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La proposfa di legge del PCI 

Alle Regioni 
la gestione 

della musica 
Mentre stiamo ancora svol-

gendo il «tema » dl riordina-
mento musicale in Italia, ec-
co gia, accanto ai priml con-
sensi per l'lnizlativa del no-
stro Partito, afflcrare qualche 
perplesslta. 

Nella puntata precedent©, 
li e detto che le attuali strut-
ture vanno sclolte e liquidate, 
{irima di essere trasferite al-
a Regione. 

Le perplesslta di cul dice-
vamo, colnvolgono proprio 
questo momento dello sciogll-
mento e della liquidazione del-
le vecchie strutture muslcali. 
Cloe, i lavoratori stessi degli 
Enti Uriel chiedono: che cosa 
precisamente, si intende, nel
la proposta dl legge presenta-
ta dal PCI, per scloglimento 
e liquidazione degli enti Uri
el? Le masse stabili, dipenden-
ti da quest! enti, che fine fa
ranno? Come saranno garan* 
titl gli attuali livelli di produ-
rlone? 

La giustezza della domanda 
e sacrosanta, e la glriamo al-
l'esperlenza e alia pazlenza del 
compagno Malfatti il quale 
piu di noi ha le mani In pa
sta, e gia sta ricercando, nel
la proposta di legge, le nor-
me che regoleranno tale mo
mento: cessazione dl un'orga-
nlzzazlone musicale finora tol-
lerata, bonta sua, dallo Sta-
to; inizio di un'attivita musi
cale, obbligatoriamente finan-
ziata dallo Stato. 

Intanto, inoltriamoci anco
ra per un poco nella nuova 
struttura organizzativa, previ-
sta per la musica. 

Le Regioni, alle quail il fl-
nanziamento per I'attlvlta mu
sicale andra, tramite il Coml-
tato centrale per la musica, 
per adempiere i compiti ad 
esse delegati, gestlranno gli 
strumenti pubbllcl di produ-
zione musicale e costitulranno, 
presso Possessore to competen-
te. un Centro regionale per la 
musica. Tale organismo, no-
mlnato dal Consiglio regiona
le. sara composto per la me-
ta in modo nroporzionale dal
le forze politiche presenti nel 
Consiglio regionale. e per il re-
sto da raopresentanti del Co-
muni della Regione stessa. 
Presso il Centro funzionera un 
Comitato regionale per la pro-
grammazlone musicale, for-
mato da musicisti, critici mu
sical i, lavoratori dello spetta-
colo, rappresentantl delle isti-
tuzionl musical! pubbllche e 
private, ecc, che elaborera un 
piano annuale di sviluppo, 
da sottoporre all'approvazio-
ne del presidente della Regio
ne. 

Nelle Regioni dove attual-
mente non esista una struttu
ra musicale, la proposta di 
legge prevede la possibility di 
formare — transltorlamente — 
comDlessi sinfonico-corali a ca-
Tatiere interreeionale, in atte-
sa che si costituiscano un'or-
chestra e un coro. Tutta l'at-
tivita musicale in ognl Regio
ne dovra, owiamente, essere 
correlata ad iniziative mlran-
ti a promuovere 1'assoclazlonl-
smo e la nartecipazione del 
c'ttadin! alia vita musicale. 
nonche la cresclta sociale del
la cultura musicale. Inoltre. si 
stabiliranno oreaniche relazio-
ni con la scuola con l'univer-

Polemiche 
sulla piu recente 
regia di Bergman 

STOCCOLMA. 22 
Show di Lars Forsell e stata 

presentata nella messa in scena 
di Ingmar Bergman al Kungliga 
Dramatiska Teater di Stoccolma. 

Per il critico dello Svenska 
Dapbladet il testo di Forsell 
manca di unita ed ha inutili osce-
nita, gratuite battute blasfeme 
ed esagitate scene violente e 
crudeli. « Grazie pero al genio 
teatrale di Bergman lo spetto-
colo riesce a awincere e affa-
scinare >. 

II critico deWAftonbladet. 
l'unico che esprime un giudizio 
del tutto negabvo. considera la 
Piece di Forsell come la regia 
di Bergman, troppo statiche e 
frammentarie. 

sita, con gli istituti muslca
li,, con 11 mondo del lavo-
ro, con la Rai-Tv, mentre 
si agevolera la formazione dl 
consorzi tra gli enti locall, si 
predisporranno norme dl ge
stione del teatri pubbllcl e al-
tre iniziative per attuare e ml-
gliorare 11 piano annuale dl 
sviluppo della cultura musi
cale. 

A tranquillizzare 1 perples-
sl, ecco intanto la risposta dl 
Francesco Malfatti — che e 
poi una risposta precisa con-
tenuta nel testo stesso della 
proposta dl legge — relativa 
alia fuse dl passaggio degli 
Enti lirici alia Regione. 

« La proposta di legge pre
vede una particolare e gra
duate procedura per lo sclo
glimento e la liquidazione de
gli attuali Enti Uriel e sulfo
nic! — chlarlsce Malfatti. II 
ministro del Turlsmo e dello 
Spettacolo, cloe, dovra nomi-
nare un llquidatore di tali 
Enti, 11 quale — in un certo 
numero di mesl — dovra as-
solvere 11 proprio compito, cu-
rando che 11 personale stabi
le degli Enti stessi dlvenga 
personale stabile, dipendente 
dalla Regione, presso la quale 
conservera tutto quanto gia 
acquisito. 

«Per cl6 che riguarda gli at
tuali livelli artistic! di produ-
zione musicale, essi saranno 
garantitl dalla stessa proposta 
dl legge. AU'art. 2, infatti, si 
awerte che il flnanzlamento 
alle Regioni non pub prescin-
dere dagli attuali livelli di spe-
sa dell'organizzazione musica' 
le esistente. 

«In nessun caso, qulndl, si 
potra mettere in discusslone la 
stabillta e 11 lavoro delle mas
se oggl lnquadrate negli Enti. 
Esse saranno assunte in nuo-
ve forme istituzionali, con la 
assegnazione di nuovi compi
ti, da svolgere secondo 1 prin-
cipi del decentramento e del-
l'estensione dell'attivita musi
cale aH'intero paese. L'art. 1 
della proposta di legge stabi-
lisce, infatti, che lo Stato rl-
conosce alle attivita muslca
li il valore e il carattere di 
servizio sociale. Da ci6 di-
scende l'abbandono della sov-
venzione e l'instaurazlone dl 
un apposito finanziamento, 
obbligatorio. che lo Stato de-
ve assicurare alle attivita mu
sical! ». 

Altre perplesslta, altri dub-
bi, altre question! potranno 
certamente emergere da quan
to finora si e detto, ma a noi 
pare che una prima introdu-
zione ai problem! del rlnnova-
mento musicale in Italia pos-
sa, intanto, ritenersi compiu-
ta. L'essenziale, adesso, e su-
perare ognl posizione corpora-
tivistica o settoriale e coile-
gare 1'esigenza rinnovatrice ad 
una unitaria linea di politics 
culturale. Occorre che I lavo
ratori stessi dello spettacolo 

— I quali hanno nella pro
posta di legge del PCI uno 
strumento di quallficazlone 
della loro attivita — facciano 
sentire la loro volonta dl rin-
novamento. 

a Una discusslone sulla no
stra proposta di legge (an-
che abbinata ad un dlsegno 
di legge del govemo) — inter-
viene ancora il compagno 
Malfatti — per forza dl cose, 
dovrebbe imporsi in tempi ab
bas tanza vicinl. Ma pub ac-
cadere che il govemo contl-
nui in un lrresponsablle at-
teggiamento nel confront! del
le attivita musicali. Qulndl. e 
sempre necessario un moto 
dal basso, sia per migliorare 
la proposta di legge, sia per-
che in Parlamento se ne ini-
zi al piu presto la discusslo
ne. La crisl e profonda e la sl-
tuazione atruale si e fatta in-
sostenibile. Urge usclrne. No! 
comunisti abblamo indicato la 
strada per farlo. Si tratta. ora, 
di percorrerla sino in fondo, 
assieme a tutti coloro che han
no a cuore le sort! della cul
tura musicale in Italian. 

e. v. 
Le precedenti puntate — il

lustrative della proposta di 
legge presentata dal PCI sul 
riordinamento degli enti lirici 
e sinfonici — sono state pub-
blicate il 19 e il 21 marzo. 

le prime 
Musica 

« Mose » 
alPOpera 

Con tutto quel che la TV. plu-
riquotidianamente, e da anni. ci 
propina sulla situazkine egiz.o-
feraelita (nulla di male, se non 
si ignorasse troppo quanto acca-
de nel nostro paese). e successo 
che la npresa al Teatro dell'O^e 
ra del Mose di Rossini sia stata 
accolta come una solita pappa. 
Figurarsi che le acque (del Mar 
Rosso) che si aprono e si chiu-
dono a seconda di chi vi si inol-
tra. sono state addinttura scam-
biate. da alcuni, per quelle 
del Nik), da altn per quelle del 
canale di Suez. E anche la fac-
cenda di Mose che con due 
paroline a Geova accende e spe-
gne il sole e le luci, come gli 
pare, non ha poi meravigliato 
piu nessuno. Le moderne € di-
vinita » dell'energia elettrica so-
gliono anch'esse fare qualche 
dispettuccio agli < mfedeli ». In
somnia, per quanto siano pas-
sate decine e dcane di secoli. 
al pubblico d'oggi — dal punto 
di vista di quel che si vede — 
Mose e apparso un po' troppo 
scontato. 

Ma. come per la TV il pub
blico non disdegna il biberon 
che gli viene ammannito. cosl 
gli appassionati si sono sorbiti 
VD Mose moscio come minestri-
m- Ma per forza! N6 Bruno Bar-

sul podio; n6 1'orchestra 

nel cosiddetto golfo mistico; ne 
il coro sulla scena. sono riusciti 
ne a hberarsi dal rimbombo 
della Gioconda (si dava ancora. 
a teatro esaurito. domenica) ne 
a ntrware uno stile, una per-
fezione, un respiro rossmiani. 

La colpa e anche ddlo stri-
tolante e anacronistico sistema 
di attivita musicale. che fa sper-
perare soldi ed energie. Un vero 
Mose dovrebbe nmanere tn pro-
gramma ogm sera, per settima-
ne o per mesi. KeH'cdizione av-
viata leri. si rcgistrano cadute. 
acerbita. un passo stenticchiato 
che la frettolositA delle cose 
non 6 nusata ad evitare. Si im 
pongono. pero. l'austera vocalita 
e il solenne portamento scenico 
di Boris Chnstoff. e non sono 
mancati buoni momenti da par
te di Lino Puglisi (U Faraone). 
Bianca Maria Casoni (la Farao-
na). GabrieUa Tucci. Ada Fi-
nelli e Carlo Franzini (la fa-
miglia di Mose: flgha. sorella. 
fratello). 

Nella stessa altalena di luci 
e di ombre, si sono afTermati 
Aldo Bottion e Plinio Clabassi. 
La famosa pagina * Dal tuo std-
lato soglio >. e giunta troppo 
tardi per comprnsare le insidie 
vocali e strumentali chp Rossini 
ha imparzialmente distribuito 
agli oppressi e agli oppressori. 

Gli applausi non sono manca
ti. e gli interpret tutti sono 
puntualmente apparsi alia ribal-
ta alia fine di ogni atto e dello 
spettacolo. 

e. v. 

Therese Giehse da oggi al Unco 

Arriva a Milano una 
"Madre" d'eccezione 

II dromma di Brecht-Gorki i messo 

in scena dalla Schaubuhne, il miglior 
complesso di Berlino occidentale 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 22 

«Milano aperta» ospitera 
al teatro Lirico martedl, mer-
coledl e giovedl Die Mutter, 
La Madre di Bertolt Brecht, 
nella recente edizlone della 
Schaubuhne am Halleschen 
Ufer di Berlino occidentale. 
L'awenimento e di grande rl-
llevo sul piano artistico e 
ideologico • poUtico. Anzitutto 
per la singolarita e l'impor-
tanza della compagnia teatra-
le che viene in tournee a 
Milano, compagnia autogesti-
ta e retta da regime assem-
bleare: essa funzlona veramen-
te da collettivo dal quale di-
pendono tutte le declslonl, 
sia quelle tecniche sia quel
le politiche, sia quelle este-
tiche, 11 che, certo, rallen-
ta 11 lavoro, subordinato co-
m'e alia analisi, alio studio, 
alia presa di coscienza del 
stngoli componentl e di tutti 
lnsieme; tuttavia gli spettaco-
li finora prodotti stanno a 
smentire chl in questo tipo 
di collettivo vede una remo-
ra per una solerte attivita 
produttiva. Finora. 11 collet
tivo ha prodotto, infatti, dal-
l'autunno 1970, ben tre spet-
tacoli, e cioe, appunto, que-
sta Madre, e poi l'ultlmo 
dramma dl Peter Handke, 
Tier Ritt uber den Bodensee 
(letteralmente. La cavalcata 
sul lago di Costanza) e Das 
VerhOr von Habana dl Hans 
Magnus Enzensberger (lette
ralmente, II processo del-
I'Avana). 

Ci si domandera come sia 
possibile per una compagnia 
teatrale attiva a Berlino Occi
dentale mantenere un ordina-
mento interno, di questo ti
po. E di fatti e, per i giova-
nl suoi componentl, una con-
tinua battaglia. La destra piu 
reazionaria ha recentemente 
chiesto al Senato di Berlino 
Ovest di negare le sowenzio-
ni alia Schaubtlhne con l'ac-
cusa che si sarebbe cosl sov-
venzionato un complesso mar-
xista-leninista (oltre che com
pagnia teatrale, esso funge an
che come scuola di marxi-
smo-leninismo): ma il Sena
to ha, invece, rlconfermato 1 
300 mllioni di marchi conces-
sl, tenendo conto del prestl-
gio che la Schaubtlhne procu
re a Berlino Ovest. 

Oggi, in effetti, la Schau
buhne e il maggior teatro del 
settore occidentale della cit-
ta. Essa 6 il luogo d'incontro 
delle nuove generazioni di 
spettatori, attratti dalla vail-
dJta artistica degli spettacoli 
e dal tipo assembleare della 
organizzazione interna. II cast 
della Madre, per esempio, re-
ca ben tre nomi all'indicazio-
ne della regia, e cioe Sch-
wiedrzik, Steckel, Stein (ma 
e tuttavia certo che dei tre 
quello che ha dato 1'impron-
ta alia rappresentazione e Pe
ter Stein). In cima a questo 
cast sta il nome di Therese 
Giehse, nel ruolo di Pelagia 
Vlassova: per 11 titelrolle, il 
ruolo del titolo, dunque, la 
Schaubtlhne ha chiamato l'at-
trice piu adatta a farlo dopo 
la Weigel. 

Nata a Monaco nel 1898, 
Therese Giehse, debutto nel 
cabaret, nel quale continub ad 
essere presente anche quando 
incomincib la sua fortunata 
carriera di attrice ai Kammer-
spiele. Raggiunse la vetta del 
successo alio Schauspielhaus 
di Zurigo e, all'avvento di Hi
tler al potere in Germania, si 
trasferl a Londra, dove ac-
quistb la clttadinanza britan-
nica. Attrice versatile, si spe-
cializzo in spettacoli musicals 
{The Pepper Mill, rivista di 
Auden, Toller, Muhsam, Mann, 
musiche di Copland, Krender, 
Murril, Kruse) di chiaro orien-
tamento di sinistra. Nel 1941 
fu la prima interprete mon-
diale di Madre Courage nel
la creazione di questa piece 
alio Schauspielhaus di Zuri
go. Rientrato poi Brecht dal-
l'America prima in Svizzera 
poi a Berlino est, la Giehse 
lo segul e creo per la com
pagnia del Berliner Ensem
ble il personaggio di Vassa 
Zeleznova deH'omonimo dram
ma di Massimo Gorki, terzo 
spettacolo del Berliner, una 
parte indimenticabile, a pro-
posito della quale Brecht 
scrive in Theaterarbeit: m Co
me ognl talento interpretati
v e la Giehse si era formata 
un'idea deirallestimento nel 

Omoggio a 
Harold Lloyd 
al Planetario 

Nel quadro delle program-
mazioni della Cineteca Kaziona-
le al Cinema Planetario. e in 
programma per oggi. domani e 
dopodomani. un breve ciclo di 
film di Harold Lloyd, il grande 
attore comico reoentefnente 
scornparso. 

Verranno proiettati, neH'ordi-
ne: Girl shy («Tutte o nessu-
na ») del 1924: Hot water («II 
re degli scapoli >) del 1924: 
Thee freshman (etui e la pal
l o r del 1925. 

Motteo Salvotore 
al Folkstudio 

II Folkstudio di Via Garibal
di ospitera per una aeitimana. 
da stasera (ore 22). il canta-
storie nugliese Matteo Salva-
tore, che si esibira nel suo 
recital di canzonl folk di ispi-
razione sociale: < Padrone mio. 
Ci vogUo arriccfaire». 

suo insleme... La Zeleznova 
doveva essere la personalita 
piii forte e piu imponente in 
mezzo a una nidiata dl pa-
rassitl decadent!. Ma allora 
era soprattutto importante 
che fosse ben chiara la base 
sociale deMa decadenza del 
marlto, del fratello e delle 
figlie. Doveva essere stata la 
capostipite — come la Zelez
nova si deflnisce — a corrom-
perU e ad abbrutirli tutti, tut
ta la famiglia... L'intepreta-
zione della Zeleznova da par
te della Giehse e dialettica e 
illuminante. Le interpretazio-
ni non dialettiche e formali-
stiche rendono solo l'esterlo-
rita di un personaggio e ne 
risulta qualcosa di schema-
tico, dl morto. L'attore rea-
lista procura alio spettatore, 
con la sua arte, una visione 
in profondita nella natura 
umana, come il ricercatore 

scieptifico nel suo oggetto». 
Nel 1951, secondo grande 

successo della Giehse in Pel-
liccia di castoro e galletto 
rosso, un adattamento del 
Berliner da due testi di Ger-
hart Hauptmann. Qui era la 
contraddittorieta di due per-
sonaggi, mamma Wolf in Pel-
liccia dl castoro, lavandaia 
dalla pronta e ridente sim-
patla, e frau Fielitz del Gal
letto rosso, intinta neUa com-
passione. 

Nel '52 11 nome della Giehse 
appare nel cartellone della 
Brocca rotta di Kleist come 
quello del regista dello spet
tacolo. Anche nel passato la 
attrice si era cimentata nella 
messlnscena. 

In una lettera ad un ami-
co, Therese Giehse scrisse 
una frase nella quale si com
pendia tutto il senso che el-
la attribuisce al suo mestie-
re di attrice. Dice: « Per pri
ma cosa bisogna stare sulla 
terra con la coscienza pulita, 
bisogna stare dalla parte del
la giustisia con sentiment! 
limpid! e "on un non egoistl-
co senso c'el reale. Di qui si 
deve partre». Grandissima 
interprete raalistica, la vedre-
mo dunque alia prova col per
sonaggio di Pelagia Vlassova, 
la Madre di Brecht, testo stu-
pendo che seppe unire la mi-
sura serena dell'arte alia fun-
zione di lotta poUtica, la dl-
dascalia alia poesia. 

Arturo Lazzari 

II PCI illustra 
alia stampa 

le sue proposte 
per il cinema 
U Gruppo comunista alia 

Camera e la Commissione ci
nema del PCI hanno indetto 
per oggi pomeriggio. alle 18.30. 
nelFaula del Gruppo parlamen-
tare comunista (ingresso via 
della Missione 1). una confe-
renza-stampa sul tema c II PCI 
e i problemi attuali della le-
gislazione cinematografica». 
Introdurra il compagno Gior
gio Napolitano, responsabile 
della Sezione culturale del 
PCI. 

Si tenta di ricostituire il quartette 

Tre dei Beatles 
rimetterebbero 
insieme i cocci 

E' stato proposto al chitarrista tedesco Klaus 
Voorman di prendere il posto di Mc Cartney ? 

RSI \j/ 

LONDRA, 22 
Gli ambient! musicali londi-

nesi, che da parecchi mesi se-
guono le vicissitudini dei di-
vorziati Beatles, sono nuova-
mente sul chi vive: il chitar
rista tedesco Klaus Voorman, 
di gran lunga la migliore chi-
tarra-basso del suo paese. 6 
giunto nella capitale britdnni-
ca per prendere contatti con 
John Lennon. Ringo Starr e 
George Harrison. Ricordere-
mo che Voorman 6 stato col-
la bora tore del quartetto di Li
verpool in diverse occastoni. 
ultima quella del cosiddetto 
long-playing d'addio. intitolato 
Let it be (anche se. all'uscita 
del disco, nulla si saneva. uf-
ficialmente. sulla separazione 
dei Beatles). II ventinovenne 
Voorman 6 un chitarrista dal-
1' < oscura popolarita >: egli. 
non^stante le sue indubbie ca-

Ritorna a settembre 
la Nlostra di Pesaro 

La settima edizione della 
Mostra intemazionale del nuo-
vo cinema avra luogo, a Pe
saro, dall'll al 18 settembre 
1971. In essa verranno pre-
sentati un massimo di venti-
due lungometraggi di nuovi 
autori. con particolare riguar-
do alle «opere prime > e ai 
film delle giovani cinemato-
grafie. II regolamento della 
manifestazione. diffuso in que 
sti giorni in tutto il mondo 
dal Comitato degli enti promo-
tori e finanziatori. era gia sta
to preceduto dai primi contatti 
con gli ambienti internazionali 
del nuovo cinema, cui la Mo
stra dedica tradizionalmente 
la propria attenzione. Sono gia 
numerose le richieste di iscri-
zione alia manifestazione da 
parte di produttori e registi 
stranieri. 

Gli obiettivi della diffusione 
dei film presentati e della 
loro piena comprensione criti-

ca saranno perseguiti anche 
quest'anno. privilegiando due 
strumenti su cui si e fond a to 
il pieno successo di critica e 
di pubblico della scorsa edi
zione: 1) il sottotitolaggio del 
film in italiano e la diffusione 
da parte della Mostra stessa 
delle opere nnn distribuite dai 
noleggi commerciali e d'« es-
sai *; 2) i < quaderni informa-
tivi» contenenti la documen-
tazione critica e culturale sui 
singoli film presentati. Lo 
scorso anno i quaderni furono 
ventuno per un totale di oltre 
700 pagine e di 22.000 copie. 
Quanto ai film provenienti dal
la sesta edizione. a parte set-
te di essi (sul totale di di-
ciannove stranieri) che sono 
entrati o stanno per entrare 
nel circuito c normale» o in 
quello d'e essai ». quasi tutti 
gli altri sono stati fatti ciroo-
lare dalla Mostra stessa. a 
tutt'oggi" in oltre 22 citta per 
110 proiezioni complessive. 

Mostre d'arte: De Vita a Roma 
i 

* - • ' - * 

Piu nero del nero di Goya 

Luciano De Vi ta - Roma; « I I 
nuovo torcoliera» (via Al i 
tor! 2S); fine al 31 marzo; 
ora 11-13 e 17-20. 

Con il titolo autobiogranco 
« Nd mio giardino ». Luciano De 
Vita espone a Roma, dopo Bo
logna. numerose pitture. scul-
ture e acqueforti che fanno uno 
straordinario ciclo organico co
me gia quelle presentate, nel 
1967. con il titolo « L'altare di 
Bologna». Ann. I bronzi dd-
1'autoritraUo e del c Gigante 
che porta il nore » sono fusio-
m di figure in le&io dipmto che 
facevano parte dell'< Altare». 
Tutto il cido « Nel mio giardi
no » e in rdazione plastica con 
lc* scene e l costumi dtsegnati 
da Luciano De Vita per c Tu 
randot > di Puccini data al Co 
munale di Bologna, nd dicenv 
bre' 1970. D valore di qAeste 
scene e grande. al di la del 
fantastico risultato teatrale e 
plastico: per De Vita esse han
no signincato la Uberazione nel-
lo spazio reale di tutte le pos-
sibilita liriche. erotiche e visio-
narie. tragiche e grottesche. che 
possono fare i contemiti di una 
favola contemnoranea ai livelli 
d'unmaginazione di musicisti co
me Prokonev e Bartok. L'acqua 
forte stessa. ndla sua tecnica e 
fantasia di «capricho > neô  
goyesco. ora assume nel segno e 
ndla materia il gesto e l'azia 
ne della fantasia in uno spa 
zk) teatrale. 

n titolo autobiogranco «Nd 
mk> giardino > va preso con iro-
nia e gusto ddla metafora. Al
io scopo sarebbe stato utile ri-
stampare. nd catalogo di Ro
ma, il saggio di Pietro Bonfl-

glioli. per il libra di 12 fogli 
all'acquaforte tirato ki 90 esem-
plari dalla Galleria de' Fosche-
rari, che del giardino e delle 
figure dd giardino da un'inter-
pretazione psicoanalitica freu-
diana di f&ntasmi-proiezioni dd-
I'eros. U giardino. pert, vuoi 
in senso autobiogranoo freudia-
no e vuoi in senso sociale. so-
miglia roolto a queUa stanza. 
la «Quinta dd sordo*. dove 
Francisco Goya si isolo e di-
pinse sui muri le terribiU vi-
sioni e previsioni sul destino 
degli uomini dopo l'invasione 
francese ddla sua Soagna e 
il naufragio ddle speranze. che 
proprio dalla Francia rivoluzio-
naria vemvano. di cambiare la 
vita anche in Spagna. II cdi-
ma > poetico e civile di tutto 
il cido rdizzato da De Vita e 
molto vicino a quello ddle c pit
ture nere ^ di Goya e delle ac
queforti piu nere. cariche di 
notte e di panico. che flgurano 
una umanita dominata dalla vio-
lenza e dalla irrazionalita sui-
cida. C'e naturalmente un for
te carattere autobiografico nd-
le figure violente e mostruose 
del giardino ma dd dipende dal 
fatto che De Vita, da artista. 
preferisce registrare sulla pro 
pria ngura sia la mostruosita 
sia Firrazionalita. 

Nel grande volume di acque 
forti. forse il documento piu tra 
gico di una generazione artisti 
ca italiana che vede mutil.vo 
e sconfitto il proprio eros dal
la vioienia dd modo di vita 
borghese, De Vita riprende con-
tinuamente figure e frammenti 
della sua ricca. precedente pro-
duzione graflca. Ci sono molte 
citazioai one servono a dare la 

misura di quanto i mostn siano 
piu mostri. la violenza sia piu 
videnza, 1'irrazionalita sia piu 
irrazionalita. Sembra. qua e la. 
di vedere, ndla notte. dd gi-
ganti somiglianti a Gargantua 
e Pantagruel e che trasonano 
bestemmiando malattia e vec-
ohiaia. Ma De Vita, mentre mo
stra tale crescita di violenza, 
ingigantisce anche 1'evidenza dd 
fantasma. ddlo spaventapasse-
ri vuoto che. sempre in Goya. 
viene ridicolizzato mentre mi-
naccia Tumanita impaurita. 

In akune pitture con a nima
il. scimmie e cavalli. ritorna il 
« capnecio » go>esco come con-
tinua mutilazione dell'eros in 
un mondo molto ostile. Le scul-
ture dipmte sono realizzate con 
una maniera allegra « pop» n-
portata a una plastica metafi-
sica luttuosa. e sono il risvdto 
dei capricci notturni. Qui De Vi
ta vede aUarmato degli uomini 
irresponsabili di una umanita 
fanciulla che gioca, che diva-
ga, che si offrono a chi pud 
manipolarli - come giocattoli o 
cubi di una stanza metaftsica 
calla maniera di De Chinco*. 
In quesb uomini-giocattoli si 
spengono anche la violenza del 
segno e dd gesto autobiografi
co (sulla linea espressionista di 
Goya Ensor • Orozco • Pollock-
De Kooning). Non sdtanto la 
ragione. nd senso che fu detto 
da Goya, e addormentata - di
ce Luciano De Vita — ma sem
bra suicida o annichibta dai 
troppi < tranquillanti ». 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: teulture e pittu
re del ciclo « Nel mio giardino > 
di Luciano D< VU«. 

pacita, sembra aver sempre 
preferito restare in incognito, 
limitandosi ad accompagnare 
grandi vedettes, senza costrui-
re un futuro musicale tutto 
per se. 

I Beatles conobbero Voor
man nel '61, durante una lun
ga permanenza ad Amburgo. 
(quando il quartetto suonava 
con Tony Sheridan, prima cioe 
di incidere Love me do e 
Please, please me. che li re-
sero famosi in Germania e poi 
nella stessa Inghilterra. Dopo 
il successo mondiale. i quat-
tro Beatles si ricordarono di 
Voorman e lo utilizzarono spes-
so come collaboratore. 

Nelle ultime settimane, du
rante il processo intentato da 
Paul McCartney per mettere 
fine alia societa commercia-
le della Apple, si sono final-
mente delineate le parti in cau
sa: George. Ringo e John han
no esplicitamente lasciato ca-
pire che faranno fronte unico, 
stufi ormai della prepotenza di 
Paul McCartney. In questi gior
ni. infatti. i « tre coalizzati > 
devono essersi incontrati di
verse volte, non avendo impe-
gni musicali. per U momento. 
singolarmente. Da questi (in-
contri e nato un teiegramma 
con cui John. George e Ringo 
proponevano. soltanto pochi 
giorni fa. a Paul (che si tro-
va negli Stati Uniti per il Un
do del suo disco), di tornare 
a Londra per fare delle inci-
siom. Paul, impegnatissimo 
con i recenti successi perso-
nali e forse non dimentico del
le recenti beghe, non ha in-
vi a to risposta ai suoi ex-com-
pagni. Dopo di cid. John. 
George e Ringo hanno chia
mato Voorman (che. almeno 
da un punto di vista tecnico. 
potrebbe sostituire egregia-
mente McCartney. L'arrivo di 
Voorman ha suscitato sensa 
zione fra i discografici e sul
la stampa inglese: il Daily 
Mirror, per esempio. dice ad-
dirittura che « Voorman e sta
to scelto per sostituire Paul 
McCartney». mentre altri af-
fermano che net colloqui tra 
Voorman e il triumvirato 
(John. George e Ringo). si sa-
rebbero addirittura fatti pro-
getti e programmi di incisioni 
e di possibili tournees in un 
awenire molto prossimo. 

Al momento. le notizie sono 
queste, e nessuno pud immagi-
nare. data l'imprevedibilita dei 
personaggi, che cos'altro suc-
cedera nel clan dei baronetti. 
John Lennon. l'unico che ha 
spezzato il silenzio degli ulti-
mi giorni. npete sempre to 
stesso ntornello: «Non estste 
nessuna possibilita. almeno per 
ora. di ricostituire i Beatles*. 

E' di questi giorni la notizia 
che la Camera dei Comuni ha 
approvato in seconda lettura 
un disegno di legge che impe-
dird di tenere in Inghilterra al
tri Festival di musica pop. II 
disegno di legge e stato pre-
sentato dal deputato conserva-
tore dell'Isola di Wight. Mark 
Woodnutt. che. date le sue idee 
politiche e la sua residenza a 
Wight, e stato maggiormente 
colpito dall'annuale convegno 
giovanile di musica pop. Come 
al solito. la legge e un traboc-
chetto: non e che i Festival 
siano esplicitamente vietati. 
ma vengono imposte agli or-
ganizzatori infinite restrizio-
ni. in nome deU'cordine pub
blico*. tali da rendere pratica-
mente impossibile U ripetersi 
di tali manifestazioni dd ge-
nere. Salvo un paio di esoo-
nenti laburisti che hanno de-
finito la legge c una violazione 
dei diritti dd giovani > tutti 
gli altri. oonservatori e labu
risti. hanno votato a favore. 
Sembra dunque certa I'appro-
vazione finale del disegno di 
legge, hi terza lettura. Tutta
via. il Festival di Wight quel
lo preso di mira dal progetto. 
si terra lo stesso. I fratelli 
Foulk. 1 due giovamssirai im-

Eresari che lo orgamzzarono 
> scorso anno (fu un fiasco 

commerciale pauroso. peggio 
ancora di quello di Woodstock. 
e i due fratelli devono ancora 
ammortirzame le perdite con 
il disco e il film del Festival 
dell'anno scorso. che verranno 
lanciati fra breve in tutto il 
mondo) henno affermato che 
non faranno assolutamente 
marcia indietro nei loro pro-
getti e che il Festival si svol-
gera senz'altro anche questo 
anno. 

Maurice Chevalier 
ricoverato 

in osservazione 
PARIGI. 22 

Maurice Chevalier si trova 
da venerdl scorso in osserva
zione all'ospedale americano di 
Parigi. II celebre cantante. che 
ha 82 anni. si era recato in 
ospedale per sottoporsi al con-
sueto controUo medico annuale. 
Benche i medid abbiano deciso 
di trattenerlo in osservazione 
piu a lungo del previsto. alio 
scopo di proseguire i loro esa-
mi. lo stato di salute di Che
valier sembra non ispirare al-
cuna inquietudine. 

Armstrong 
si i alzoto 

NEW YORK. 22 
Per \a prima vdta da quando 

e stato ricoverato aH'ospedale. 
martedi scorso. Louis Armstrong 
si e alzato ed ha consumato a 
tavola il suo pnmo pasto. 

II medico personale del cele
bre solista di Jazz. doit. Gary 
Zucker. ha detto che Armstrong. 
che ha 70 anni. ha un ecceUente 
morale e one soltanto per pre-
cauzkme egli si trova ancora 
nel reparto riservato al malatt 
obe neceasttano di attente cure. 

controcanalc 
TUTTO PRESTABILITO ? -

I Buddenbrook, si avvia ormai 
verso la concluslone: abbiamo 
gid vlsto cinque delle sette pun
tate che costi\uiscono il telero-
manzo. In ogni puntata, e an
che in questa quint a, sono ac-
caduti molti fatti: rovesci di 
fortuna, successi. nascite, ma-
trimoni, divorzio. Eppure, ripe-
tiamo. si continua ad avere la 
impressione che nel corso di 
questa famiglia non muti nulla. 
II che. ci pare, equivale a un 
fallimento per un teleromanzo 
che e tratto da una opera nella 
quale vengono narrati la pro
fonda trasformazione. il de/int-
tivo declino non solo di una fa-
miglia, ma di una intera classe 
sociale, la borghes'xa. 

l\ fatto e che in questo see-
neggiato — scritto dall'inglese 
Jack Pulman, adattato da Chiu-
sano. Fenoglio e Storelli. e di-
retto da Edmo Fenoglio — tut
to ha Varia di essere stato sta-
bilito sin dall'inizio. Ora. que
sto potrebbe essere anche il ta-
glio giusto. se conferisse alia 
narrazxone il sapore della fatali 
td e. soprattutto. se significasse 
che le manifestazioni della de
cadenza appaiono come ineuita-
bile sviluppo della solidifd e del 
potere trionfale della famiglia 
Buddenbrook e della sua classe. 
Questa e, infatti, nel romanzo 
la grande inluizione di Thomas 
Mann: la grande borghesia par-
tava nel suo seno i semi del suo 
declino nel momento stesso in 
aii ascendeva al potere e sem-
brava piu solida. Gli stessi * va-
lori ». che nel periodo del ful 
gore la rendevano forte si rove-
sciano lentamente nella ragione 
della sua decadenza. Una visto-
ne sforirisfica e. in una certa 
misura. dialettica. del destino di 
una classe. Ed e appunlo pet 
questo. che nel romanzo. regno 
Vambiguitd: perchi tutti parte-

cipano del medesimo processo t 
ogni luce ha la sua ombra. 

Ma nel teleromanzo non i 
affatto cosl Qui non c'i alcuna 
ambigmtd: anche se. come ab
biamo detto. i caratten non sit-
no platealmente contrappostt, 
tuttavia ognuno ha fin dall'ini
zio la sua parte e la svolge 
quasi per suo conto. Cosl. ad 
esempio. Tom rappresenla la so-
lidita e Christian la corruzione; 
cost la consolessa rappresenta 
la signorilita e uno come Pei-
maneder la volgarila. Non c'i 
nemmeno il sospetto che Tom e 
Christian incamino. invece. un 
intreccio, e che Vun fratello nel
la sua solidifd borghese. nel suo 
culto per il lavoro riesca solo 
perche controlla e reprime — 
faticosamente — proprio quegli 
imputsi e quelle inclinazinni che 
Valtro fratello pud solo subire. 
nonottante i suoi sforzi Al qua 
dro sfunge Tony, che nel roman 
zo. e una creatura viva e con 
traddittoria. quasi t'espresttone 
di un hfin/0 vitale che nnn $\ 
rasscgna. mentre sul video * 
quasi una ifterica A questa de 
bolezza di fondo. contribuisce la 
recitnzionr di quasi tutti gli at 
tori, che sono come clnusi nella 
loro parte, immohih nella loro 
maschera. Solo Glauco Mauri, ci 
sembra. ha di tanto in tanto. 
alcuni sprazzi che rendono. al
meno in parte, la complessita 
del suo pertonaggw. 

Al proprio oppotto sta lleana 
Ghione che. nonostante il suo 
evidente impegno. non la che 
ripetersi E. diremmo. simbolo 
del fallimento del teleromanzo 6 
Valentino Corlese. che da tre 
puntate pasta sul video enrne 
una presenza sconosciuta nono-
stante il suo personagnio sia. nel 
romanzo di Mann, di importanza 
capitale. 

g. c. 

oggi vedremo 
UN IMPIEGATO MODELLO 
(1°, ore 21) 
Per la sene « giallo di sera >. Carlo Giutire — nei panni del solito 
ispettore Blavier — e alle prcse con un comphcato caso di furto 
in una agenzia immobiliare. II maggiore indiziato e infatti un im 
piegato modello che la sera del furto si e fermato a lungo in urfi-
cio e poi e scornparso Ma 1'impiegato viene trovato morto e la 
vicenda si complica nuovamente. Accanto a Giuffre. recitano Fran
co Volpl. Tullio Valli. Maria Grazia Sughi. Franco Scandurra. Adolfo 
Gen. Augusto Mastrantoni. 

BOOMERANG 
(2°, ore 21,20) 

Tre servizi. anche questa sera. II primo — che avra seguito gio-
vedi nel tradizionale dibattito — e dedicato al «femmmismo» 
ed e stato realizzato da Marco Montaldi. Si tratta di una inchiesta 
realizzata in vari paesi europei attraverso numerose interviste con 
dirigenti e militanti di qtiei numerosi movimenti per I'emancipa-
zione della donna che sono fioriti nel corso degli ultimi mesi. 
Un altro servizio. firmato da Orazio Pettenelh. e dedicato a Le 
valanghe. II terzo si intitola 11 mercalo delle gambe. e firmato da 
Alberto Sironi e si articola come inchiesta sulla vasta organizza
zione esistente in Italia per recuperare e formare nuovi c talenti 
calcistici >. 

ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
E DELLA TECNICA (1°, ore 22) 
Protagonists di questa serata e lo scienziato Salvatore Luna, pre-
mio Nobel 1969 per la medicina. costretto ad abbandonare I'ltalia 
subito dopo la laurea perchfe ebreo. Luna ha svolto la sua atti-
vitA di ricercatore soprattutto negli Stati Uniti. dove attualmente 
e direttore deU'Istituto di microbiologia al Centro di tecnologia del 
Massachusetts. Luria parlera non soltanto delle sue ricerche e 
scoperta nd campo della biologia sopramolecolare. ma anche dei 
rapporti fra scienza e guerra e sulla responsabilita ddlo scienziato 
nd confronts dell'applicazione ddle sue scoperte. 

IL TOPOLINO 
(2°, ore 22,30) 

Originate televisivo di Peter Lewis, della sene Spazio per due. la 
breve commedia affronta il tema delle prime incomprensioni e 
difficolta nd rapporto di una giovane coppia. II punto di par-
tenza e un topolino, la cui presenza (dd resto incerta) mterrompe 
il ritmo di una quieta serata casalinga e mette a nudo la realta 
della ensi latente della coppia. I protagomsti di questa stona sono 
Milena Vukotic e Alvaro Piccardi. La regia e di Dino Partesano. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 Sapere 

GU anni piu lunghi 

13,00 Oggi carton! animati 

1330 Telegiomale 

14,00 Una lingua per tutti 

17.00 Paolino in soffitta 
17^0 Telegiomale 

17,45 La TV del ragazzl 
Spazio: Gli eroi di 
cartone 

1845 La fede. oggl 

19.15 Sapere 
La societa postindo-
striale 

19/45 Telegiomale sport 
Cronache italiane 

2030 Telegiomale 

21,00 Giallo di sera 
za e della tecnica 

23.00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 

21^0 Boomerang 

22^0 Spazio per du« 

Radio 1° 
Ciorate radio: or* 7, S, 

12 . 13. 14, 15. 17. 20, 23; 
6: Mattutino musicale; 7,45: 
coounsMiooi paclamentari; t , 3 0 : 
La canaeai del mattino; 9,15: 
Voi «4 to-, IOT Sa«cial« CR; 
11,3<h Ganarla «el awloJram-
mm 12,31: f*4tnco accalara 
eccatarat 13.15: I I Testacoda; 
14> Boo« pownnmo: 16: Oa> 
da ««r«cj 14.20: Par vol flio-
vani; 18.45: Italia cHa Mvom 
I t : Cira«hMa>. 1 9 ^ 0 : Matt 
20,20i « I f* ban© la auacfta-
ra • . Mafodramroa la tra attl 
di Antonio Soawia. Masks di 
Claaappa Vardl; 22,35: CMa-

Radio 2° 
«.25. 

10.30. 
15.30. 

24; «: 

Giornal* radio: ora 
7.30, «.30. 0.30. 
11.30. 12,30, 13.30. 
10,30. 17.30, 22,JO. 
II mattinlaraj 7.40: 
no ca* i Rotlinfl Stonaa a 
Ciamn M a c d i t ,40 i Sooai a 
colori dan'OKhaatra; 0,50. • Un 

crate* a aVoMljra a. di 
failthi I O . O S I Caaraal 

•ar tattli 1 0 , 3 * O i l aula >•> 

ma 3131 ; 12.35s Alto 
dimento, dl Itaaao Arhor* • 
CianM Boncompaaal. 14,05* 
La caozoni di Sacraaso 1971; 
16,05: Studio apart©; 18.15: 
Looa *layinfl; 1 8 ^ 0 : Spetiaia 
CR; 19.02: •atlOMtn*; 19.20: 
« Not, pOfXXo di Dio • ; 20.10: 
Moakamatcli; 21s Piacarola 
ascoito; 21.20: *1wa powti 
21.40: Notnta; 22: I I aansatf-
toto; 22.40: La portatrica di 
pana, di Xaviar da Moataaia; 
23,05: Mosica l iajaia. 

Radio 3° 

Ora 10; Cincarto di aparta-
ra; 11.15: Masicha italiana di 
ossn 11,45: Concerto aaroccoi 
12.20: Itirwrari opariatkfa I I 
etimo Vardi. Tana li anwia-
•iona; 13: latanaeoo: 14: Sa-
lotto Ottocanlo; 14.30: I l ditto 
in vdrina; 15,30: L'ancllo dai 
Nibalunso. Torn etoroatat 
Cottardamiaarwns. Taato a an»-
•tea di Richard Waanar; 17.40i 
l a a in microaolco. 18s Notisi* 
dal Terzo; 18,45t • I I eete a 
I'attra atarfaa— at I t .OSi Con-
carto dl oaai aaraj 21> I I Giar> 
nele del Tanoj 2 1 ^ 0 . Triaa-
ns liitvriMattofMto #aH oowyvisF 
tori 1870 laaatta aatl'Uaaaaa. 


