante 
Marcel la Adani con Renato 
Capecchl e Manlio Rocchi (lo 
stesso ottimo trio dello scor
so anno) e, nel Campanello 
l'arguto speziale Angelo No-
sotti, l'esuberante cugino Ro
lando Panerai. Edith Martelli 
come seducente sposina, Nella 
Verrl, Regolo Romani e un 
coretto puntuale. 

Mario Vellani Marchi e Gre-
gorio Sciltian, secondo il pro
prio stile hanno dlsegnato le 
scene, gia note. Festoso il suc
cesso. 

Rubens Tedeschi 

In una precedente nota, re-
lativa all'insediamento del 
maestro Renato Fasano alia 
carica di presidente dell'Acca-
demia nazionale di Santa Ce
cilia, avevamo rilevato alcune 
contraddizioni nell'iter dell'in-
sediamento stesso, prospettan-
do I'eventualita che la stampa 
potesse partecipare ai lavori 
dell'assemblea accademica, in-
detta per domenica scorsa. 

L'assemblea si i svolta, la 
stampa non $ stata invitata, 
ma £ stato diffuso un comuni
cato nel quale brevemente si 
dice che le questioni relative 
alle dimissioni di alcuni ac-
cademici sono state rinviate ad 
accertamenti che su di esse 
dovra svolgere il Consiglio ac-
cademico. Se ne riparlera, 
quindi, in una prossima as-
semblea. 

Ma non e questo che ora 
ci interessa. 

In allegata al comunicato 
£ stata diramata la relazione 
del neo-presidente (nove car-
telle: piu di trecento righi), 
con un programma per il fu
turo. 

11 maestro Fasano tiene a 
rassicurare, anzitutto, sulla 
sua intenzione di attenersi ad 
una direzione collegiale, nello 
ambito della riforma democra-
tica dello statuto dell'Accade-
mia. Ne prendiamo atto, ma 
non poteva essere diversamen-
te. 

E veniamo alle prospettive 
di sviluppo, enunciate dai pre
sidente. Egli intende potenzia-
re le tre branche principali 
dell'Accademia: quella scien-
tifico-culturale; quella didatti-
ca (corsi di perfezionamento, 
ecc); quella agonistica (con-
corsi nazionali e internazio-
nali). 

Sono buone intenzioni, e 
avremo. del resto, modo di ri-
tornare su questi aspetti della 
attivitd accademica. Ci preme 
ora soffermarci sull'aspetto 
polemico della relazione del 
maestro Fasano, emergente 
dalla parte che riguarda l'at
tivita concertistica e, soprat
tutto, da quella relativa alia 
situazione amministrativa del
la Gestione dei concerti. 

Per quanto riguarda il pun-
to di vista artistico, sembra-
no degne di attenzione le ini-
ziative suggerite per accre-
scere la quantita oltre che la 
qualita dei concerti, per cui 
— dice Fasano — < e neces-
sario evitare che i program-
mi, spesso predisposti dai co-
siddetti segretari o procurator! 
degli artisti, siano accettafi a 
scatola chiusa >. E dice anche 
che, per I'avvenire, occorrera 
evitare la meccanica replica 
dei concerti (domenica e lune-
di), studiando il modo di ri-
peterne alcuni anche tre vol
te, ma di rinunziare alia repli
ca dei concerti meno interes-

Seta rossa 
per Liliana 
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santi. Ma perche inserire in 
cartellone manifestazioni in-
degne di essere replicate? 

C'e, come si e accennato, 
in queste prospettive di svi
luppo, una polemica con la 
precedente gestione (concerti 
a scatola chiusa, diminuzione 
e non aumento del pubblico; 
inopportunita di eerie repli-
che: ma occorerebbe precisa-
re quando queste « cose » sono 
successe e se per caso le 
repliche da sopprimere non ri-
guardino quelle dei concerti di 
musica moderna e contempo-
ranea). Senonche, la polemica 
si trasforma in una grave, al-
larmata denuncia di disastro 
economico, quando la relazio
ne indugia sulla esposizione di 
cifre. Rilevato lo squilibrio 
tra le entrate e le spese, la 
situazione si configura in quel
la di un progressiva disavanzo. 
1968: 180 milioni; 176 milioni 
nel 1969 e ben 538 per il 1970. 
Mancano i dati consuntivi del 
1971, mentre per il 1972 e pre-
visto un disavanzo di circa 
1 miilardo. Ne — avverte la 
relazione — « esiste oggi un 
fondo di riserva per la coper-
tura del forte disavanzo degli 
esercizi del 1970 >. Come si 
concilia questa situazione defi-
citaria con le prospettive di 
sviluppo di cui sopra? 

La relazione conclude con il 
solito appello alle provviden-
ze legislative, atte a colmare 
i disavanzi. E' la soluzione 
peggiore: quella che non pud 
pin essere condivisa, senza 
tradire le vere prospettive di 
sviluppo della cultura musica
le, per la quale si potra spen-
dere una somma anche died 
volte maggiore dell'attuale, 
purche la spesa — come quel
le dei servizi sociali — riguar-
di la collettivita e non piu una 
ristretta cerchia di privilegia-
ti. II discorso e aperto su que
sto problema, mentre la que-
siione dell'Accademia di Santa 
Cecilia cessa di essere una 
questhne «romana», rien-
trando appunto nella ristrut-
turazione generale delle atti-
vita e degli enti musicali. 

e. v. 

le mostre: Saliola a 

Pittore delle belle 
famiglie italiane 

Antonio Saliola • Firenze; 
Galleria Mlchaud, Lun-
garno Corsini 4; fino al 
16 marzo. 

La tipicita di Antonio Salio
la, pittore vislonarlo della 
realta, viene confermata da 
questa mostra a Firenze. E' 
una tipicita costruita con un 
doppio inganno plttorico: in-
ganno e la verosimiglianza di 
tipl umani e ibridi, di am
bienti e gruppi messl in po-
sa; inganno e la sorridente 
credibnita favolistica degli ac-
cadlmentl piu Incredlblli e im-
prevedibili. Con l'ironla Salio
la ci da i mezzl per prende
re coscienza della violenza che 
e nelle situazionl piu abitudi-
narie della societa contempo-
ranea: si pub stare o non sta
re al gioco pittorico della ve-
rita, ma il senso di aver var-
cato una soglia, oltre le abi-
tudlnl culturali e social!, non 
ci abbandona facilmente. 

Si pub distruggere una foto-
grafla la cui immaglne del 
passato ci infastidisce o ci 
accusa, ma non ci si libera 
della coscienza che e stata at-
tivata al presente da queste 
immagini di fanciulli, di fami-
glie, di militari tutti in posa 
al passato. Pittoricamente, la 
figura del fanciullo e un a con-
vitato di pietran che vlene a 
portare scompigllo, rottura e 
allarme nei sistemi piu orga-
nizzati. 

Nella posa delle figure e fis-
sata una paurosa inconsistent 
za del mondo pure assai po* 
potato d! abitudin! e cerimo-
nie: e come se intere gene-

nai yi/ 

controcanale 

Lilian* Pavlo (nella foto). giovana t graitesa atfrlc* Jugoslav* 
ch« fa part* dalla «lagton* str*nitr*» d«l cinema italian*, 
s*r* una 4MI* protagonist* dtl film cCmqw* sctarpo di Mta 
r*M*» en* il ragist* S*rgi* Pa»t*r* dirigtr* • 

IL DEMONIO DI FABBRI — 
Diego Fabbri, sceneggiatore 
dei Demon! televisivi (che 
la Rai afferma tratti dall'ope-
ra omonima di Dostoevskji, 
fidando nel fatto che Vauto-
re, morto, non pub protesta-
re) ha scritto nell'ultimo nu-
mero del Radiocorriere, sten-
dendo il riassunto della quar-
ta puntata (riassunto neces-
sario, giacchd altrimenti la 
faccenda sarebbe del tutto in-
comprensibile): «Dov'6 in 
quest'ora tremenda la Giusti-
stizia, il Governatore, i suoi 
Funzionari, i Notabili che fan-
no? ». Fabbri si riferisce alle 
fasi conclusive della puntata, 
quando si sono gia consumati 
il duplice delitto, I'incendio 
che distrugge la zona popola
re della citta e il linciaggio di 
Ljza. E aggiunge che Giusti-
zia, Notabili, ecc. sono ade-
viati dalla veriti da una po-
tenza demoniaca che li acce-
ca e li paralizzan. 

Lasciamo stare un momen
to le ossequiose maiuscole 
con cui Fabbri ostenta il suo 
istintivo rispetto verso il po-
tere e badiamo alia sostanza: 
per Fabbri — cioi per questi 
Demoni della Rai — c'e il 
male dei cospiratori, dinnan-
zi al quale I'unica allernativa 
possibile e il rifugio nell'auto-
rita costituita. E se questa 
autorita (pardon, Autorita) ap-
pare incapace, e soltanto per
che" £ provvisoriamente di-
stratta da occulte potenze de-
moniache. Sembra una bar-
zelletta. E invece £ esatta-
mente to spirito con il quale 
la Rai sta stravolgendo il te
ste di Dostoevskji: cosl come 
appare evidente, del resto, dai 
modi in cui la vicenda £ nar-
rata. 

Assurdamente, insomma, il 

governatore Von Lembke (per 
il quale Dostoevskji nutriva 
un robusto disprezzo, certa
mente superiore all'inquietu-
dine che in lui suscitava il 
problema di una inevitabile 
rivoluzione) viene proposto 
come al'eroe positivon; o, 
quanto meno, come I'indicazio-
ne della necessaria alternati-
va storica alia follia criminale 
di Piotr. La barzelletta, a que
sto punto, si rivela per quel 
che e: una insana scelta po
litica ed una scorretta stru-
mentalizzazione culturale, gra
zie alia quale si pretende di 
indicare (o, peggio, far indi-
care a/l'eterna arte di Dostoev
skji) una alternativa politica 
e morale inesistente. La ora-
tuita isteria pseudorivoluzio-
naria da una parte e VOrdine 
Costituito dalValtra: quasi una 
allegoria di quel che la Demo-
crazia Cristiana tenia dl pro-
porre oggi con la bugia degli 
aopposti estremismin ed il 
riferimento a se stessa come 
una Giustizia soltanto provvi
soriamente in panne. 

Quasi una allegoria? Dicia-
mo piuttosto che qui appare 
sempre piu evidente che que
sta versione dei Demoni non 
£ il frutto di un casuale ab-
baglio di Fabbri, bensi di una 
scelta generale che risale alia 
stessa Direzione della Rai: la 
quale sa bene come si possa 
far propaganda anche in mo
do indiretto. Per esempio: at-
traverso una errata, distorta 
interpretazione di un aclas-
sico* (che venga trasformato 
da angoscioso saggio di ricer-
ca suUa rivoluzione in tran-
quillante richiamo al confor-
mismo sociale ed all'autorita-
rismo). 

vice 

Cosl radio e t v 
oggi per lo sciopero 
Oggi. come diciamo in altra parte del giornale, si svolge 

lo sciopero generale alia Rai-Tv che investe tutti i settori del-
lazienda. Non pubblichiamo pertanto le consuete rubriche te-
levisive. Dobbiamo rilevare tuttavia che malgrado lo sciopero, 
proclamato da tutte le organizzazioni sindacali (esclusa la fa-
scista Cisnal), la direzione aziendale ha fatto diramare un co
municato nel quale si annuncia la trasmissione di alcuni pro
grammi gia registrati. 

Si afferma, infatti. che sia Ia tv che la radio trasmette-
ranno un unico programma. In tv i programmi dovrebbero 
iniziare alle 20 con un cartone animato, proseguire col Tele-
giornale delle 20,30. con Carosello, con il quarto episodio di 
Vidocq alle 21 e con la quarta puntata di C'd musica e musica 
alle 22, per chiudere con il Telegiornale della notte. Alia radio 
saranno trasmessi soltanto i « giomali > delle 8, 13 e 19,30. 

Con questo comunicato la Direzione della Rai lascia impli-
citamente intendere di far conto su un crumiraggio organizzato, 
prevedibile addirittura con ventiquattro ore di anticipo. Non 
v'e dubbio che questo gesto si tnquadra perfettamente con la 
politica di provocazione messa in atto dai gruppi piu reazionari 
della Rai, e non soltanto a livello di direzione, contro le legit-
lim* rivendicazioni dei lavoratori. 

razion! non avessero vissuto. 
pure impegnatissime In aalo-
nl documentate. Tutte le no-
stre condizioni presentl sono 
In contrasto con le condizio
ni deH'infanzia e dell'lnfinlta 
speranza del mondo ch* e 
nell'lnfanzla. 

Quando Saliola dlpinge le 
« belle famiglie ». le scolare-
sche, le squadre dl calclo, 1 
militari, e altri variati grup
pi social!, diplnge una cu-
pa unilateralita della coscien
za: e tale che 11 mondo sem
bra retrodatato, lmmoto. Sol
tanto rimmaginazione ironica 
ci consente il distacco, il « de-
collo» da situazioni immobi-
1! portando via con no! una 
grande simpatia storico - poe-
tica per quantl 11 sistema, gia 
In queste immagini, bollereb-
be come devianti dai sistema. 

Si pub dire che Saliola abbia 
un misterioso doppio sguardo 
dl pittore: lo sguardo del sen
so umano piu ricco e appas
sionato della vita e lo sguardo 
freddo dl un occhio meccanl-
co capace di selezionare un 
mondo nel mondo (fino a li-
berare la realta dell'« aura »: 
fu Walter Benjiamin a dire 
che la fotografia aveva libe-
rato il personaggio deir« au
ra » e che «dell'inconscio ot-
tlco sappiamo qualcosa soltan
to grazie alia cinepresa co
me deH'inconsclo istintivo gra
zie alia psicoanalis! »). 

Ora, con la pittura dei mi
litari e dei fanciulli (i nuo
vi Gustavo e Antonella). Sa
liola ha messo da parte, sem
bra, le metamorfosl animali: 
ma si pub dire, parafrasando 
Marx Ernst, che l'uomo vie
ne mostrato come un formida
b l e « mangla-belve », a gobe-
fauven: quest'uomo e lo svi
luppo fatale del fancullo pre-
diletto pittoricamente da Sa
liola. 

I fanciulli esasperano le 
qual'ta mostruose degli infan 
ti dipinti da Velazquez e da 
Goya; al limite Saliola le ingi-
gantisce e le ironizza parten-
do dalla foto rlcordo dell'al-
bum famlliare. Disegnate con 
fredda ottica, con piccole iro-
nlche deformazlonl. le figure 
sono xcolorates con straordi-
naria sensibilita a meta tra 11 
vero e la visione: pittorica
mente semplici sono poetica-
mente complesse, sono il ri-
sultato di una rivisltazione 
guidata da Saliola, delle stan-
ze del Palazzo Reale di Ma
drid cul prendono parte Hen
ri Rousseau, Max Ernst, Re
ne Magritte, John Heartfield, 
Radziwill, Ben Shahn. 

Niente racconto ma anche 
niente favola con la paroJa 
data agli animali o agli uomi-
ni saggi: non vuole insegna-
re nessuna morale, Saliola; 
ma roettere in evidenza il de-
cadlmento storico del modo di 
vita borghese in un crepusco-
lo dove si salvano soltanto i 
fanciulli devianti vera speran
za della poesia; o, anche, met-
tere in evidenza la terribile 
malinconia di quantl, pure di 
origine proletaria, sono awla-
ti per vie familiari alia vita 
borghese. 

Con la sua ricca. anche se 
non scoperta e esibita cultu
ra fisrurativa. Antonio Saliola 
si awicina ai gruppi familia
ri o sociali quasi fosse un fo-
tografo garbato e sorridente 
che si off re per un fermi co
st! E' cosl che - il suo «hu
mour B ostinato arrlva alio sti
le dalla ben costruita goffag-
gine. Ora il pittore varia mol
to i primltlvl gruppi dei fan
ciulli con altri tipi sociali; ma 
anche dietro i nuovi personag-
gi c'e lo stesso sorriso, tri-
ste non crudele, c'e la steasa 
paura della violenza, della stu-
pidita e del vuoto di intere 
generation!. Ora, nelle belle 
divise dei baffuti militari o dei 
giocatorl di calcio, come gia 
nell'abitudine infagottata dei 
gruppi familiari coi fanciulli. 
covano le piccole e grandi 
sventure dell*uomo contempc-
raneo. 

Da rio Micacchi 
NELLA FOTO: «Ritratto 

nel paesaggio* di Saliola 
(1972) 

«Ubu Re » 
domoni a Roma 
Ritorna sulle scene italiane 

VUbu Re dl Alfred Jarry. il 
padre del surrealismo, il filo-
sofo della «pataflslca» e il 
precursore del teatro d'avan-
guardia. Questa nuova edizio-
ne dell'l/ftu Re sara allestita 
al «Beat 72» (via O. Belli. 
72) dai «Patagruppo» con 
un* regia collettiva. Gli inter
pret! sono Antonio Oblno, Ro
sa Di Lucia, Olovanna Beno-
detto, Marco Del Re e Bruno 
Mazzall. Lo spettacolo andra 
In scena domani e saxk re
plicato fino al M 


