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interesse 
nell'URSS 

per il teatro 
politico 
italiano 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 24. 

Mentre la stagione teatrale 
sovietica e nel suo pieno e le 
dlrezionl del teatri chiedono 
nuovi drammi e commedie, su 
temi attuali, da mettere subi-
to in cantiere, l'attenzione e 
rivolta anche a cio che avvle-
ne all'estero, soprattutto per 
quanto riguarda il « teatro po
litico ». 

Ed 6 appunto su questo te-
ma che sono apparsi saggi ed 
articoli tendenti a dare non 
solo un'informazione al let-
tore, ma anche e soprattutto 
una indicazione agli autori, 
agll uomini di teatro e a tut-
ti coloro che, praticamente, 
dlrigono l'immensa attivita 
del teatro sovietico. Non d in-
fatti un segreto che manca-
no i testi nuovi, che blsogna 
sempre fare una certa pres-
sione sugli autori, pur se la 
vita teatrale, qui, e ecceziona-
le e le opere vanno in scena 
di continue Ai registi e agli 
scrittori si richiedono sempre 
nuovi testi e si cerca di esten-
dere il campo degli lnteressl, 
scoprendo, nello stesso tem
po, nuovi autori in tutte le 
Repubbliche del paese. 

Ed e in tal senso che l'at
tenzione, che si registra in 
questi giorni verso il teatro 
contemporaneo straniero e 
verso tutte le ricerche speri-
mentali, non deve essere con-
siderata casuale. 

Prendiamo l'esempio del-
l'ltalia. Non e che nel nostro 
paese il teatro possa essere 
considerato un fenomeno «di 
massa». Tutt'altro. Ma per 
lo «specialista» sovietico, il 
critico, per l'uomo di teatro, 
ogni tentativo, ogni novita, 
ogni rappresentazione risulta-
no interessanti. Ecco, quindi, 
che i vari «inviati» delle ri-
viste, dei quotidiani e dei set-
timanali cercano di riferire 
sulla vita teatrale italiana, 
ponendo l'accento suH'impe-
gno politico delle novita pre-
sentate. 

Significativo quanto scrive, 
sul mensile Teatr, Serghei 
Gristcenko, a proposito della 
scorsa stagione. In Italia — 
nota l'autore — vi e stato ne-
gli ultimi tempi un importan-
te sviluppo della politicizza-
zione della vita teatrale. Svi
luppo che non si e limitato 
alia cerchia degli interessi 
sindacali, oppure alle attivita 
politiche dei singoli attori e 
registi, ma che ha investito il 
teatro nel suo complesso. Vi 
e stato, cioe, — spiega l'auto
re — un progressivo impegno, 
soprattutto «a livello dei te
sti presentati». Si e giunti 
cosl anche a spettacoli orga-
nizzati in segno di solidarieta 
con gli operai in sciopero. 

La rivista cita lo spettacolo 
che si svolse a Roma al Pa
lazzo dello Sport per le fab-
briche occupate e ricorda che, 
successivamente, vi e stata 
tutta una catena di manife-
stazioni teatrali analoghe. Gli 
artisti — scrive Teatr — van-
no verso gli operai, e gli ope
rai, a loro volta, solidarizzano 
con i lavoratori del teatro. 
Non e quindi un caso — pro-
segue la rivista — che I co-
munisti italiani siano al cen-
tro di tutta una vasta attivi
ta culturale. e non e un ca
so che determinati spettacoli 
— come ad esempio: Compa-
gno Gramsci del Teatro In-
sieme; Passato e presente del 
Teatro di Bergamo: Gli anni 
del fascismo deW'equipe Tea-
troggi di Roma; Giorni di lot
to con Di Vittorio dello Sta
bile di Bolzano; 8 settetnbre 
del Teatro Stabile di Genova 
— abbiano riscosso grande 
successo. 

Anche la rivista InoUrannaia 
Literatura, occupandosi del 
teatro italiano. da un giudi-
zio estremamente positivo de
gli spettacoli Compagno 
Gramsci e Giorni di lotta con 
Di Vittorio, notando l'impe-
gno politico di a una nuova 
generazione di artisti». Rife-
rendo poi dell'8 settembre di 
Squarzina. la rivista scrive 
che il regista e conosciuto da-
gli spettatori sovietici. che lo 
apprezzano per il suo valore 
e per gli spettacoli che nel 
giugno '70 presentd al Vach-
tangov nel corso d! una 
tournee che permise ai mo-
scoviti di apprezzare i Cinaue 
giorni al porlo di Faggi-Squar-
zina e Una delle ultime sere 
di Carnovale di Goldoni 

I critici sovietici — occu
pandosi sempre dellltalia — 
seguono poi lo sviluppo dei 
teatri studenteschi. con una 
particolare attenzione all'atti-
vita dei teatri universitari di 
Parma e di Genova che — ha 
scritto Teatr — hanno egTe-
giamente portato su! palcosre-
nico le opere di Brecht La 
stamoa. infine. esDrime giu-
dizi positivi sull'attivita dei 
gruDpo c I compa?ni di SCP 
na». del Piccolo di Milano e 
di altre forrmzioni 

Nel teatro italiano — con
clude la rivista. dooo aver 
passato m rassepna le varie 
esperienze — una parte im 
portante e significative e 
svolta dai uruopi proeTfcssJsti 
e da onran-7»->z'nni •*' base 
come i -'rcoli dell'ARCI 

Carlo Benedetti 

Incontro con Mario Monicelli 

In clinics I'attrice 
Leda Negroni. 

TORINO. 24 
Leda Negroni e stat* nco-

verata d'urgenz^ nclla Clini 
ca S m u Chiara d: Firenza per 
un delinto mtervento chirur-
gi^o L'Utnce h.i dovuto cosl' 
sospeniere lrmrowisamente 
le recite con la c o m m e r a d"l 
Toatro Stabile di Torino, del 
Peer Gunt di Ib:en. nel qua 
le mierprrwva le parti di Sol-
vej? e Anitra Lo st*hi:e tori 
jwjs'e ha desiso di sostituirla 
con una allieva della sua scuo-
la di recitiz.one. 

II Peer Gynl prosegue quin
di la tournde e martedl debut-

al Valle di Roma, 

Una satira dei colonnelli 
non f atta solo per ridere 

Nelle intenzioni del regista il film vuole essere un invito alia vigilanza 
rivolto a tufti i cittadini democratic!'— Ugo Tognazzi protagonista 

Vogliamo i colonnelli e 11 
film al quale Mario Monicel
li sta dando gli ultimi ritoc-
chi e che racconta, in chiave 
satirica, la storia di un col-
po di stato tentato in Italia 
da un gruppo di militari in 
pensione guidati da un depu-
tato della «grande destra». 
Colpo di stato che fallisce 
per l'inettitudine, la stupidi-
ta, 1'incapacita di coloro che 
l'hanno organizzato, ma al 
quale si sostituisce qualcosa 
di molto piu grave. 

«Che cosa vuole dire. In 
realta, con questo film?». 

«Vogliamo i colonnelli — 
risponde Monicelli — e un 
film di fantapolitica, una sa
tira: con esso, attraverso la 
storia di un gruppo di mili
tari trucibaldi, il cui tentati
vo di golpe e destinato a fal-
lire, lo intendo mettere in 
guardia i cittadini contro l'in-
ganno in cui potrebbero ca-
dere. E' vero: ci sono in Ita
lia — e lo dimostrano ogni 
giorno — forze vigil! che non 
permetteranno mai che suc-
ceda quanto awiene nel mio 
film, ma io credo giusto get-
tare comunque un grido di al-
larme. Con Age e Scarpelli, 
mentre lavoravamo alia sce-
neggiatura, ci siamo posti. ov-
viamente, il problema di co
me far finire il film. E. natu-
ralmente. la prima idea e sta
ta quella di un finale « posi
tivo» con bandiere rosse vin-
citrici. Ma allora, ci siamo 
detti. e inutile fare il film. 
Noi volevamo. infatti. far 
suonare una campana. Dire 
alio spettatore e quindi al 
cittadino — insiste Monicelli 
— di fare attenzione. di es
sere vigilante, di non lasciar-
si abbagliare solo da episodi 
clamorosi i quali possono fa
re da paravento ad "opera-
zioni indolori" da attuarsi con 
i "tempi lunghi" ma dai ri-
sultati molto, molto piu perl-
colosi ». Monicelli racconta co
me, tra i molti suggerimenti, 
ci sia stato anche quello di 
fai finire il film con il falli-
mento del golpe. a Ma non ci 
convinceva: era come fare la 
storia di quattro fessi, senza 
scavare un po' piu a fondo». 

Vogliamo i colonnelli e. 
quindi. un film senza bandie
re rosse. Monicelli e i suoi 
collaboratori si sono dimenti-
cati che esistono milioni di 
democratic! ? Naturalmente 
no. Si tratta di una omissio-
ne voluta. di una finzione sce-
nica. come dicono i teatranti. 
E questo per fare non un film 
disperato. ma allarmato e al-
larmante 

L'idea di fare questo film e 
venuta a Monicelli da alcune 
sequenze di Z di Costa Ga-
vras Certe immagmi di alti 
ufficial: gli hanno dato. per 
cosi dire, lo spunto Mentre 
gia elaborava il soggetto so
no accaduti in Italia avveni-
menti —il caso Borghese per 
esempio — clie lo hanno con-
vinto della utilita di portare 
sullo schermo questa storia. 

II film vuoie divertire, far 
ridere pur toccando temi as-
sai scottanti « Io credo nella 
satira — dice il regista — cre
do sia giusto rend ere acces
sible un discorso anche a 
chi vuole ridere. Ed e quello 
che spero di essere riuscito a 
fare con Vogliamo i colon
nelli Quanto alia satira: non 
diceva forse Giovenale di 
non rluscire a vedere nulla 
che non fosse umoristlco? E' 
un modo di raccontare il mio 
e non solo mio. per cosi dire, 
nflesso. senza abbandoni. sen
za lasciarsi trasDortAre. sen
za immedesimazioni » 

Protagonista di Vogliamo I 
colonnelli 6 Ugo Tognazzi. 
Monicelli ne ha fauo un uo-
mo sudaticcio e volgare, con 
un parrucchino a mezza fren
te che lo imbruttisce abba-
stanza Tra gli altri interpre-
ti molti attori di teatro; l'u-
nico ruolo femminile — una 
vedovella fascista e vogliosa 
— Monicelli l'ha affidato a 
Carla Tato. 

«Che cosa prepara Moni
celli dopo Vogliamo i colon-
nelli7», «Un film sull'Indu-
strializzazione del Sud: spe-
ranze, delusion!, guai. Le po-
che, pochissimc Industrie co-

struite nel Mezzogiorno — di
ce il regista — hanno dato 
piu lavoro durante l'allesti-
mento delle stesse fabbriche 
che dopo, quando sono entra-
te in funzione. Mi riferisco. 
per esempio, agli impianti di 
raffineria che vanno avanti 
impiegando al massimo una 
cinquantina di persone. Que
sto speranze di lavoro, spe-
ranze deluse, creano choc 

drammatici tra gli abitanti di 
zone arretrate come il nostro 
Mezzogiorno». «Anche que
sto film sara in chiave umo-
ristica? ». «SI, anche questo 
film ». 

Mirella Acconciamessa 
Nella foto: Carla Tatb e Ugo 

Tognazzi durante una pausa 
della lavorasione del film. 

Esplodono vecchi contrasti 

Per il Festival 
guerra aperta fra 

i dc sanremesi 
L'assessore Cavaliere esonerato dai sin-
da co e rimosso dalla carica di respon-

sabile della manifestazione canora 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO. 24 

I contrasti in atto da tem
po, o meglio sarebbe dire 
da sempre, all'interno del
la Democrazia Cristiana san-
remese hanno trovato nel 
Festival della Canzone moti-
vo per esplodere apertamen-
te. Stamane il sindaco de-
mocristiano Pietro Parise ha 
ritirato la delega al Turismo 
e manifestazioni e la carica di 
presidente della commissio-
ne del Festival al suo oami-
co» di partito Napoleone 
Cavaliere: ci6 per il compor-
tamento tenuto in una sedu-
ta di Giunta dai Cavaliere e 
per apprezzamenti da lui fat
ti nei confront! del sinda
co. 

II primo episodio riguarda 
uno scontro violento, con pa
role pesanti. awenuto nel cor
so della riunione della Giun
ta mumcipale del 20 feb
braio. tra Napoleone Cava
liere ed un altro aamlco* di 
partito, l'assessore Leo Pip-
pione. a proposito del Festi
val. II secondo episodio sa
rebbe accaduto al Casino mu 
nicipale la sera di martedl 
scorso. in occasione di una 
oena offerta daU'Ammimstra-
zione comunale ai componen-
ti della commisslone di sele-
zione ed agli inviati special! 
dei giomali venuti a Sanre-
mo per seguire i lavori dei 
«ventuno» (in effetti, per6. 
sol tan to venti. perch* Nosche-
se nella citta dei fiori non si 
e fatto vedere). incarlcati di 
estrarre dai mazzo delle 198 
canzoni le 32 da inviare alia 
manifestazione. 

Da parte del sindaco e sta
to dichiarato che il Festival 
della Canzone si fara e che 
la resoonsabilita della sua or
gan lzzazi one passa dalle man! 
di Napoleone Cavaliere a quel
le della Giunta munlcipale. 

Stamane, poi. venuto a co-
noscenza della decisione del 
sindaco. l'assessore democri-
stiano Roberto Lardera ha 
comunicato che per solidarie
ta con Cavaliere. rinunoera 
alia delega di responsabile del 
settore del Lavori pubblici. 

II Festival della Canzone 
rappresenta un pretesto del
lo scatenarsi della guerra in
terna della DC. In questo par
tito la lotta politica si tra-
sforma sempre in lotta per 11 
potere a tutti i livelli. Questa 
vloenda apre una criii in ae-

no al gruppo democristiano, 
una ennesima cxisi che viene 
a gravare sui problemi inso-
luti della citta: siedono ora 
in Giunta due assessori che 
non dispongono piii di dele-
ghe in settori important} co
me i lavori pubblici ed il 
turismo. 

Giancarlo Lora 

Polemiche per 

una commedia 

sulle stragi 

a Londonderry 
LONDRA. 24. 

Una commedia che andra 
in scena lunedi a Londra ha 
suscitato anticipate veementi 
proteste perche e stata giudi-
cata diffamatoria nei nguardi 
delle truppe britanniche 1m-
pegnate nell'Irlanda del Nord. 

La commedia, che sara rap-
presentata a) Royal Court di 
Chelsea in con tern poranea con 
TAboey Theatre di Dublino. si 
intitola Freedom oj the city 
(«La liberta della citta*) ed 
& opera di un maestro di scuo-
la cattolico di Londonderry. 
L'autore, Brian Friel, era sul 
posto a Londonderry domeni
ca 30 gennaio 1972, giorno in 
cui tredici civili vennero uc-
cisi quando la truppa sparo 
durante una dimostrazione per 
i diritti civili dei cattolici. 
L'eccidio della «domenica di 
sangue» ha ispirato a Fiel la 
commedia, in una scena della 
quale si vedono soldati che 
sparano a civili inermi. 

Alcuni ufficiali di stanza nel-
llJlster hanno letto la com
media, che e stata stampata 
prima di esser presentata in 
teatro, e, affermando che es-
sa diffama 1'esercito impegna-
to nell'Irlanda del Nord ed 
aumenta i rischi per I militari 
di esser attaccati ed ucclsi. 
hanno investito del caso il co-
mando supremo delle forze 
britanniche locali. Brian Friel, 
a Dublino, ha detto di non 
aver voluto attaccare 1 soldati 
ma il sistema del quale la si-
tuazione nellTJlster e una con-
aeguenza. 

I burottini 
di Obratzov 
per la terza 

volta 
in Italia 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 24 

Lo chiamano poeta. mago e 
anche semplicemente « II sl-
gnore dai capelli blanchi»: 
a Mosca e nell'intiera Unione 
Sovietica e un'istituzione da 
oltre quarant'anni (tuttora 
quanto mai viva e vitale): nel 
resto del mondo la fama della 
sua arte ha assunto da tempo 
i contorni del mito. Parllamo 
dl Serghei Obratzov, 11 crea-
tore e animatore dl burattini, 
che del suo mestiere ha fatto 
una fondamentale raglone dl 
vita, una professione di fede 
continuamente rlnnovata — 
ora con dlsincantata ironla, 
ora con intensi accent! poe
tic! — verso i valor! umanl 
piu essenziali e autentlci. Lo 
abbiamo visto stamane, nel 
corso d! una conferenza — 
stampa al Piccolo Teatro,-men
tre parlava, al tempo stesso in 
modo disarmato e argufco, del
la sua nuova tournie (la ter
za) nel nostro paese, la quale 
prendera avvlo martedl 27 nel
la sala di Via Rovello con lo 
spettacolo Un concerto straor-
dinario e la serle di recital 
personal! organ! zzati dalla 
rassegna Milano Aperta nel 
vari circoli culturali della cit
ta e al Teatro Quartiere; e 
prosegulra, quindi, fino alia 
met& dl marzo in diversi al-
tri centrl del Nord e del Sud 
per analoghi impegni. 

Serghei Obratzov ha oggi 
72 anni; e il deus ex machina 
del Teatro centrale dei bu
rattini di Mosca. un complesso 
tecnico-organizzativo moder-
nissimo e completo, forte di 
400 collaboratori e con alio 
attivo dai due ai tre spetta
coli quotidiani (per bambini. 
per ragazzi. per adulti) per 
complessive 800 rappresenta-
zioni annue in citta in URSS 
e all'estero; e costltuisce in-
dubbiamente il punto di ri-
ferimento obbligato per chiun-
que voglia parlare del-
l'arte semplice e antica di 
far spettacolo con qualche 
straccetto, dei pezzetti di le-
gno e tutta la grande. mai 
spenta fantasia che pud sca-
turire dalla vita stessa. 

« Posso farvi vedere ogni co
sa possibile ed impossibile — 
dice, infatti, Obratzov con un 
lampo dl gioia nello sguar-
do — perchfi i miei attori so
no tutti pupazzi. Non e'e al-
cuna differenza fra gli uomi
ni e gli animali, i fiori, gli al-
beri, il vento, le nuvole e tgll 
angeli. Allora scopriamo un 
teatro nuovo, minuscolo eppu-
re sconfinato. libero. meravi-
glioso come la fantasia». 

D'altra parte, Obratzov non 
si e «inventato » burattinaio -
da un giorno all'altro: i suoi 
inizi li ha fatti come attore 
teatrale sotto la provvida e 
incoraggiante tutela di Stani-
slavski e di Nemirovic-Dan-
cenko. ha studiato per qualche 
tempo pittura e grafica. ma 
la sua vera vocazione gli e 
cresciuta tra le mani (e pro-
prio il caso di dire cosl) men
tre si scontrava con la diffi-
colta — lui cosl timido — 
di reel tare. Cosl comincib a 
baloccarsi in scena con dei 
pupazzi da lui stesso creati un 
po' per darsi coraggio. un po' 
(e soprattutto) per dare dei 
« complici» alia sua ansia di 
dare compiutamente sfogo a 
quel ricco mondo di fantasia 
e di poesia che gli tumultuava 
dentro da sempre. E nel 1931 
nacque in tal modo il primo 
Teatro centrale dei burattini, 
il punto d'awio e d'approdo 
insieme dell'awenturosa vi. 
cenda del «signore dai capel
li bianchi». 

Da allora la cavalcata esal-
tante di Obratzov e dei suoi 
burattini non ha conosciuto 
soste punteggiando l'arco di 
quarant'anni 

Serghei Obratzov al di la e 
al di sopra della sua saoienza 
di burattinaio. viene ad esse
re un inesausto esploratore 
della cultura e deirarte. che 
egli ripropone abbisliate sol-
tanto dei panni dimessi ma 
appassionati della piii imme-
diata poesia nata da ogni es
sere e da ogni cosa e destina-
ta a tutti: perchfe — come e 
stato giustamente scritto a 
suo tempo — a con quelle due 
mani corte. bianche. grassocce, 
Serghei Obratzov ha raccolto 
millenni di storia della lette-
ratura e dello spettacolo. da 
Esopo a Cechov. da Aristofa-
ne a Voltaire: vi ha aggiunto 
dei pupazzi. fatti con poco o 
niente. uomini e bestie. ognu-
no un simbolo semplice ed 
universale, e quella sua voce 
profonda. calda, armoniosa. 
come 1'anima del popolo rus-
so Ne e rLsuItato un teatro 
unico al mondo. la ragione 
stessa della sua lunga. avven-
turosa esistenza » 

Sauro Borelli 

le prime 

Musica 

«Musica antiqua» 
di Vienna 

Tra i complessl che si dedl-
cano al recupero e alia divul-
gazione dei capolavori tardo-
medloevali e rinascimentali, 
questo «Musica antiqua» di 
Vienna e glustamente tra 1 
piu rinomati. Guidati dall'ap-
passionato Bernhard Klehel, 
1 diciotto esecutorl (otto can-
tantl e diecl strumentlstl che 
suonano, tra l'altro, bombar-
de, dolzlane, oromornl, llutl e 
viole da gamba) si muovono 
con slcurezza attraverso la 
sontuosa purezza delle archi-
tetture contrappuntistlche, dl 
cui esplicltano egreglamente 
l'lntensa commozione e lo 
splendore sonoro. 

L'altra sera, nella Sala ac-
cademlca dl Santa Cecilia, 
1 muslclstl vlennesl hanno pre-
sentato opere dedicate a Ma
ria, dl Guillaume de Mar-
chault (1302-1377). Josquin des 
Pres (1440-1521), Helnrlch 
Isaac (1450-1517), Jean Mou-
ton (forse 1470-1522), Adrian 
Willaert (forse 1480-1562) e 
Giovanni Pierlulgi da Pale-
strina (1525-1594). 

II pubblico, abbastanza fol-
to, e composto — naturalmen
te — dl buongustai, ha toccato 
con mano come la speclaliz-
zazione e l'erudlzlone dei 
memhri del complesso abbia
no per supporto un genuino 
amore per 1'arte autentica e, 
con insistentl acclamazioni, ha 
voluto manlfestare agli arti
st! vlennesl la sua emozione 
e la sua riconoscenza. 

vice 

Musica pop 

Black Sabbath 
Era dai « Palermo pop '71» 

che non sentivamo parlare dei 
Black Sabbath e, francamen-
te, non ce ne doleva, visto 
che in tale sede la formazio-
ne britannlca si rivelo una 
colossale montatura, un feno
meno emozional-consumistico 
di serie C. 

L'altra sera, al Palasport, 1 
quattro strumentisti del « sab-

"ba nero» si sono ripresentati 
davanti al pubblico con lo 
stesso consunto act del pri-
ml tempi, cupo e monocorde, 
appena colorito qua e la dai 
grossolani lazzi coreografici 
dl Tony Iommi e Ozzie O-
sborne. Effetti gratuiti, un gi
ro • armonico pesante ed os-
sessivo che si ripete all'infinl-
to (al punto che i brani si 
fondono in un amalgama in-
colore), spunti improwisativi 
goffi e maldestri sono gli 
atouts che hanno portato al 
successo il gruppo britannico 
e le atmosfere del dark sound-
Come sono approdati alia ce-
lebrita, nello stesso modo re-
pentino i Black Sabbath tor-
nano nell'anonimato, lascian-
do spazio a nuove mistifica-
zioni storicamente poco con
sistent! all'interno del com
plesso fenomeno pop. E la 
venerazione isterica per il 
complesso — tanto sollecltata 
dagli organlzzatori alia vigi-
lia della tournde italiana — 
non poteva essere altro che 
un bluff. 

d. g. 

«Jazz and Blues 

Festival» al Torchio 
Domani, martedl e merco-

ledl si terra al « Torchio » un 
a Jazz and Blues Festivals 
che si propone di portare al
ia ribalta del jazz stage na
zionale alcune formazioni del
le nuove leve. I concerti si 
terranno dalle 18 alle 21 ogni 
sera, e il prezzo d'ingresso e 
stato fissato in mille lire (op-
pure duemila lire per tutte e 
tre le serate). 

Domani si esibiranno, ' in 
varie combinazioni d'organi-
co. Tommaso. Urbani. Della 
Grotta, Raffone, Delfini, Sca-
scitelli. Martedl, sara la vol
ta di Castella, Marcucci, Ma-
niscalchi e D'Angelo con un 
primo quartetto. cui fara se-
guito il quintette di Vittori-
ni e il quartetto Baroncinl. 
Mercoledl. infine, ultima se-
rata, vedra in programma la 
formazione a Big Fat Mama» 
seguita da] cJazz and blues 
live experience», mentre una 
«Big Band» di ventun de
menti coronera la manifesta
zione con una jam session, 

Rilancio dell'iniziativa per 
il decentramento culturale 

Un'assemblea generate del 
Comitato romano per il decen
tramento culturale b stata 
convocata per domani alle ore 
21 presso il Centre di cultura 
«4 Venti 87», in via Quattro 
Venti, 87. 

Scopo deirassemblea e di ri-
costituire su basi total men te 
diverse il Comitato che, aven-
do portato a termine la lotta 
per la ri forma dello statuto 
del Teatro di Roma, si pone 
oggl il compito, di operare nel
le circoscrizionl per il decen
tramento delle attivita teatrali 
• piu largamente culturali. In 

applicazione del nuovo statuto 
e in direzione della creazione 
di Centri culturali stablll. 

Alia luce di questo nuovo 
compito, il comitato intende 
ricostituirsi con la partectpa-
zione di tutte le realta eslsten-
ti nelle varie circoscrizionl: 
scuole, fabbriche, circoli cul
tural!. organizzazionl sindaca
li e politiche, consigli di circo-
scrizione e-comitati di quartie
re, come pure del lavoratori 
del teatro, del cinema e delle 
artl visive che lntendono ope
rare in stretto collegamento 
con queite realta. 

Conflitti 
a Santa 
Cecilia 

Il presidente dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, 
maestro Renato Fasano, ci ha 
invlato una lettera con al le
gato il seguente comunicato: 

«II giorno 16 febbraio ri-
chiesta, da tempo, dai presi
dente dell'Accademia Naziona
le di Santa Cecilia, ha avuto 
luogo presso il Ministero della 
Pubbllca Istruzione una riu
nione presieduta dai capo del-
l'lspettorato dell'Istruzione ar-
tlstlca, dottor Mlchele De Ca
pua e con l'intervento del 
commissario governatlvo alia 
Amministrazione del Conser
vatory dl musica Santa Ce
cilia, dottor Carlo Rotunno, 
del maestro Jacopo Napoli, 
direttore del Conservatorlo, e 
del maestro Renato Fasano, 
presidente dell'Accademia. 

«La riunione ha avuto lo 
scopo: a) di garantire, nel-
l'amblto del pieno rispetto del
le prerogative riconosciute 
dalla legge a favore dell'Ac
cademia, lo svolgimento dei 
suoi finl istituzionall con par
ticolare riguardo sia alPuso 
della Sala dei concerti, nella 
sua attuale completa attrez-
zatura tecnlca, sia alia facol-
ta, da parte dell'Accademia, 
di conservare la Biblioteca ac-
cademica come "sezione a 
parte" in altri locali della 
Biblioteca disponiblli e piu 
Idonei per una organica slste-
mazione, conservazione e con-
sultazione del prezloso mate-
riale storlco e sclentifico; 

b) di riconoscere le leglt-
tlme prerogative dell'Accade
mia sia per quanto concern© 
l'uso della Sala, sia per quan
to concerne la slstemazione 
della Sezione accademica del
la Biblioteca: 

c) gli accordi raggiunti 
hanno reso possibile ristabl-
llre quella costruttlvita di rap-
portl tra Conservatorlo e Ac-
cademia mai mancata ed anzi 
consolidatasi negli ultimi do-
dici anni; sino a quando re-
centemente, invece, le inizia-
tive dell'Accademia per con-
cordare direttamente con il 
Conservatorio le necessarie 
soluzioni in ordine alle esi-
genze di cui sopra sono state 

sistematicamente disattese dal
la nuova direzione del Con
servatorio, affidato recente-
mente al maestro Jacopo Na
poli, con atti illegittimi, e dl 
non pertinenza dell'Istituto, 
che hanno impedito l'uso della 
Sala dei concerti per lo svol
gimento dell'attivita istituzio-
nale dell'Accademia con par
ticolare riferimento ai Corsi 
liberi superiori per diplomati 
di organo, direzione d'orche-
stra e di avviamento profes-
sionale di tecnica orchestrate. 

« In seguito agli accordi rag
giunti, e stato anche possibile 
ripristinare a favore del Con
servatorio la libera conces-
sione di posti gratuiti per 1 
concerti dell'Accademia, prov-
visoriamente sospesa, senza 
peraltro negare a docenti ed 
allievi la possibilita di una 
richiesta diretta all'Accade-
mia, richiesta verificatasi ed 
accolta ». 

Rai \!7 

Prendiamo atto di quanto, 
nel comunicato, si riferisce 
al ristabilimento di una <tco-
struttivita di rapportin tra 
Conservatorio e Accademia. 
II Presidente, perb, vorra 
dirci quali sono le prerogati
ve riconosciute dalla legge a 
favore dell'Accademia. E' 
questo il punto-chiave della 
questione. 

Circa la Sala, tutti sanno 
che essa, con le attrezzature 
che vi sono annesse fstrumen-
ti per registrazioni) 6 di e-
sclusiva pertinenza del Con
servatorio. Lo ribadl, del re
sto, to stesso maestro Fasano 
quando, non ancora presi
dente dell'Accademia, era di
rettore del Conservatorio. 

Circa i flni istituzionali 
dell'Accademia e i corsi di 
perfezionamento, certo, la 
legge consente all'Accademia 
di inventarne quanti ne vuo
le, ma proprio perchS posso
no essere tanti e compromet-
tere il funzionamento del Con
servatorio, la legge non pre-
vede affatto che i corsi pos
sono, o addirittura debbano, 
svolgersi nella Sala del Con
servatorio. L'Accademia, quin
di, dovra cercare altrove i 
locali che le servono. 

In questa dei locali, rien-
tra la questione della Biblio
teca che, per legge, e biblio
teca del Conservatorio, alia 
quale & consentito'di custodi-
re materiale dell'Accademia. 
In tutte le biblioteche del 
mondo son custoditi fondi e 
sezioni per conto di terzi, sen
za che per questo i terzi pos
sono pretendere di avere in 
uso i locali che custodiscono i 
loro libri. L'Accademia, sem-
mai. potra ritirare i suoi libri 
e sistemarli altrove, fuori del 
Conservatorio (dove, peral
tro. sono sistemati benissimo). 

11 comunicato fa cenno di 
a atti illegittimi e non di per
tinenza dell'Istituto*. adde-
bitati al direttore del Con
servatorio. Tra le persone che 
hanno partecipato alia riu
nione, viene indicato U Com
missario governativo all'Am-
ministrazione del Conservato
rio. Perche e'e un commissa
rio? Sta, forse, indagando su
gli matti illegittimi*, attri-
buiti dai presidente dell'Ac
cademia al maestro Jacopo 
Napoli? 

Come si vede. mentre la co-
struttivita di rapporti sembra 
ptuttosto fragile, si delinea 
bene la mancanza di coerenza 
del maestro Fasano che pre-
tende dai Conservatorio con-
cessioni sulle quali egli stes
so aveva prima lesinato. Fran-
camente. sembra eccessivo che 
il Conservatorio, il Ministero, 
VAccademia, la vita musicale 
del nostro paese debbano es
sere messi a soqquadro da un 
conflitto che riguarda saltan-
to la persona nella quale co
si rabbiosamente si dibatte, 

e. v. 

controcanale 
WALTER REGGE — Un 

buon comico e sempre una 
grande risorsa per uno spet
tacolo: via se si tratta di uno 
spettacolo televisivo, un buon 
comico e praticamente tutto. 
Lo sta confermando questo 
«Appuntamento», che, una 
•puntata dopo l'altra, pesa in-
teramente sulle spalle del bra
vo Walter Chiari. Dicendo 
questo, non intendo diminuire 
il ruolo di Ornella Vanoni ahe 
svolge il suo compito mante-
nendosi, come cantante, al-
I'altezza della sua fama. Ma 
la Vanoni, in questo spetta
colo, rappresenta soltanto la 
componente musicale tradizio-
nale, che in un varicta tele
visivo non pub mai venir me-
no. Per il resto, e Chiari che 
porta la trasmissione al tra-
guardo, intessendo i suoi col-
loqui col pubblico. E lo fa 
solo grazie alle sue doti mi-
miche, solo grazie alia sua 
capacita di sfruttare ogni 
spunto, anche piccolo, anche 
consumato, per trarne motivo 
di sorriso; perche non si pub 
proprio dire che qualcuno ab-
bia provveduto a sostenere la 
sua fatica con qualche idea. 

Anzi. L'impressione che si 
riceve d che I'attore sia per 
molti versi ingabbiato e che, 
7ionostatite questo, riesca a 
reggere e a cavarsela. In que
sta terza puntata dello spet
tacolo, ad esempio, e'era una 
sola trovata nuova: quella del 
doppiagyio televisivo mistift-

cato. Una trovata che, data 
la sua base di veritd (sappia-
mo quanto tnteressanlemente 
manipolate siano, anche trop-
po spesso, le traduzioni delle 
interviste in TV), avrebbe po-
tuto attingere la satira: e, 
invece, e stata sviluppata con 
una tale forzatura dei toni da 
risultare una farsa. Le altre 
chiacchierate di Chiari, co
munque, non erano, quanto a 
contenuti, nemmeno a questo 
livello: e se avevano comuni-
cativa e forza comica, era solo 
perche I'attore ha comunica-
tiva e forza comica. Penso 
all'inconcludente monologo sul 
nudo, che avrebbe potuto or-
ricchirsi di mille spunti di 
cronaca e, invece, rimaneva 
costantemente nell'astratto; 
penso al dialogo iniziale sui 
saluti, che avrebbe potuto dar 
luogo a una nutrita serie di 
osservazioni di costume, e si 
esauriva, invece, nella mecca-
nica dei gesti e delle battute. 
Se al posto di Chiari, in quel
le scene, ci fosse stato un 
comico meno ricco di talento, 
lo spettacolo non sarebbe ca-
lato di tono: sarebbe letteral-
mente andato in pezzi. 

E' per questo che la produ-
zione televisiva nel campo 
cosiddetto « leggero» d, nel 
complesso, tanto monotona e 
arida: i buoni comici sono 
pochi e si esauriscono presto. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,45,18,15, 22,20; 
2°, ore 17) 

H camplonato dl calcio riposa per far posto agll impegni 
internazionali della prima squadra e dell'« Under 23». La 
Nazionale A sar& in campo questo pomeriggio ad Istanbul 
— la partita saxk trasmessa alle 18,15 sul programma nazio
nale — e affrontera la compagine turca in un incontro che 
si presenta determinante agli effetti della qualificazione per 
i « mondiall». 

Sul secondo programma, alle 17, la televlsione mandera 
in onda un servizio dall'ippodromo milanese di «San Siro» 
per 11 «Gran Premio d'Europa» di trotto, massima prova 
per i nostri quattro anni che avranno come avversarie tre 
femmine transalpine non molto pericolose, Dimitria, Dul-
cinee e Dame de Carreau. 

DIARIO DI UN MAESTRO 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la terza puntata dello sceneggiato 
televisivo di Vittorio De Seta tratto da Un anno a Pietralata 
di Albino Bernardini e interpretato da Bruno Cirino, Marisa 
Fabbri. Mico Cundari e un gruppo di ragazzi ed abitanti 
delle borgate romane' e di Tiburtino III, Pietralata e La 
Torraccia. 

II giovane maestro D'Angelo continua a voler portare 
la vita nella scuola, partendo dalla realta che i suoi alunni 
conoscono. Una ruspa demolisce vecchie case e malandate 
baracche nei pressi dell'edificio scolastico, mentre gli inqui-
lini inscenano una manifestazione di protesta. In aula si 
discute sulle speculazioni edilizie, sugli assurdi criteri di 
assegnazione per cui le famiglie di alcuni alunni aspettano 
la loro casa da oltre trent'anni. mentre altri la ottengono, 
non si sa come, dopo pochi mesi. Proseguendo nell'applica-
zione del suo metodo, verso la responsabilizzazione politico-
sociale dei suoi alunni, il giovane maestro non otterra altro 
che ostracismo da parte dei suoi superiori. 

programmi 

TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Domenica ore 12 
12.30 II gioco dei mestieri 
13.30 Telegiornale 
14,00 A come agricoltura 
15.00 Sport 
16.45 La TV del ragazzi 
17.45 90° minuto 
18.00 Telegiornale 
18,15 Sport 

Incontro di calcio 
Turchia-Italia 

19,50 Prossimamente 
20.10 Telegiornale sport 
20.30 Telegiornale 

21,00 Diario di un maestro 
Terza puntata 

22,20 La domenica spor-
tiva 

23,10 Telegiornale 

TV secondo 
17,00 Sport: Ipplca 
17,30 Corso mascherato 

di Carnevale 
In telecronaca diret
ta da Viareggio. 

21,00 Telegiornale 
21.20 Ah. I'amore! 

con Sandra Mondal-
ni e Antonio Casa-
grande 

22,30 La paura 
<tLe paure dell'altro» 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore 7 . 8. 
13. 20 , 2 1 , 23; 6: Muttutino 
musicale; 6,52: Almanacco; 
7,20: Spettacolo; 7,35: Cutto 
evangelico; 8,30: Vita nei 
campi; 9: Musica per archi; 
9 ,30: Messa; 10,15: Salve r i -
gax*i; 10.45: Folk jockey; 
11.35: Quarta bobina; 12: Via 
col disco!; 12,22: Vetrina dl 
Hit Parade; 12,44: Made in 
Italy; 13,35: Calcio: da Istan
bul: Turchia-Italia; 15,35: I I 
gamberetto; 16,05: Pomeriggio 
con Mina; 17: Batto quattro; 
17,50: Quando la gente canta; 
18,15: Invito al concerto; 
19,15: Intenrallo musicale; 
19,30: Mademoiselle le profe*-
seur; 20.25: Andata e ritorno 
con Lclio Luttazzi; 20.45: Sera 
sport; 21,15: Libri stasera; 
21,45: Concerto; 22,20: La 
boutique; 23,10: Palco di pro. 
scenio; 23,20: Prossimamente. 

P J H I O 2° 
CIORNALE RADIO • Ore 7.30. 
8.30. 9.30. 10,30. 11.30. 
13.30. 16.55. 18.30: 19.30, 
22 .30 , 24; 6: II mattiniere; 
7,40: Buongiorno; 8,14: Tre 
motivi per te; 8,40: ti man-
giadischi; 9,14: Una musica in 

9,35: Gran varie

ty; 1 1 : Mike di domenica; 12: 
Anteprima sport; 12,15: Paa-
seggiando fra le note; 12,30: 
Canzoni di casa nostra; 13: I I 
Gambero; 13,35: Alto gradi-
mento; 14: Supplement! di vita 
rcgionale; 14.30; Come * seria 
questa musica leggera; 15: La 
Corrida; 15,40: Le piace II 
classico?; 16,25: II cantautore 
M. Remigi; 17: Domenica sport; 
18: Supersonic; 18,35: Bollet-
tino del mare; 19,05: L'ABC 
del disco; 19.30: Radiosera; 
19,55: Canzoni senza pensieri; 
20,10: II mondo dell'opera; 2 1 : 
La vedova e sempre allcgra?; 
21.30: Come nacquere i grand! 
maestri; 22: II girasketchev. 

Radio : r 
Ore 9,05: Trasmissionl specia-
l i ; 10: Concerto d'aperrura; l i t 
Musiche per organo; 11,30: 
Musiche di danza e di scena; 
12,10: Conversazione; 12.20: 
Itinerarl operistici; 13: Folklo
re; 13.30: Intermezzo; 14.05: 
Concerto del Melos Ensemble 
di Londra; 15,30: Macbeth di 
E. Jonesco? 17,30: Rassegna 
del disco; 18: Cicli letterarf; 
18.45: Fogli d'album: 18,55; 
I I francobolto; 19.15: Concerto 
di ogni sera; 20,15: Passato • 
presente; 20,45: Poesia net 
mondo; 2 1 : I I Giomale del Tar-
zo 22.35: Musica fuori schema. 

rz in breve 
] 

I vent'anni deH'orchestra di Catania 
CATANIA, 24. 

Con un concerto a Siderno, l'Orchestra da camera di Ca
tania ha festeggiato il suo primo ventennio di attivita. Costi-
tuito nel 1953, questo complesso di strumenti ad arco ft 
attualmente formato da sollsti dell'Orchestra stabile del Tea
tro Bellini. Da cinque anni ne e direttore il maestro Nicola Sgro. 

Film di montagna a Trento 
TRENTO, 24. 

Dal 29 aprile al 5 maggio si svolgera a Trento 11 Festival 
della montagna e della esplorazione «Citta dl Trenton. VI 
potranno partecipare film che rcalizzatl preferibilmente da 
un alplnista o da un cineasta amante della montagna, rivelino 
l'intenzione di promuovere l'alpinismo in tutte le sue manife
stazioni, assteme alia conoscenza e alio studio delle montagne. 
I vincitorl avranno diritto al premio «Mario Belloa, consi-
stente in una targa d'orgento e in una somma in denaro 41 
500.000 lire. 

Istltuito dai Club Alplno Italiano, questo premio vuole esse
re una testlmonianza dei sentlmenti che susclta la montagna 
« della Influenza positiva che la conoscenza di essa pud 
sugli uomini, in particolare sul glovani. 


