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Come i « baroni delle cattedre » difendono 
la gestione segreta e privata delle Universita 

Le esemplari vicende 
dell'Ateneo di Sassari 

Le lotte degli studenti, dei professori e del personale non insegnante per 
la partecipazione democratica alle scelte - Anche«II Popolo »sottolinea 

lo scandalo dell'intervento della polizia e delle misure autoritarie 

E' raro trovarsi d'accordo 
con 11 Popolo, col quotidia-
no dc. Una volta che acca-
de, vale forse la pena di rac-
contare la vicenda. 

La storia comincia a Sas
sari, dove l'Universita (tutti 
gli studenti, tutto il perso
nate tecnico e amministrati-
vo e parte dei docenti) ha 
lottato da gennaio ad oggi 
per chiedere — come scri-
ve II Popolo del 4 marzo — 
€ maggiore democrazia e so-
prattutto la pubblicita delle 
operazioni di govemo del-
I'ateneo, mentre il settore 
piit, conservatore e autorita-
rio dell'ateneo gliela nega », 
creando ostacoli che «se non 
nascondono altro, certamen-
te celano una concezione del 
potere universitario supera-
ta dai fatti, oltre che dalle 
coscienze, e degna di epoche 
lontane ». 

Nascondono anche altro, 
in verita. Un'inchiesta di Ma-
risa Musu su Paese Sera 
(14-18 febbraio) ha rivelato 
episodi sconcertanti. La Fa-
colta di Agraria, che ha una 
« tenuta modello > di sessan-
ta ettari, ha svenduto come 
came da macello venti muc-
che di razza pregiata (bruno-
alpine) col pretesto che non 
vi era fieno per nutrirle, 
senza neppure l'autorizzazio-
ne degli organi amministra-
tivi. Piu fortunato, tra le be-
stie, e il cavallo della stu-
dentessa Wilma Masala il 
quale rischia di diventare 
famoso, nonostante non ab-
bia vinto nessun derby... lo 
ha citato il liberate Delitata 
nella riunione del Consiglio 
comunale dedicata alia situa-
zione universitaria, perche 
il nobile animate era stato 
regalato alia giovane dal pa
dre (uno dei maggiori con-
tribuenti sassaresi) per il 
suo compleanno. Contempo-
raneamente, l'Universita le 
aveva assegnato il presalario, 
rifiutandolo a molti giovani 
di famiglie povere. Anche 
nelle cliniche universitarie 
vi erano state denunzie di 
indebite appropriazioni di 
proventi, di ricevute irrego-
lari, di evasion! fiscali (di-
rettori di clinica che dichia-
rano due milioni annui di 
imponibile!). 

Logica 
perfetta 

II lettore avra capito che, 
a parte l'episodio delle muc-
che, non ripetibile ove non 
esistano tenute-modello, le 
altre magagne (ingiustizie 
nel presalario, ruberie nelle 
cliniche, etc.) sono quelle di 
tutte le Universita italiane, 
rese possibili dalla gestlo-
ne privata e segreta degli 
atenei. 

A Sassari, come e forse 
piu che altrove, neH'Univer-
sita e intorno ad essa si e 

lottato per aprire questa ge-
stione. L'intero Consiglio co
munale, 1'assessore regiona-
le all'istruzione (il DC Det-
tori), tutte le organizzazioni 
sindacali hanno solidarizza-
to con l'azione degli stu
denti, del personale non do-
cente, dei professori demo
cratic!. e Non si vede fran-
camente — scrive 11 Popolo 
— perche in nn ateneo che 
si pone all'avangaardia nel
la realizzazione di questi me-
todi si debbano manifestare 
rigide forme di chinsura. Se 
quanti si oppongono alia 
pubblicita degli organi di go
vemo dell'ateneo non hanno 
nulla da nascondere, e in-
comprensibile che continui-
no ad opporvisi. Se hanno 
qnalcosa da nascondere, al-
lora la richiesta di pubbli
cita ha ancora maggiori mo-
tivi di essere ». 

Logica perfetta, ed e un 
peccato che ad essa non sia-
no sensibili ne la magistra-
tura (e la polizia) sassarese, 
ne il ministro della Pub-
blica istruzione. 

La prima, infatti, e inter-
venuta non gia per repri-
mere frodi ed abusi dei ba
roni e deH'amministrazione, 
bensi per fare sgomberare, 
il 23 febbraio, l'Aula magna 
nella quale studenti, perso
nale non insegnante e pro
fessori della facolta di Giu-
risprudenza tenevano lezio-
ne ed assemblea. Con il ri-
sultato, poiche l'aula era 
stata data in uso alia fa
colta di Giurisprudenza, di 
commettere probabilmente 
piu di un reato (interruzio-
ne di pubblico servizio, im-
pedimento del lavoro di pub-
blici ufficiali, etc.), come ri-
sulta da un esposto inviato 
dai professori di diritto P. 
Catalano e G. Carboni e dal 
SUNPU-CGIL al Consiglio 
superiore della magistratura. 

II secondo, il ministro dc 
Misasi, e ancora meno sen-
sibile alia logica del Popolo. 
II 23 febbraio, il ministro 
sosteneva alia Direzione dc 
che c ancora oggi & possi-
bile giocare la carta della 
Tiforma... purche' sia una ri-
forma che, per profondita e 
per chiarezza di disegno po
litico, per incisivita di solu-
zioni istituzionali e per am-
piezza di interventi struttu-
rali, risulti credibile...». II 
25 febbraio, la Direzione dc 
pubblicava la risoluzione in-
titolata Scuola democratica 
con piena autonomia per la 
liberta umana, un inno alia 
« autentica autonomia delle 
istituzioni scolastiche > e al
ia partecipazione democrati
ca negli organi di governo 
degli atenei, < assicurata dal
la pubblicita delle delibera-
zioni di tali organi >. II gior-
no dopo, il ministro Misasi 
telegrafava invece a Sassari: 
«Questo ministero ritiene 
che le specifiche funzioni 
tecniche degli organi colle-
giali universitari escludano 

la possibility di dare pubbli
cita alle riunioni ». 

Ma non aveva scritto lui 
stesso (o almeno letto) la 
risoluzione della DC? Ma 
non aveva approvato il pro-
getto governativo sulPUni-
versita, che ammette, sia pu
re in modo limitato, questa 
pubblicita degli organi di 
governo? O si tratta di un 
errore degli uffici ministe-
riali? In questo caso, il mi
nistro pud presto riparare: 
i deputati sardi di tutti i 
partiti hanno presentato in-
terrogazioni sul caso, ed una 
rapida risposta alia Came
ra pud correggere il tele-
gramma. 

Le paure 
del ministro 
Noi, tuttavia, non credia 

mo ad un errore. II mini
stro, in privato, ha espres
so il timore che la vittoria 
degli universitari sassaresi 
aprisse una fase di lotte ne
gli altri atenei, per ottenere 
anche altrove la pubblicita 
degli organi di governo, cioe 
che gli universitari lottasse-
ro per conseguire cid che la 
legge consente e che la ri-
forma promette, e per an-
dare oltre: per ottenere non 
solo che gli attuali organi 
deliberanti siano aperti, ma 
che siano composti d i versa-
mente, in modo da rappre-
sentare le forze che dall'in-
terno dell'Universita ed an
che della societa (sindacati, 
Regioni, etc.) premono per 
il suo rinnovamento. Per ira-
pedire questo movimento, 
interviene la polizia ed in-
terviene il ministro, anche a 
costo di paralizzare l'Univer
sita. II Popolo scrive che 
« e gia di per si inammissibi-
le che un ateneo rimanga 
quasi completamente fermo 
per oltre un mese... ma & ve-
ramente insopportabile che 
questo si verifichi non a cau
sa di violenze o di disordini 
o di qualsiasi altra forma di 
sopraffazione di una parte 
sulle altre, ma perche si vuo-
le contrastare una richiesta 
di democrazia e di parteci
pazione che, non bastasse al
tro, costituisce Velemento 
piu significativo che la ri-
forma universitaria, ora in 
discussione al Senato, con-
tiene ». 

In verita, contiene ben po-
co; ed e proprio la lotta nel
le Universita e nel paese, 
ed il suo intreccio con l'azio
ne parlamentare, che pud al-
largare gli spazi democrati-
ci, superare le resistenze ac-
cademiche e governative, 
trasformare la scuola da 
< corpo separate > in istitu-
zione aperta alle esigenze di 
rinnovamento che promana-
no con tanto vigore dalla 
societa italiana. 

Giovanni Berlinguer 

« MORTE A VENEZIA» SUGLISCHERMI ITALIAN! 

Amria a un uamo e J ma cuHura 
Luchino Visconti portando sullo schermo il romanzo di Thomas Mann non si adagia nell'illustrazione, ma tende a ricreare in autonomia di 
linguaggio la complessa problematica dell'opera - L'estetismo e il decadentismo nella visione critica dello scrittore tedesco e nella sofferta ele-
gia del regista italiano - L'« ambiguita » della musica e dell'arte in genera le - II richiamo a| «Doktor Faustus» - L'interpretazione di Dirk Bogarde 

Silvana Mangano e il giovane svedese BJorn Andresen. All'attrtce italiana Visconti ha affi-
dato II breve, ma Incisivo ruolo della enigmatlca signora polacca, madre del giovane Tadzio 

Dirk Bogarde e Gustav von Aschenbach in uno degli Incontrl con II giovanetto 

Ancora un incontro tra Gustav von Aschenbach e Tadtio nella luce desolata della spiaggia 
del Lido di Venezia 

Al termine di un lungo, gra
duate approccio, e avendo co-
sparso di cenni e richiami al 
mondo dello scrittore tede
sco i) proprio cammino di re
gista, Luchino Visconti ha fi-
nalmente affrontato di petto il 
suo Thomas Mann, in una 
delle opere, se non maggiori, 
certo geniali e significative: 
Morte a Venezia, o meglio 
La morte a Venezia, (ma 1'ar-
ticolo e caduto. per ragioni 
che ci sfuggono). 

Morte a Venezia appare in 
questi giorni (dopo l'« ante-
prima » mondiale di lunedi 
scorso a Londra, e quella ro-
mana di ieri sera) nelle prin-
cip.Ui citta italiane; ed 4 fa
cile prevedere che risuscitera 
entusiasmi, dissensi e polemi-
che attorno alle scelte e agli 
esiti. tematici e stilistici. del 
lavoro di Visconti; oggi alia 
vigilia di cimentarsi con un 
altro fra i protagonisti della 
letteratura del secolo. Marcel 
Proust. Dopo la curva discen-
dente costituita, secondo noi 
(ma non siamo soli nel giudi-
zio). da Vaghe stelle dell'Orsa 
e dallo Straniero, e dopo il 
fiero sussulto della Caduta de
gli Dei, ecco che Morte a Ve
nezia ricompone rimmagine 
di un Visconti di nuovo signore 
dei suoi mezzi. sicuro del suo 
magistero e nel contempo ani-
mato dalla sottile inquietudi-
ne dei veri artefici. Morte a 
Venezia, sara bene dirlo su-
bito. non si adagia nella il-
lustrazione. sia pure squisita. 
nella « lettura visiva » del te-
stn di Mann; ma tende. e in 
larga misura perviene al ri-
sultato, a ricrearne con auto-
nomi segni la dimensione lin-
guistica e la complessa pro
blematica. 

Musica 
come malattia 
Da narratore e saggista 

qual era in Mann, Gustav von 
Aschenbach. il personaggio 
centxale di Morte a Venezia, 
diventa in Visconti un compo-
sitore, con allusione — che la 
colonna sonora rende esplici-
ta, ma che sarebbe errato 
prendere in senso stretto — 
alia figura di Gustav Mahler, 
il musicista austriaco spento-
si proprio nel 1911, 1'anno del 
romanzo breve manniano. Lo 
interesse di Mann alia musi
ca. sin dai Buddenbrook, d 
costante. e culminera nel ca-
polavoro della sua tarda ma
turity. Doktor Faustus: musi
ca come malattia. musica co
me la piu ambigua delle ar-
ti. generata dai morbi indivi
dual! e collettivi. frutto del-
I'affannato sonno del pensie-
ro. E, dal Doktor Faustus. 
Visconti e lo sceneggiatore 
Nicola Badalucco hanno trat-
to spunti e innesti: talora ri-
schiosi. poiche minacciano di 
ispessire il tessuto asciutto e 
limpido della narrazione ori-
ginale, e di deviare il ritmo. 
quasi sempre sostenuto. della 

Un'interessante antologia di Aldo De Jaco per gli Editori Riuniti 

Come Roma divenne Capitale 
Per il centenario di Porta Pia un'« antistoria » basata su document!, testimonialize, lettere, 
verbali di processo, discorsi parlamentari che restituiscono il clima di un'epoca — La terza 
e stanca generazione garibaldina — Complessita di rapporti fra monarchia e Vaticano 

ALDO DE JACO, gia aulore di una 
interessante antologia sul brigantaggio 
meridionale, ha curato per gli Editori 
Riuniti un'Anttstoria di Roma capi
tate (1970. pagg. XXI + 838. L. 8.500). 
in occasione del centenario. II volume 
e anche un utile contribute alia cono-
scenza complessiva, e non mitica. di 
un decennio-chiave (1860-1870) della 
storia dell'Itaha unita. Si tratta di 
un'ampia e ben ccordinata raccolta di 
documenU. testimonianze. lettere pri
vate, verbali di processo, polemiche, 
discorsi parlamentari. osservaziom di 
contemporanei (arricchita da nume-
rose illustrazioni). che restituisce, vi
vo. il quadro di un'epoca: i disordini 
a Torino dopo I'annuncio della Con 
venzione di settembre e dei trasferi-
mento della capitale a Firenze (1864). 
i mott popolari di Palermo (1866). 
1*« appuntamento mancato* a Roma 
(da patrioti. cittadini e garibaldini) 
nel 1867, le nvolte sociali del maci-
nato. mfine il 20 settembre 1870 sono 
ri pro post i at tra verso i diversi senti 
menti e le diverse passloni dei pro 
gonisti (da Vittorio Emanuele II 
Plo IX. ai piu oscuri garibaldini, b 
saglieri e zuavi pontiflci). 

La presa di Roma — si sa — non 
fu una grande operazlone militare. 
Bloccata, ormai. la Prancia di Napo-
leone III dalla guerra con la Prussia. 
gh ostacoli maggiori al compimento 
deU'unita italiana venivano. parados 
salmente, dal re (che voleva aiutare 
I'imperatore. suo « tradlzionale » allea 
to); ma il personale politico aveva 
Incominc-Mto a volgersi in direzione 
di Berlino (si pensi, per esempio. alia 
poslzione del Sella» e prevalse Del 
resto. gross! pericoll dl perturbamen-

ti rivoluzionarl non potevano piu es-
serci: il «garibaldinismo» era prati-
camente finite a Monterotondo ed a 
Mentana. nel '67. E appunto nel '67. 
I'impresa delle « camicie rosse » aveva 
assunto un'altra colorazione la nuo-
va generazione garibaldina aveva in 
comune con quelle del 1849 (Kepub 
blica Romana) e del 1860 (spedizione 
dei Mille) soltanto. quasi. «I'approssi-
mativa divisa» Nino Bixio. nel 1870 
generate del regio esercito. ft un po' 
il simbolo di questa melamorfosi. il 
vecchio gndo • Italia e Vittorio Ema 
nuele », Insomma, mentre ormai urge 
vano nel paese esigenze. idee nuove 
— «di repubblica. di riforme socia 
U » — non era tanto «inattuale». quan 
to. piuttosto. i) segno di una parabola 
involutiva pressoche conclusa (l'anti-
ca passione rivoluzionana rivivra in 
vece, nelle migliori «camicie rosse», 
a Parigi, in difesa della Repubblica e 
della Comune). 

Una risposta 
conservatrice 

Alle esigenze. at problem! nuovi le 
classi dominant! del Regno avrebbero 
dato. ancora una volta. soddisfatta e 
placata con la conquista di Roma la 
agitazione « rivnluzionaria», e ristabi-
lita saldamente I'autorita della mo
narchia (scossa, nel 1866. dalle dlsfat-
te di Custoza e di Llssa), una risposta 
conservatrice II Vaticano, allora, tor-
n6 ad essere un valldo interlocutore, 
nonostante tutto. II gesulta padre Cur-

di (gia inflessibile difensore del potere 
temporalei non tardera ad • autocri-
ticarsi» ed inviera una lettera confi-
denziale a Pio IX proponendogli una 
nuova linea di condotta che. in ef-
(etti. verra sostanzialmente accolta. In 
proposito. alcune osservazioni di De 
Jaco ci sembrano pertinenti: «— do
po.. i brevi intensi anm della fine 
del decenmo '50 cutminatt nel '60 ga-
ribaldtno e nella fine del Regno delle 
Due Stcilte. Pto IX ne aveva concluso 
che era fimta I'epoca d'un posstbile 
gioco fra le polenzc e. pur lusciando 
al cardinale Antonellt U compito di 
prosegutrla usque ad finem, s'era vol-
to at popoli per schierarlt con la Chie 
sa conlro git errort deU'epoca, innanzt 
tutto il liberalismo ntenuto anlica 
mera (malgrado la monarchia costilu 
zionale e tante profession di mode-
ratismo/ dell inarchla e del soctalismo. 

<nCosi tl "Stllabo", cosl il dogma 
deU'infalhbilila dovevano erigere con
tra le empiela del modernismo mura 
ben piu alle di quelle che circonda-
vano Roma. 

« £ dopo U 20 settembre, vestito U 
saio (non scomodo) del prigiontero, 
Pio IX attende appunto al compito di 
difendere quelle mura. II suo ruolo 
e ormai flssato: rimanere a Roma e. 
nello stesso tempo, rifiulare il fatto 
compiuto. Ad altrt, domani. il compito 
di cominciare a tessere davvero la 
tela della conctliaztone; ma i ruoli 
non si possono cambiare durante lo 
spettacolo. ... II papalo resta dunque 
in polemica con la borghesta italiana 
e il suo "tmperialismo straccione", 
con Vintento di condizionarti e man-
tenere dispontbile una alternativa po
litico alle correnti risorgimentali (pur 

usufruendo nel concreto di tutti gli 
utilt della "coesistema")—*. 

E* dunque una partita complessa 
quella che si apre fra Stato e Chlesa 
a parti re dal settembre 1870 e che 
portera, gradualmente. ad un'alleanza 
dapprima sotterranea. poi sempre piu 
aperta (dal patto Gentiloni ftno al 
Concordat© del 1929) in funzlone con
servatrice. in difesa di un assetto eco-
nomico-sociale Insidiato dalla nasclta 
e dallo sviluppo (in Europa e in Ita
lia) del movimento operaio. 

Repression! 
an ti popolari 

Ora. questo sbocco poteva gia essere 
percepito negli «anni sessanta*: per 
le division! fra 1'ala moderata (Iegata 
al govemo di Firenze e contempora-
neamente al milieu del cardinale se-
gretario di Stato Antonelli) e l'ala 
«rivoluz!onarla» dei patrioti romani, 
per Tatteggiamento politico generate 
del Regno d'ltalia. e. soprattutto, at-
traverso le notizie (che certo giunge-
vano anche a Roma e net Lazio) delle 
repression! antipopolari attuate nella 
penisola. Forse. fu questa la ragione 
di fondo per cui la «plebe» romana, 
nel '67 e nel TO. nonostante 11 sacri-
ficio generoso della «banda Cairoll», 
di Giuditta Tavani Arquati. dl Monti 
e Tognetti, assistette nel complesso 
IndifTerente alio svolgersl convulso de 
gli awenlmenti. 

Mario Ronchi 
Porta Cavalleggeri, a Roma, c«n le difas* apprentate nel 
periedo della battaglia di Mtnlana 

stessa trascrizione cinemato-
grafica. 

Gustav von Aschenbach, 
dunque. giunge a Venezia: ca-
rico di gloria, ma anche di 
fatica, e col debole fisico gia 
provato dall'eta, dal cimento 
artistico, da logoranti discus-
sioni interiori (che Visconti 
estrinseca e in qualche misu
ra schematizza, ponendo a 
fronte del protagonista, in ra-
pidi flash-back, un amico e 
contraddittore, quasi un « dop-
pio» vagamente demoniaco). 
Aschenbach ha inseguito lo 
ideale di un'arte concepita 
come rigore della forma, co
me assoluta norma morale. 
come ordine superiore: ha 
espunto dalla propria attivita 
la confusione dei sensi, le se-
duzioni del male, tutto quanto 
egli giudica torbido e impu-
ro. Alle sue spalle ci sono pu
re (altro parziale scarto da 
Mann) la morte di una fi-
glioletta (riferimento biogra-
fico a Mahler), la fine di una 
breve felicita coniugale. 

A Venezia. al Lido. Aschen
bach e incantato dalla venu-
sta di un adolescente polac-
co. Tadzio, in vacanza cola 
con la sua famiglia. Non lo 
conosce, non gli rivolge la 
parola. ma e man mano pos-
seduto. verso il giovinetto. da 
sentimenti. che invano cerca 
di reprimere. E' tentato di 
fuggire, ma banali circostan-
ze (da lui piu o meno incon-
sciamente provocate) lo «co-
stringono» a rimanere, nono
stante la pesantezza dello sci-
rocco, nonostante il malcela-
to dilagare del colera nella 
citta. spopolata via via di tu-
risti. Accompagnato da sim-
boli ferali, spaurito e insie-
me stregato da incontri sini-
stri. Aschenbach si lascia an-
dare nelle braccia della mor
te, che lo stesso Tadzio sem-
bra additargli. 

• Dice Platen: Chi ha con
template coi propri occhi la 
belle2za I e gih consacrato al
ia morte. Ma questi due ver-
si costituiscono la formula ori-
ginaria e fondamentale di ogni 
estetismo ed 6 a ragione, per-
tanto. che 1'omosessualita si 
pud chiamare estetismo ero-
tico... Non vi e benedizione. 
in essa, se non quella della 
bellezza: che e una benedi
zione di morte >. Cosi Thomas 
Mann nella sua Lettera sul 
matrimonio (1923): nella qua
le, piu oltre, ribadisce che 
«ogni forma di estetismo e 
di natura pessimistico-orgia-
stica. inclina cioe alia mor
te >. Qui e senza dubbio una 
delle chiavi del racconto. va-
lida anche per la reinvenzio-
ne che ne ha fatto Visconti. 
Con un*awertenza: che I'arti-
sta &, per Mann, cpropria-
mente il mediatore (per quan
to ironico) tra i due mondi 
della morte e della vita >. In 
Mann, insomma. anche nella 
Morte a Venezia. il distacco 
dalla materia e sempre lucido. 
netto. L'estetismo. il decaden
tismo trovano nella c media-
zione ironica > dell'autore non 
una condanna moral is tica. ma 
una radicale critica storica. 
nel nome di un moderno uma-
nesimo. 

L'ambiguita dell'arte e della 
storia 6 cosa che Visconti sof-
fre ancora invece dall'mterno. 
con tutta la sua sensibilita. 
anche quando sembri intel-
lettualmente dissociarsene. La 
sua musa. anche nell'estre-
mo della crudelta. e l'elegia, 
non la satira. Nella sua Morte 
a Venezia, piu dei dibattiti 
verbali estratti in modo un 
tantino meccanico dalle pa-
gine manniane (anche del 
Doktor Faustus, come si 6 
detto). conta del resto il flusso 
awolgente delle immagini. 
ove si esprime con grande fa-
scino. e sovente a un alto li-
vello d'arte, lo straziato pel-
legrinaggio di Aschenbach 
verso la propria distruzione. 

Nel ventre 
della laguna 

Ogni indugio decorativo. av-
vertibile all'imzio — e suf-
fragato comunque dalle pre-
ziose collaborazioni di Piero 
Tosi (per i costumi). di Fer-
dinando Scarfiotti (per la see 
nografia). di Pasquale De 
Santis (per la fotografia a co
lon. su schermo largo) — e 
bandito nelle fasi culminant) 
*1H!a narrazione: I'itinerano 
di Aschenbach nel putrido 
ventre della laguna, il suo pie-
toso imbel let tarsi per un nto 
che non sara d'amore. ma di 
morte. il suo desolato china 
re il capo sulla spiaggia splen 
dente di luce: sono momenti. 
per lo spettatore come per il 
regi.sta. di intenso rapimento. 
di potente suggest tone E la 
eccezionalc classe dell'tnier 
prete. '.'attore inglese Dirk 
Bogarde. ha occasione di ma 
nifestarvisi appicno, con rara 
qualita e ricchezza di toni. Ben 

scelti e ben guidati. tutti gli 
altri rispondono docilmente al 
disegno dell'autore: comin-
ciando da Bjorn Andresen. 
che e il micidiale fanciullo. 
e da Silvana Mangano, che e 
sua madre. L'apparizione not-
turna della lamigliola polac
ca, quando Aschenbach non 
riesce piu a mettere freno ai 
moti dell'animo. ci ha ricor-
dato. nella sua spettrale pla-
sticita. la sortita dei Sei perso-
naggi pirandelliani. Anche qui 
la vita che irrompe nel compo-
sto equilibrio dell'arte. lo con-
turba. lo sconvolge. E con la 
vita, la morte. 

Aggeo Savioli 

Mahler, 

musica 

e silenzi 
Per la parte musicale, U 

film presenta un notevolis-
simo interesse: rinserimen-
to. cioe. di musiche di Gu
stav Mahler, le quail, perd. 
non sono meccanicamente 
utilizzate nel film come op-
portunistica ccolonna sono
ra ». Esse, anzi — direm-
mo — non costituiscono af-
fatto il <sonoro > del film. 

L'aver trasformato in un 
compositore il protagonista 
del film (nel racconto e uno 
scrittore) — un composite-
re che si chiama Gustav 
(e il nome stesso di Mah
ler): l'aver intrecciato nel 
film situazioni che rifletto-
no piuttosto il protagonista 
del romanzo musicale di 
Thomas Mann (Adrian Le-
verkQhn nel Doktor Fau
stus): ha comportato per il 
regista un impegno musica
le affatto nuovo. 

Potranno registrars! forza-
ture nell'accostare La mor
te a Venezia al Doktor Fau
stus, ma e certo che 11 ri-
corso alia musica mahle-
riana assume qui una sua 
interna necessita. E que
sto pud essere chiarito. te-
nuto conto che gia nei < ti-
toli di testa > appaiono le 
indicazioni delle Sinfonie (la 
Terza e la Quinta) dalle 
quali sono toltj i brani che 
punteggiano il film. II quale 
film e anche un film di 
grandi silenzi. mai interrot-
ti. peraltro. dalla musica di 
Mahler, ma da essa invece 
accresciuti d'intensita. 

Come nel Doktor Faustus 
viene insinuato che il con-
trario della civilta non e ne-
cessariamente la barbarie. 
cosi Visconti cinematografi-
camente dimostra che qiiella 
musica di Mahler non e 
il contrario del silenzio. I 
silenzi sono musicalmente 
spezzati. e anche offeai. 
esclusivamente dall'orche-
strina deU'albergo e dal 
quartette dei suonatori am-
bulanti che sbeffeggiano la 
bella gente in vacanza. 

La musica di Mahler — 
i cui cAdagi» sono sempre 
cosl dolenti e sempre co
si protesi ad un distacco 
dalle cose o proprio a un 
addio alle cose stesse — 
questa musica da una com-
mossa vita hiteriore ai 
grandi silenzi di cui dice-
vamo: il silenzio delle di-
stese marine; il silenzio. 
non meno profondo, racchiu-
so negli sguardi. nel mistero 
di occhi che si rincorrono. 
In cid mirabile — ed e il 
ricorrente motivo del film 
— appare il ricorso «I-
VAdogietto (arpe e c ar-
chi») della Sinfonta n. 5 
(1902). Capita nei silenzi del 
film come un canto che na-
sea dalle immagini stesse. 

Delia Sinfonia o. 3 (1896). 
nella quale Mahler intro
duce la voce di un con
tralto, un coro di bambini 
e un coro femminile (e una 
Sinfonia articolata in c rac-
conti»: Quel che mi rac-
eontano i /tori del bosco, 
gli animali della foresta, 
gli angeli. Vamore. ecc.); di 
questa Smfonia, Visconti 
ha pres^elto 1'inino del 
quarto muvimento. coo il 
canto del contralto — do-
lente e m:stenoso anch'es-
so — indugtante su parole 
dello Zaralhustra di Nietz
sche. imphcanti la profondi
ta della notte. la profon
dita del cammino umano. il 
sonno. la morte. il dolore. 
il piacere. Teternita. Ed e 
questo canto che illumina 
il silenzio (Silenzio e an
cora una nema di Mus-
sorgski. sovrastante la de-
sola ?-one della sp.aRffia de 
serta). 

In qiiesta musica che non 
e il contra no del silenzio e 
non e la c colonna sonora » 
del film, ma una componen-
te pnmana di esso. sta 
dunque anche la capacita 
del regista di nsalire a un 
particolare momento della 
cultura europea (Mahler. 
Thomas Mann Adorno). al
ia cm enmpreaoone la seel-
ta mus.cale |>orta un non 
traseurabilo contribute. 

e. v. 


