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La proposta di legge del PCI 

Che cosa deve 
essere la musica 

nella societa 
A colloquio con il compagno Malfatti 

PAG. 11 / s p e t t a c o l i - a r t e 

Abbiamo delineato la situa-
I' zione di crisi dell'attivita mu-
.' sicale, dalla quale nasce l'esi-

|' genza di un concreto riordi* 
namento del settore. Si spen-
dono piu di trenta miliardi 
per la musica, senza perd 
che essa sia finalmente un 

I: bene culturale e sociale per 
\! tutti. 
' Vediamo. ora, le indicazio-
• ni che nascono dalla propo

sta di legge presentata dal 
• nostro partito. Abbiamo anco-

ra con noi il compagno Mal-
' fatti e riprendiamo con lui le 

< variazioni > sul < tema *. 
| La nostra proposta di leg

ge che cosa prevede per quan-
to riguarda la spesa? 

« Una spesa anche doppia 
dell'attuale, purche ad essa 
corrisponda una resa cultura
le. Nell'art. 15 del nostro pro-
getto — precisa Malfatti — 
si prevede per la musica. in-
fatti. un finanziamento di 60 
miliardi. Tale somma. per chi 
considera la musica come un 
lusso. sembra certamente rag-
guardevole, ma per chi voglia 
fare della musica un bene 
pubblico. essa appare come 
il minimo indispensabile ad 
awiare lo svolgimento delle 
attivita musicali in una pro-
spettiva di cultura. In altri 
paesi europei, si spende molto 
di piu, e non parliamo dei 
paesi socialisti dove la mu
sica gode d'una posizione di 
assoluto privilegio. 

« Tuttavia. il problema non 
& soltanto di natura econo-
mica. Non si tratta cioe di 
stabilire il quantum — i) che 
ha pure la sua importanza 
— ma di precisare il come 
debba essere speso il denaro 
pubblico da destinare alia mu
sica. Non si tratta di fissare 
un limite di spesa. ritenuto 
aprioristicamente insuperabi-
le. ma di decidere che cosa 
deve essere la musica nella 
nostra societa. II problema. in-
somma, k capovolto. 

« L'impostazione che noi co-
munisti diamo al problema 
musicale e questa: per una 
organizzazione come 1'attuale. 
pressoche privata e d'ilite, i 
30 miliardi sono una somma 
esagerata, e occorre dire di 
no ad una spesa di questo 
tipo. Sono soldi sprecati. Al 
contrario. per un'organizza-
zione musicale che porti la 
musica all'mtera collettivita. 
rompendo le discriminazioni 
territorial] e sociali oggi esi-
stenti e assicurandole l'impor-
tanza culturale che deve ave-
re. uno stanziamento anche di 
gran lunga superiore alle at-
tuali sovvenzioni. e del tutto 
giustificato. Considerando la 
musica come un cardine del 
l'educazione dell'uomo. la spe
sa prevista di 60 miliardi. pud 
essere persino insufficiente >. 

E dunque. la legge Corona 
ha del tutto esaurito la sua 
validita, per quanto capiti di 
sentir dire che. in realta. non 
abbia mai avuto una piena 
applicazione. 

c Si. sono vere entrambe le 
cose. La legge Corona (n. 800 
del 14 agosto 1967) e rima-
sta largamente inapplicata. 
Non si 6 trovato mai neppu-
re... il tempo di emanare il 
regolamento di esecuzione. Ma 
essa oggi suggella l'anacroni-
smo di cui si diceva. II di-
fetto non sta ormai nella sua 
mancata applicazione (che po-
trebbe essere anche sollecita-
ta); il difetto sta nel fatto 
che quella legge ha mantenu-
to e potenziato le strutture 
attuali, che sono strutture clas-
siste. contrarie alia cultura 
per tutti. E adesso che i no
di vengono al pettine e non 
si pud andare avanti ne con 
l'emanazione di "leggine", ne 

dando un colpo di spugna al-
1'esistenza degli Enti (ci sono 
di mezzo le conquiste sinda-
cali e la stabilita delle mas
se dipendenti dagli Enti stes-
si) e nemmeno riducendo a 
tre gli Enti "importanti". per 
lasciare gli altri alle Regioni. 
ai Consorzi di Comuni e Pro
vince, con tutti i problemi ri-
masti finora insoluti: adesso 
6 appunto necessario impo-
stare diversamente la questio-
ne. non abbandonando gli En
ti. ma abbandonando la legge 
che non ne garantisce piii 
l'esistenza >. 

D'altra parte, e in atto lo 
ordinamento regionale e an
che quelle iniziative che la 
legge Corona prevedeva in at-
tesa dell'ordinamento regiona
le. dovrebbero considerarsi su-
perate. Diciamo dovrebbero. 
perche — ed ecco altre con-
traddizioni — abbiamo senti-
to che sono stati costituiti. 
adesso. quei Comitati regiona-
li di coordinamento. previsti 
dalla legge Corona... 

c Si. e vero. Ma i Comitati 
regionali, costituiti oggi, non 
hanno alcuna validita. Ora 
non si tratta di costituire 
quei Comitati (come non si 
tratta piu di applicare quel
la legge), bensi — questo e 
il punto — di trasferire alle 
Regioni le funzioni. anche in 
materia di attivita musicali. 
I Comitati, adesso. rientrano 
nella competenza della Regio-
ne, non piu del Ministero. An-
zi, le tardive iniziative mini
sterial! sono un atto contra 
legem, contro le autonomie 
regionali e locali: un gesto 
che pud nascondere il tenta-
tivo di riversare la crisi del
ta musica sulla testa delle 
Regioni e dei Comuni. senza 
aver voluto affrontare il pro
blema alia radice >. 

E allora. in tale situazio-
ne. che cosa proponiamo? 

« Noi proponiamo una strut-
tura nuova. che veda al cen
tra l'ente regione. che veda 
lo scioglimento e la liquida-
zione degli attuali enti lirici 
e istituzioni assimilate, che 
veda la scomparsa dei teatri 
di serie A (enti lirici). di se-
rie B (teatri di tradizione) e 
di serie C (teatri minori. per 
quanto siti in citta capoluo-
go di regione e di provincia); 
proponiamo una struttura che 
veda la scomparsa dell'asso-
luto predominio delle grandi 
citta su tutto il res to; una 
struttura radicalmente di ver
sa dall'attuale. che liquidi gli 
attuali squilibri. Proponiamo. 
insomma, che tutte le atti
vita musicali d'una regione 
trovino nell'ente regione il lo-
ro preciso centro di orienta-
mento e di sostegno. Dicia
mo. quindi — e ci sostiene 
Part. 118 della Costituzione — 
che le attivita musicali sono 
delegate alia Regione cui spet-
ta di programmare e di coor-
dinare la diffusione della cul
tura musicale. Per tali fina-
lita. 1'attuale, infeconda spe
sa di oltre 30 miliardi non 
pud che essere almeno rad-
doppiata. tenendo presente che 
9 Regioni su 20 non hanno 
alcun ente lirico e che talu-
ne sono del tutto sprovviste 
di una qualsiasi organizzazio
ne musicale. Le sovvenzioni. 
pertanto. non andranno piu 
agli Enti lirici. bensi alle Re
gioni, tramite il Comitato cen-
trale per la musica. in misu-
ra direttamente proporziona-
le alia superficie e alia po-
polazione e inversamente pro-
porzionale al redditoa. 

Ed ecco che siamo nel vivo 
deU'idea centrale. ispiratrice 
del riordinamento musicale. 

e. v. 

le prime 
Cinema 

Le belve 
Dopo i camplessi del gjocatto-

lo del doU. Danieb. il regista 
Gianni Gnmaldi vuol far crede
re al pubblico che lui. in futioo. 
potrebbe anche avere la voca-
zione alia saUra sociale, meglio 
al coonco. o alia faxsaccxi con 
oscuri risvolti peoorecci ci sa-
rebbe da aggiungere. Grimaldi. 
nd suo ulteno film 4 a episodi > 
(ritoma un « genere > ormai in 
disuso). ckpinge piccoti quadret-
ti di vita quotidiana. di un am-
biente sociale infcstato da bel-
ve-umane: il giornahsta cinico 
che prepaxa qua.<«i sul vivo la 
cronaca del pietoso suicidio da 
un poveracck>; 1'industnale ma 
crd che sfrutta la moglie e la 
figlw per aisicurarsi gli appalti: 
i parenu di un fachiro pronti a 
farlo dijnuoare per avarizia: 
1'industriale che drai<a il dena 
ro pubblsco c n ap^>ilti trucca 
ti; il fipho che ce<\e al padre 
fckiufttra'e la sua ragaua tn 
••mbio di lauli as.segni. il po 
vero diaxolo. cnntadmo col cer 
veilo un po' in disordme (ma 
non tanto...). accusato d'incesto 
par avere sedotto le tre sorelle. 
ki itiiHI tre omcrite prostitute. 

Ecco le « belve > umane viste 
a colon da Gnmaldi (c dal suo 
giocaUok>. Lando Buzzanca). 
per cui quel puneo di satira 
(scontata) che i temi potevano 
pos.-odere si d:luvsce come lo 
zucchero nell'acqua della fonte 
do\e si bfltfna la belia sorc'la 
dei nostro Babbaluni. lo scemo 
di cui abbiamo acvennato. 

Apocalisse Joe 
II nostro « apocalittico > Joe e 

un giovane bellimbusto texano 
che si cimenta egregiamente con 
la ptstola e con... Shakespeare. 
II pistolero e. infatti. un attore 
dilettante. cosJxetto dal mirag-
gio di una cosoicua enedita a 
far vnlere le site ragioni con il 
revolver I«a atoria scorre nei 
r-<i.\l\ canoni del western oase-
rrccio (nel ca^ <n>en'ico. si trat
ta di una coproduzione italo-
«ipagno'a> e ki Uv>va'a &. Shake
speare. benche notevcJmeote «>-
rircrente. potrebbe essere ongi-
nale. se i reiliz/atori non scri-
ves5ero po Marhhrt invecv di 
Macbeth. Joe e Anthony Stef-
fen. il retnsta e l^opoldo Salvo-
na. Colore e schermo largo. 

vice 

Cinquantasei camoni alia radio dal 12 aprile 

« Disco per I'e state » 
una inutile valanga 

j ' f 

II martellamento per due mesi serve a poco poich^ «vendono» solo 
le canzoni presentate alia finale di St. Vincent — Ancora aperta la 

questione dei «big » — Falsa alternativa ai festival privati 

Nostro servizio 
MILANO. 20 

II Disco per I'estate, che pren-
dera il via alia radio il 12 apri
le, si pone come un'alternativa 
di festival can7onettistico vo
luto e realizzato da un ente pub
blico. la RAI. ai festival pri
vata. tipo quello di Sanremo. Di
sco ver I'estate e Canzonissima 
(altro festival radiotelevisivo. 
divenuto semore piu importan-
te agli effetti del mercato. tan-
to da porsi in diretta concorren-
za con Sanremo) hanno indub-
biamente dei vantaggi: primo 

fra tutti quello di non costare 
a chi vi partecipa. Cioe alle 
case discograHche. 

Pero. questo non signiflca as-
solutamente nulla sul piano del 
rapporto fra produzione di mu
sica leggera (sua qualita. suo 
indirizzo. !a parola non soan-
dnlizzi. culturale. possibility di 
effettiva scelta ecc). che e poi 
quello che conta. 

Quindi. a ben guardare. 1'al-
ternativa fra festival f pubbli-
ci » c festival « privati » e pu-
ramente d'interesse industriale 
ed economico. La RAI, infatti, 
non si e mai sforzata di favo-

Mostre d'arte: Sughi a Firenze 

L'indifferenza 
e la paura del 

piccolo borghese 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 20 

Con 80 quadri e sintetizzata. 
nella mostra che si apre sta-
sera a Firenze (Galleria «La 
Gradiva >. via dei Servi 11. floo 
al 20 aprile), 1'esperienza pit-
tonca realista di Alberto Sughi 
tra il 1953 e il 1970 e che viene 
ricostruita da un saggio di Ma
rio De Micheli in catalogo. Una 
espenenza che si conferma poe-
Uca e tipica. salvo quando I'm-
debolimento o l'abitudine dello 
sguardo sulla vita mette in mo-
IO una macchina pittorica ma-
niensta. propno in forza di ri-
correnli domande che non sono 
soltanto interne alia tecnica e 
alio stile di racconto quotidiano 
ed esistenziale che e caro al 
pittore. ma sono le domande 
stesse che si pone la parte nu-
gliore, la piu sociale e Unca 
cunosamente assieme. della gio
vane generazione artistica ita-
Iiana. In Sughi. a un arricchi-
memo metodico degli strumenti 
piUorici: alia fluidita costante 
di quella naturalezza d'immagi-
nazione che i nostri moderm rea
list! sembrano avere ereditato 
alia tradizione itahana di pit-
tura della realla; alia sensibi-
lita sensuale per la vita infine. 
non si accompagnano certezza 
e appagamento della vita stessa 
e. tantomeno. del mestiere del 
pittore nella soaeta attuale. 

Oirei, anzi, che a fondaxnento 
d'una ventd deUa ncerca e dei 
ttsultaU pittonci ci sia sempre. 
oltre la senstbilita schietta so-
stenuta da un bd mestiere. la 
coscienza amara e drammatica 
che la pitlura poteva. e potreb
be. essere altra rupetto al moo-
do pooolare. Quel senso pitto-
nco di felicita impress;onista 
spenla. di Degas abbuiato. che 
SugTu si porta neH'occhio aculo 
e nella ma no veloce da anru. 
denva da una situazione di fat
to. nella put generate situazio
ne dei rapporti di classe. che 
vede il pittore. in tutto o in par
te separato dal mondo popola-
re che pure fu o e il suo. far-
si esperto. nel concreto quo
tidiano del modo di vita bor
ghese. E' cosi. io credo, che 
Sughi. e altn come lui. e arri-
vato a dare tiDicita sociale al-
I'autobiograna ed e anche arri-
vato a restnngere il potere del
la pittura e del mestiere del 
pittore alio sguardo che si af-
fissa osulmmte contra no. cru 
dele e violento nelle stanze e 
alia tavola aei padroni ? del 
potere. Non e, certo. cosa nuo
va in pittura e nella tradizione 
Occident ale sopraitutto italiana 
e spagnola Quel che e nuovo e 
il senso di malinconia popolana 
dello sguardo ostile Ci sono. 
negli anni. tre momenti-chiave 
della pittura di Sughi. Un pri
mo momento dal 1955 al 1968 
(dopo l'kuziale ricerca neorea-

Iista provinciate fatta. perd. nel 
gusto urbano della pittura ro-
mana di Muccini e di Vespigna-
ni) in cui Sughi identiflca il 
senso umano e lirico della vita 
contemporanea con la resisten-
za che la provincia popolare ita
liana. quella emiliana e roma-
gnola precisamente. fa alia < so
cieta dei consumi > e alia di-
mensione urbana capitalista. 

Un secondo momento. tra 11 
'58 e il '64. in cui i tipi umani. 
piccolo-borghesi e borghesi. si 
identificano con lo spazio sen
za prospettiva umana deU'esoe-
rienza progranunata dal pote
re: le immagim. quasi sempre 
di un interno. sono caratteriz-
zate dal panico. dalla trtrag-
gine. dalla ripetizione del ge
sto. e da una specie di tipicita 
negativa degli uomini. 

Un terzo momento. infine. che. 
nella stanchezza dei sensi e 
deH'awentura umana. mostra 
uomini indifferent! e abituati al
ia violenza: e'e un piccolo qua
dra. gelida immagine fra tante 
altre fredde immagini di uomi
ni perduti e inerti in stanze col-
me di oggetti. dove e fi?urato 
ambiguamente. alia maniera di 
Godard dei ireefc-end. un uomo 
che imbocca il portone di casa 
senza vedere una giovane don
na legate e straziata che quasi 
gli sbarra il passo. E a questo 
tipo di immagine fa riscontro 
un altro tioo d'immagine che e 
U risvolto esatto in chiave so
ciale: __ quella che rappresenta 
ridenti conciliaboH di personag-
gi — un po* militari. un po" po
litic!. un po* padroni, un po* 
preti — che amministrano il 
Dotere ed hanno tutta I'aria di 
meditare I'as^assinio e il colpo 
di Stato (si veda rinequiroca-
bile trittico co î tnbutario de-
t?li interni con figure dell'ing'e-
se Francis Bacon ma anche co 
si italiano). Quando da queste 
immagini si passa a quelle re-
centi del paesaggio romasnok) 
— sara anche ner la comhina-
zione di pochi quadri ben scelti 
in una piecota sala — si com-
prende perche Sughi portl. an
che sulla natura. uno sguardo 
cost luttuoso e come questo 
verde temporalesco degli ester-
ni sia il conispondente valore 
psicoloffico del grigio degli in
terni Ed e proprio con questi 
paesaggi spopolati ftornati a 
una «profondita ahitata > bo?-
cklmiana e dechiriclvana di iso-
Ie e Daesi di morti) che si di-
rebbe esaurita. per Sughi. la 
possibility di un'esoerienza pit
torica fondata sulla malinconia 
deirautobioerafla ostile al mo 
do di vita piccolobo-rtrse la 
sene pittorica sul"mdin*erenza 
e. forse. la rottura 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO; «Bar> di Al

berto Sughi (1960). 

rire un orientamento nuovo. Le 
canzoni sono quelle di sempre, 
in genere anche meno origina-
h, non fosse altro che per mo-
tivi quantitativi (essendo ben 56 
quelle in gara). Gli interpreti 
idem, salvo che maggiore e il 
numero. riapetto ad altri festi
val. di personaggi di secondo 
piano 

L' « impostazione ». semmai, e 
ancora piu pressante al Disco 
per I'estate: i dischi del concor-
so vengono. infatti. trasmessi 
quotidianamente fino alle flnali 
di St. Vincent (quest'anno fis-
sate il 10. 11. 13 giugno); i di-
schi finalisti durano alia radio. 
poi, flno a settembre. 

Va, peraltro. notato come ta
le martellamento di 56 dischi 
non riesca a raggiungere il suo 
scopo: salvo rare eccezioni, nes-
sun disco emerge flnche non 
passa. se passa. nella Dasserel-
la conclusiva di St. Vincent. II 
che dimostra. se non altro. che 
tutte le ore di trasmissioni da 
aprile a giugno potrebhero ve
nire sfnittate dalla RAI a sco-
pi piu interessanti! 

Di una cosa va preso atto: 
il sole, il mare e i loro requi-
siti sono quest'anno qiwsi sna-
riti dalle canzoni, perlomeno 
dai titoli. C'e un c sole >. ma 
negativo: Sema sole. C'e an
che la classica rosa. ma e 
< blu >! Ce ne sono anche al
tre piu fantasiose: Rose bian-
che. rose gialle. i colori. le 
farfalle. La flora e completata 
dai gelsomini di Orietta Berti. 
Richiami stagionali estivi, quin
di balneari, sono allusi dalla 
Zanlcchi (Riva bianca. riva ne-
ra) e da Astarita (Barca ros-
sa). C'e ancora qualche cuore. 
ma 1'uno e freddo. I'altro vo-
la. C'e una Madonna Zingara 
e. forse richiamo alle ballate 
espressioniste. una Susan dei 
marinai. Per fortuna, Focaccia 
taglia corto: Zdcchete! 

I big sono la Cinquetti, la 
Zanicchi, la Berti. Reitano. Al 
Bano. Ta Pavone. l'Equipe 84. i 
New Trolls. Jimmy Fontana: 
non sappiamo. pero. se big agli 
effetti del regolamento. Novi-
ta: gli attori. C'e Gazzolo. for
se, e c'e Pani. C'e anche Lio
nel lo, ma non l'attore. 

Per cercare di avere un mag-
gior numero di personaggi di 
primo piano (dal momento che 
e Tunica salvezza per un fe
stival che si basa sulle formule 
standardizzate) la RAI, come 
avevamo gia anticipato. ha cam-
biato quest'anno il regolamento. 
ammettendo una decina di big 
direttamente alle semiflnali, I 
sindacati, perd. hanno obiettato 
che cid favorisce alcuni a svan-
taggio degli altri — che sono, 
poi. la maggioranza — costretti 
a passare attraverso il sis tern a 
delle votazioni e delle elimina-
zioni. Va anche detto che i 
massimi big trovavano forse piu 
pericoloso andare diretti in se
miflnali. dove potevano. al co-
spetto, per di oiu. del pubblico 
televisivo, venire bocciati. 

La RAI non ha preso ufflcial-
mente posizione su questa obie-
zione del sindacati e ha man-
tcnuto il 15 scorso come termi-
ue ultimo per 1'iscrizione dei 
cantanti e delle canzoni. Risul-
tano cosi iscritti alcuni bio. 
Resta da vedere se essi ver-
ranno. come previsto dal rego
lamento. ammessi alle semifl
nali o se il regolamento verra 
modincato e in quale senso. 
Entro il 25. comunque. dovran-
no venire modificate o sostitui-
te quelle canzoni (ed anche vo-
ci) giudicate dalla RAI non 
«idonee ». 

Ecco. comunque. il cast del 
Disco per I'estate. flno a que
sto momento: Gigliola Cinquet
ti. Renato. Italo Janne. Mino 
Reitano (Era il tempo delle mo
re), Isabella Jannetti (Senza so
le). Jet (Vivere in te). Prota
gonist]. Roberto Soflici. Equipe 
84. Maurizio (Rosa blu). Oriet
ta Berti (Via dei ciclamini), 
Fausto Leali (Si chiama Ma
ria), Iva Zanicchi (Rira bianca 
riva nera), Rossano (II giorna-
le), Michele (Susan dei mari
nai), Rita Pavone (Se caso 
mai), Jimmy Fontana (Giultei-
ta e Romeo). Dino (Cuore Fred-
do. sangue caldo). AI Bano (E 
il sole dorme tra le braccia del-
In notte), Kocis o Ico Ceruttl. 
Nomadi (Se mi perdonerai), 
Franco IV e Franco I (Gipsy 
Madonna). Alluminogeni (Solo 
un atlimo). New Trolls (Come 
mai). Paolo Mengoli (Ora ridi 
con me), Roberto Fia. Tony A-
starita (Barca rossa). Dominga, 
Giacomo Simondli. Tony Cuc-
chiara (Vola. cuore mio). Lu
ciano Beretta. Ragazzi della via 
Gluck (Messapgio da Wood
stock). Memo Remigi. Piero Fo
caccia (Zdcch^fe). Guflcarlo 
Cajani. Nuovi Angeli. Rosali-
no. Peppino Gagiiardi. Fmnco 
Rosi. Oscar Prudente (Rose 
bianche. rose aialle. i colori. 
le farfalle). Marisa Sacchetto 
(Tredici raaioni't, Nino Fiore, 
Alunni dei Sole. Nando Gazzo 
lo (Dimmi ancora ft vogbo be
ne). Mano Zelinotti. Franco 
Tortora. Piero Ciampi. P^nla 
Mu«iani. Dany. Corrado Pani. 
Gioia Mariani. Mario Te««uto 
(Se torna lei), Simon Luca. 

d. i. 

Nessun premio 
a Bob Hope: 
non e amico 
dei poveri 

NEW YORK. 20 
A una settimana dall'annun-

ciata designazione dell'attore 
Bob Hope quale vlncitore del 
premio < La famiglia dell'uo
mo >. il Concilio delle Chiese 
di New York ha camblato 
idea e ha deciso di attribulr-
lo invece alia memorla di 
Whitney Young, il « leader » 
negro antisegregazionista mor-
to giorni fa in Nigeria. 

La decisione e stata presa 
a conclusione di una animata 
riunione a porte chiuse. du
rante la quale un gruppo di 
venti giovani pastori. capeg-
giati dal reverendo Richard 
Neuhaus. della Chiesa lutera-
na di Brooklyn, ha protestato 
contro la designazione di Ho
pe. Secondo i dissenzienti. rat-
tore non avrebbe mai dimo-
strato di essere tenacemente 
attaccato ai principi della lot-
ta alia poverta. dell'eguaglian-
za razzia le e della pace, men-
tre sarebbero ben note le sue 
ferme posizioni in favore del-
l'« establishment» militare; 
pertanto. assegnandogli il pre
mio. il Concilio avrebbe indi-
rettamente sanzionato la guer-
ra in Vietnam. 

Due « smentite » 

di Italo De Feo 

Progresso 
scientifico 

e monopolio 
della RAI 

Nello spazio di cinque otomi 
il vice-vresidente socialdemocra-
tico delta RAJ-TV. Italo de Feo. 
ci ha scritto ben due leltere 
(De Feo. com'i noto. ama mol-
tissimo parlare e far parlare 
di se). Si tratta, com'e sua abi-
tudine quando egli scrive a 
giornali che non siano I'Umani-
ta e H Tempo, di due « smenti
te *. Nella prima egli afferma 
che € e assolutamente falso che 
io abbia prospettato una solu-
zione privatistica per la RAI-
TV... Io mi sono Iimifato ad af-
fermare che il monopolio radio* 
televisivo tecnicamente sta fi-
nendo, non solo nel nostro pae~ 
se ma in tutto U mondo. il che 
i una realtd incontrovertibUe, 
determinate dal progresso scien
tifico*. Per essere piu chiaro 
de Feo cita un brano del di-
scorso tenuto a Milano su que
sto problema e nel quale te-
stualmente ha detto: * Se U tra-
guardo entro i prossimi died 
anni gii si delinea. ed £ I'abo-
lizione pura e semplice del mo
nopolio. v'e un traguardo a bre
ve termine. entro i cinque an
ni. che pure ha importama. Eb-
bene. per i prossimi cinque an
ni non si pud parlare di una 
riforma in senso assoluto. ma 
relativo...*. E qui, dopo un 
< due puntl». de Feo sviega co
sa intende per riforma. 

Questa e la sua smentita, dal
la quale risulta ancora ph) evi-
denle qual e il traguardo che 
eali intende tagliare e in quale 
visione di € progresso scientifi
co* intenda affrontare la ri
forma. 

Lo seconda lettera # praffea-
mente un codicillo della prima. 
De Feo ci informa di aver pre-
teso che t sindacati della RAI 
affiggessero fl teslo della cita-
ta trettifica* nelle bacheche 
dove era stato in precedenza 
affbtso il numero dellTfnitA (e 
di Paese Sera) che conteneva 
la notizia del aid. ricordato di-
scorso di Milano (un discorso. 
si badi bene, che e sfa'o male 
interpretato dallo stes*o PSD1 
che qualche giorno dopo ha 
pubblicato una presa di potizio-
ne ufficiale in difesa del mono
polio RAI-TV). 

tOttenni perd. dice de Feo. 
un netto rifiuto* e quindi * so
no .tioio costretto a far appari-
re fuorx dalle bacheche un nu
mero aVHUmanita e un comu-
nicato deU'ASSA che riportava-
il mio pensiero*. Ci conferma. 
dunque. di aver comphito quel 
«qesto provocatorio > che noi 
stessi avevamo denunciato U 
gtorno successivo. pretendendo 
di imporre ai sindacati cid che 
exsi devono o non derono co-
municare ai piopri aderenti: e 
ricorrendo. in caso di comprensi-
bfle netto rifiuto. ad una azione 
che ali e poasibile soltanto in 
virtu deU'alta carica ricoper-
ta O de Feo ritiene che svlle 
pareti deali stabili della RAI-
TV chiunqve pos«n esnrimere 
liheramenle c il oroprin iw»*ie 
ro»? Se e co«l non avrebbe 
che da comunicarlo ai larora-
ton. con la certezza che potreb
be leaqere suhito molte scritte 
che lo riguardano. 

Louis Armstrong 
sta molto meglio 

NEW YORK. 20. 
Le condizioni di salute di 

Louis Armstrong, ricoverato 
per disturbi cardiaci da lune 
di scorso aH'ospedale < Beth 
Israel > di New York, conti 
nuano a migliorare. H popo
lare jazzista ha passato la 
scorsa notte assaj tranquilla-
mente e questa mattin* un 

sanitario ha detto che la tem-
peratura. il polso. la pressio-
ne e il ritmo cardiaco del pa-
ziente sono normali. 

Pochissimi intimi sono am
messi nella stanza del mala 
to: tutti dicono che Satchmo 
scherza e parla molto e che 
pensa perflno di cantare in, 
uno spettacolo per il persona
te dellospedale. 

v!/ 
controcanale 

A COLPI DI DIVI - Tea-
tro 10 si e confermato alia sua 
seconda puntata come una pas-
serella di divi: la formula eter-
na dei varietd televisivi. Una 
formula che conta soprattutto 
sulla atmosfera da serata di 
gala che i divi, iltiiminati dai 
riflettori e annunciati dal rullar 
di tamburi, portano con si. In 
fondo, e la stessa formula sulla 
quale puntano certe serate di 
beneficenza che raccolgono ap
punto sulla scena personaggi 
Jamosi: e forse non e un caso 
che anche in questo Teatro 10. 
precisamente nei quiz che for-
mano un po' H centro delle 
puntate, I'eco della beneficen
za ci sia. 

Naturalmente. i divi funziona-
no. o meglio s\ pretende che 
funzionino, a vista d'occhio: il 
d'wo si presenta e, di per se, 
0id < fa spettacolo». Questo, 
perd, non e poi tanto vero: non 
dimentichiamo. tra I'altro. che 
il video logora tutto e che i 
divi. in definitiva sono in nu
mero limitato. Cosi. pud acca-
dere che dopo i primi attimi 
il diuo perda la sua « carica >: 
e stato il caso. nella scorsa 
puntata, della Cardinale e di 
Benvenuti. In questa seconda 
puntata. le cose sono andate 
un po' meglio per Gassman. che 
con la sua padronanza della 
scena e, diciamolo, con la sua 
gigioneria. riesce sempre in 
qualche modo * a far numero >: 
ma Mastroianni. che oltre che 
essere un divo e un bravo at
tore. e riuscito qui soprattutto 
a farsi contemplare. Ni certo, 
poteva bastargli la trovata del
le mancate risposte al quiz 

La passerella dei divi del re-
sto. dovrebbe servire proprio a 
coprire la mancanza di trovate, 
la povertd di idee: che in questo 
Teatro 10 si avvertono come in 
tutti i varietd televisivi. Basti 
pensare ai c numeri» riservati 

al comici. Enrico Montesano, 
per esempio, e un bravo comico, 
che, a suo tempo era riuscito 
con il personaooio di Felice Al-
legria a portare un po' d'aria 
nuova sul teleschermo. Abbia
mo I'impressione che anche lui, 
perd. si vada ormai rapidamen-
te logorando: la scenetta di ieri 
sera era gid men che risicata. 
E, d'altra parte, come stupirse-
ne? Non si pud continuare a far 
ridere prendendo sempre ed 
esclusivamente di mira cantanti 
e calciatori, ripetendo sempre 
le medesime Imttute sulla TV, 
come se il mondo si identificasse 
con I'ambiente di cui gid strari-
pano i rotocalchi e come se at-
torno a noi non accadesse, nel 
tempo, nulla. 

E poi, senza fantasia si con
clude ben poco. La fantasia, nei 
wirield televisivi. appare soltan
to nel gioco delle inquadrature 
e delle scenografie, almeno 
quando il regisia d capace (e 
Antonello Fclqui conosce senza 
dubhio il suo mestiere). Quando 
finalmente esplode qualche pic-
cola invenzione, ci si precipita 
a sfruttarla fino alia nausea. 
La comparsa di Minnie Mino-
prio nella sigla finale di Spscia-
le per nod costituiva, per esem
pio. una trovata spiritosa: ed 
ecco che. subito. in Teatro 10 la 
si e ripresa per rilanciarla. Ma, 
come era da prevedersi. la re
plica e apparsa gid un po' sfuo-
cata: e se si continuerd col me-
desimo ritmo. anche Minnie Mi-
noprio diventerd in breve un 
personaggio scontato. 

Cid non significa, naturalmen
te. che Teatro 10. contimiando a 
eolpi di divi. non possa coprire 
il suo spazio: in fondo. anche 
il sistema dei baracconi funzio-
na da tanto tempo e ancora 
regge. 

g. c. 

oggi vedremo 
A - COME AGRICOLTURA 
(1°, ore 14) 

II servizio principale e dedicato ad una inchiesta. condotta nel 
Nord e nel Sud del paese. sugli effetti e le reazioni provocate dal
la recente approvazione da parte del Parlamento della legge che 
regola l'an"itto dei fondi rustici: protagonisti del servizio odierno 
sono proprietari, piccoli coltivatori e grandi affittuari della pianu-
ra padana e della Campania. 

LO SPORT 
(1°, ore 15 -17,45, 19,10, 20,20; 
2°, ore 16,15) 

In primo piano vi saranno sport cui la nostra TV e solitamente 
poco sensibile. Nel primo pomeriggio del nazionale vi sara telecro-
naca diretta della seconda gara della stagione motociclistica (il 
Gran Premio Internazionale di Rimini), mentre nel pomeriggio del 
secondo canale vi sara la telecronaca diretta da Bema, in Sviz-
zera. delPincontro di hockey sul ghiaccio fra Cecoslovacchia e 
Svezia. Seguono le consuete rubriche «90° minuto*. il secondo 
tempo di un incontro di calcio, la c Domenica sportiva >. 

I BUDDENBROOK 
(1°, ore 21) 

Siamo ormai alia quinta puntata della lunga vicenda della fa
miglia Buddenbrook. tratta daU'omonimo romanzo di Thomas Mann 
e realizzata dal regista Edmo Fenoglio. Questa sera si accentua il 
contrasto nelle biografle dei due fratelli: Christian, infatti. trasfe-
ritosi ad Amburgo fallisce nel tentativo di awiare un'azienda com-
merciale in proprio: Tom. invece. ottiene la nomina a senatore. 
che sembra il riconoscimento del definitivo affermarsi della fami
glia. In effetti (almeno secondo la versione manniana del raccon
to) fallimento e successo sono due facce di una stessa crisi. Con-
fermata. del resto, da quella familiare che colpisce la sorella To
ny che si separera dal marito tornando nella casa paterna. Gli 
interpreti sono Rina Morelli. Valentina Cortese, Nando Gazzolo, 
Glauco Mauri, Deana Gbione. 

programmi 
TV nazionale 
114)0 Messa 
12.00 I mezzl della comu-

nlcazlone socials 

1230 » E f l dird chi set 
1330 Telegiomale 

14J0O A • come agrlcoltura 

^SfiO Ripresa diretta dl un 
awenlmento agonl-
stico 

16.15 La TV del ragazzi 
Prosegue dall" Anto-
mano di Bologna lo 
Zecchino d'oro 

17^5 90" mlnuto 

1735 La freccla d'oro 

iBJOO Telegiomale 

19.10 Calcio 
Cronaca registrata di 
un tempo di una par
tita 

1935 Telegiomale sport 
Cronache del Partiti 

2030 Telegiomale 
21.00 I Buddenbrook 
22.10 Prossinamente 
22J20 La domenica spor

tiva 
23.10 Telegiomale 

TV secondo 
16.15 Hockey sul ghiaccio 
21,00 Telegiomale 
21.15 Per un gradlno In 

- piu 
22.15 Cinema 70 
2330 Prossimamente 

Radio l a 

C i o u m r*tfto> ore * . 13. 
15. 20. 23.05: C: MMtatine 
iDMittW; ».3S: CaltC « i — f 
lico; 9.10: MonOe caneiKO-. 
».30-. M t t M ; 10.1S: S«lv«. 

1SJO: 
•I M l 

S M I M 

1S.15: 
T«tte 

10.45? MmcaNMtch; 
I I circoto d«i fMiitert] 

iMno • II coMJf*} 12i 
Oiscbi • colpo sicorot 
Vetrma « HH Far***; 

15.10. 
M i M i 16> 

H caMe maoto oar w»l-
17: Formula otto. Sect-
conootto oa Paolo VII-

17.45. CaooOM aopo-
1S.10! Coocarto «dla 

Off aft oi • 
Crtibidacln, 19.30: TV 
atca; 20,25i Eatto 
2 1 ^ 0 : CawiailM oai oiaanta 
Waarme •onioh 21.SOi 
na '70: 22.1 Or Mai 
ra tfaita Craoa: 22.40- rVoaaV 

Radio 2° 

I I awnaiaa'iscJii; 9,30: Gran «a-
net*: 1 1 : Chiamatc Horn* 3131{ 
12.- Antcpnma «portj 12,30: 
Lone Oafla presenta: Partita 
ooppta-. 13: I I Gamaero; 13,35: 
Alto aradimento; 14.30: La 
Cornoa, 15.20: La piaca il 
classKO? 16: La n o n can-
rom italiane; 17: Oomaaica 
sport; 18: Pafltnc da oparetta; 
10.40: Oataro ft C Cantaoto-
n «t iart a 41 e t l i ; 20,10: 
I Vip aall'opera: 5e*to aVa-
scantini: 21.30: Oisclii rice-
vatn 21,50: GiOrinena, t*o-
viaezza«, 4i Larft rVetU 22.40: 

napolatano; 23.10: 
Euiopa. 

ora 7.30. 
0.30. 10,30, 11.30, 13,30. 
10.39, 1 0 ^ 0 . 19.30. 2 2 ^ 0 . 
24j Ot I I PMttiaMra; 7,40: 

rata Jr. • Mita MaOMi M O i 

Radio 3" 
Ora 10: Concarto di aperto-

ra; 11,15: Concarto dall'orfa-
nista Rend Saorain; 11.50: 
FolK Musicj 12.20: L opera 
otantstica d] lohanaaa Brahms; 
13: Intarmeszo: 13,25: L'anai 
to oai Niaalunao Terxa flioma 
ta: Gottordammcnint ( I I era 
paacoie dealt D*i) Tasto a 
atasita 4< Richard Wagnen 
15.30: I I Croaraoio. Qoattro 
attl 41 Arthor Miller-, 11.45: 
"aorne aaarta: 19.15: Concarto 
«i oaai sara; 20.15: Passato 
a pi aunts, 21i II Giornala del 
Tarro; 21.30: I I dacentramen-
f 

novitd 
nelle Grandi ; 
antologie 

IL PENSIERO 
SOCIAUSTA. 
1791-1848 
a cura di G.M. BravQ) 

pp. 1300 L. 6000 

nella Nuova N 

biblioteca di cultura 

M.A. 
Manacorda 
LA PAIDEIA 
DI ACHILUE 
pp. 120 L. 1500 

negli Argomentl 

t V . Ilenkov 
L'UOMO EIMITJ) 
DELLA TECNICA/ 
a cura di Jgnazio 
Ambrogio 
pp. 280 L. 2000 

N. Poulantzas 
POTERE POLITICO 
E CLASSISOCIAU 
pp. 250 L. 3000 

nella Paideia 

L. Lombardoi 
Radice 
L'EDUCAZIONE 
DELLA MENTE) 
pp. 236 I. 900 . 

nelle idee 

Lenin 
UCOMUNE 

A eura di Enzo> I 
Santarelli 
pp. 144 L 700 

Fourier 
L'ARMONU 
UNIVERSALE ̂  
a cura di Mirella UrlsBJ 
pp. 17G I . 700 

nel Punto ' 

S. Canillo 
LACRISI 
D E FRANCW8M0 
pp. 140 L. 700 

LeDuan 
LA RIVOLUZIONE 
VIETNAnlTA 
pp. 200 i . 900 

Ristampe, 
Biblioteca del 
pensiero modem© 

Karl Marx 
TEOME SUL 
PLUSVALORE 
Libro quarto del 
« Capitate » 
pp. 632 L. 4500 

Nuova biblioteca^ 
di cultura 

NLA. Manacorda 
MARX E LA 

pp. 180 L. 1800 

• ••.'.'.•...•.'A::. 


