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Commozione in Francia per la scomparsa di Pablo Picasso 

A 92 anni si stava preparando 
a una nuova awentura pittorica 

L'omaggio del compogno Roland Leroy - Una dichiarazione del regista Clouzot - « Dicono che sono stanco, che non lavoro piu. Glielo faro vedere io » 

DALLA PRIMA 
dare che avrebbe esposto nel 
mese di maggio, al Festival 
di Avignone, oltre duecento o-
pere recenti. A questo propo-
sito aveva preso contatto col 
direttore del Festival, Paul 
Puaux, ed aveva proceduto 
con lui alia scelta del quadri 
e dei disegni che il pubbli-
co avrebbe potuto ammirare 
per la prima volta (e che am-
mirera) al Palazzo dei Papi. 

Una settimana fa era corsa 
in Spagna la voce che Picas
so era morto. Ieri una noti
zia analoga era circolata in 
Italia, negli ambienti dei mer-
canti d'arte. II fatto e che da 
qualche giorno le condizioni 
di salute dl Picasso s'erano 
nuovamente aggravate. S'e 
parlato di un edema polmona-
re, ma la sua morte, secon-
do quanto ha riferito il dot-
tor Ranee, e stata causata da 
un collasso cardiaco interve-
nuto nel momento in cui Pi
casso si stava alzando dopo 
una notte tranquilla. 

In pratica, pur non goden-
do piu da qualche tempo del-
la sua eccezionale e proverbla-
le salute, Picasso ha lavorato 
fino all'ultimo giorno con la 
stessa gioia miracolosa e gio-
vanile di creare, di cercare, 
di inventare, che lo aveva sor-
retto nel corso di piu dl set-
tant'anni di attivita artistica. 

Paul Puaux, direttore del Fe
stival di Avignone, una delle 
ultime personality che hanno 
xeso visita a Picasso sei gior-
ni fa, ha detto di averlo tro-
vato in pieno lavoro. A qua
si novantadue anni il « grande 
malagueno» (cosi lo chiama-
vano ancora i rari superstiti 
del periodo di Montmartre ri-
cordandosi ch'egli era nativo 
di Malaga) lavorava con 
straordinario vigore, a volte 
fino alle tre del mattino, ed 
aveva iniziato una serie di te
le, ancora sconosciute al pub-
blico ed ai critici, che rappre-
sentano «un nuovo periodo 
della sua arte». • 

Sbarazzato dall'ossessionan-
te erotismo dei suoi disegni 
della seconda meta degli an
ni '60, l'opera di Picasso — 
ha raccontato Puaux — era di-
ventata piu calma, piu sere-
na, meno torturata. 

Quando un uomo, a oltre 90 
anni, ha la forza di affron-
tate un nuovo periodo della 
sua arte, non si pub non ri-
manere meravigliati e ammi-
rati. Un giorno il gjande poe-
ta turco Nazim Hikmet ave
va detto: «Devi vivere con 
una gioia cosl profonda da 
piantare a novant'anni un uli-
vo e credere che lo vedrai 
crescere ». 

Cancelli 
ermeticamente 
chiusi 

Cosl e stato di Picasso. A 90 
anni aveva affrontato una nuo
va esperienza pittorica con la 
convinzione che l'avrebbe por-
tata fino in fondo, apprez-
zando la vita attraverso il la
voro, anche nella fatica e nel-
le difficolta che dovevano de-
rivargli dalla sua eta: lavora-
re senza mai cedere un atti-
mo a chi ti dice di fermarti. 
di riposarti, lavorare perche 
soltanto nel lavoro la vita tro-
va il suo senso piu profon-
do e la sua ragione d'essere. 

In che cosa consiste que
sto « nuovo periodo » dell'ar-
te picassiana? 

« Lo vedrete — ha detto an
cora Puaux — il prossimo 23 
maggio al festival di Avigno
ne. Si tratta di oltre 200 tele 

e disegni, eseguitl tra il 1970 
e la fine del 1972. Sono bam
bini, donne, strumenti musi-
cali, flauti, uccelli. C'e anche 
un paesaggio bellissimo, cosa 
assai rara nell'opera di Picas
so)). 

In realta Picasso preparava 
due esposizioni: una ad Avi
gnone ed una a Nizza. Alia 
direttrice della gallerla niz-
zarda Picasso aveva detto: 
« Dicono che sono stanco, che 
non lavoro piu. Glielo farb ve
dere io se lavoro o no ». 

I cancelli della villa « Notre 
Dame de Vie » a Mougins, una 
delle piu segrete dl tutto il re-
troterra di Vallauris, sono da 
stasera ermeticamente chiusi. 
Da qualche anno, del resto, 
Picasso — in altri tempi sem-
pre mescolato alia folia meri-
dionale — non riceveva che 
pochi intimi. Vero e che nel-
l'ottobre del 1971, in occasio-
ne del suo novantesimo anni-
versario, allorche gli erano 
stati resi onori nazionali dal 
governo francese con una in-
dimenticabile mostra al Lou
vre, egli aveva lasciato alia 
porta numerose personality 
del mondo della cultura inter-
nazionale venute a rendergli 
omaggio. Recentemente i can
celli s'erano aperti per la si-
gnora Leris, direttrice e pro-
prietaria dell'omonima galle-
ria parigina, per l'editore sviz-
zero Skira e per il poeta spa-
gnolo Rafael Albert!. 

«Notre Dame de Vie» 6 
un grande edincio di 34 stan-
ze, con due torrioni laterali 
e un parco di otto ettari: ed 
e per via di quel due torrioni 
che gli abitanti di Mougins 
dicevano che Picasso s'era 
comperato un castello. 

« Morire 
nelle proprie 
scarpe » 

Al grande pianista sovietico 
Richter, che era venuto a 
trovarlo tempo fa e che, co
me tutti i visitatori, s'era me-
ravigliato della sua fecondi-
ta, Picasso aveva risposto ri-
dendo: «I1 Padretemo e io 
siamo un po* della stessa pa
sta. Un giorno il Padretemo 
crea una foglia. Poi ne crea 
a migliaia, a milioni. Perche 
fame tante se gia la prima 
foglia era perfettamente riu-
scita? Perche il Padretemo e 
come me: cerca». 

Secondo calcoli affrettati 
fatti nelle redazioni delle gran-
di agenzie di stampa, si cal-
cola che l'opera monumenta-
le del maestro si componga 
di oltre 10 mila tele e dise
gni, 30 mila illustrazioni di 
libri, decine di migliaia di 
litografie e stampe, 300 scul-
ture e ceramiche. Picasso e 
anche uno dei valori piu si-
curi e quotati sul mercato 
mondiale deU'arte. Alcune sue 
tele del primo decennio del 
secolo come sMaternita in ri-
va al mare », « Autoritratto », 
ecc. sono state vendute a 
New York, Londra e Parigi 
tra i 200 e i 300 milioni di lire. 
Le opere del periodo «blu» e 
«rosa», tra le piu rlcercate 
(i pezzi migliori si trovano 
a New York, a Mosca e a Le-
ningrado) supererebbero og-
gi il mezzo miliardo. E tutta-
via, benchd ricchissimo, ben-
che gloriflcato come nessun 
pittore Io fu in vita, Picasso 
non ha mai cessato un sol 
giorno di lavorare, come Re
noir, che a ottant'anni, le ma-
ni deformate dall'artrosi, si 
faceva legare i pennelli alle 
dita rattrappite e continuava 
a dipengere con incredibile 
freddezza. Come abbiamo det
to. se la morte non lo ha 
colto al cavalletto, la malat-
tia non gli ha impedito tut-

tavia di dedlcarsi, fino all'ul-
tlmo, alia sua instancabile ri-
cerca. 

La notizia della morte di 
Picasso e stata annunciata al
le IS dalla radio. Alle 17 la 
televislone francese ha sospe-
so i programmi domenlcali 
ed na mandato in onda un 
commovente «omaggio a Pi
casso ». Migliaia di telegram-
mi stanno giungendo in que-
ste ore, da tutte le parti del 
mondo, alia vedova Jacqueli
ne Roque che era accanto al 
marito nel momento del suo 
trapasso assleme alia figlia 
Catherine, di 20 anni. 

II regista Georges Cluzot, 
che realizzb lo stupendo « Mi-
stero Picasso » ha dichiarato: 
«Cinquanta anni di ricordi 
mi tornano alia memoria in 
dlsordine. Quali evocare? Ri-
vedo ancora i suoi occhi di 
antracite, che diventavano pie-
ni di tenerezza. Picasso sole-
va dire: "Bisogna morire nel

le proprie scarpe". E' quello 
che gli e accaduto. Con Picas
so scompare il piu grande 
esploratore di forme che sla 
mai vissuto dall'inizio del Ri-
nascimento ». 

Un'opera 
vivente 
e giovane 

Apprendendo la morte di 
Picasso il grande poeta Louis 
Aragon non ha voluto faro 
dichiarazioni. Si e limitato a 
dire: «E ' difficile trovare pa
role alia misura dell'uomo 
che scompare. Avevo sperato 
di morire prima dl lui...». 

II sindaco di Vallauris, De-
rigen, ha dichiarato: «Vallau
ris gli deve tutto. Senza di 
lui il nostro comune sarebbe 
stato sconosciuto. Grazie a 
lui molti hanno trovato un-

lavoro. Picasso non era sol
tanto un artista di genio, era 
anche un uomo eccezionale e 
per molti dl noi un amico 
insostituibiie ». 

a Come il mondo intero — 
ha dichiarato il segretario ge
nerate del Partito comunista 
francese Georges Marchais — 
sono sconvolto dalla morte di 
Pablo Picasso, nostro compa-
gno. La sua opera vivente e 
giovane e un motlvo di ri-
flessione e di vita per gli 
uomini di oggi e per quelli 
di domani. Essa e alia misu
ra degli sconvolgimenti del 
nostro tempo poichd ne espri-
me le lotte e le speranze. 
Pablo Picasso e uno di quel 
gigantl la cui opera e la 
vita marcano il destino del 
nostro Paese, della sua Spa
gna, dell'umanita interaw. 

Un telegramma in termini 
analoghi e stato inviato da 
Marchais a Jacqueline Picas
so per esprimerle le condo-
flllanze dl tuttl i comunisti 
rancesi. 
Roland Leroy, membro del-

l'Ufflcio politico e responsa-
bile della Commissione cultu-
rale del PCF ha detto: «La 
morte dl Picasso colpisce il 
suo partito come colpisce la 
umanita intera. II significato 
politico dell'opera dl Picasso 
e nella sua stessa natura, nel
la fecondita ribollente del suo 
talento. La sua opera sconcer-
ta per la sua Invincibllita, la 
sua potenza. Le sue dimen
sion! sono alia misura del 
problem! del nostro tempo. 
Picasso non ha mai fatto con
cession!: ne ai canoni della 
estetica ufflciale, no al pote-
re, no" al danaro, n6 alia glo
ria, ne alia moda, n6 al pro-
prio successo. E' questo at-
teggiamento che lo ha con-
dotto naturalmente al comu-
nismo. Lo aveva detto lui 
stesso: "Al comunismo come 
si va alia fontana" ». ' 

I parentl non hanno ancora 
comunicato la data delle ese-
quie e il luogo dove la sal-
ma del grande maestro sara 
sepolta. 
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La celebre immagine della « Colomba » che divenne il manifesto del Congresso mondiale della pace a 
Parigi nel 1948. 

PROFONDA EMOZIONE 
NELLA CULTURA ITALIANA 
Manza: «£' morto il cigno del nostro secolo» - Argon: «£' come il crollo di un pilastro 
portante nell'edificio della storia» - Zavattini: «Lo credevamo immortalev - Doriles: «iYa-
me tutelare deU'arte del '900» - Rassoli: «Ha rappresentato nella totalita il senso della vita» 

ROMA, 8 aprile 
Una profonda emozione ha 

provocato nella cultura ita-
liana la morte di Picasso. Lo 
scultore Giacomo Manzu, rag-
giunto nella sua casa-museo 
di Ardea, ha detto: «E* mor
to il cigno del nostro secolo. 
Sono senza parole. Siamo qui, 
io, mia moglie e i miei figli, 
uniti in un dolore grande 
come la vita, per la scom
parsa di questo uomo che ha 
inventato la pittura modema. 
L'arte italiana contemporanea 
deve tutto a Picasso. Io IT10 

abbracciato per l'ultima vol
ta in Francia nel 1966 v. 

II prof. Giulio Carlo Argan 
da parte sua ha affermato: 
« Nessun'altra grande figura u-
mana, se non quella di Ein
stein ha caratterizzato il no
stro secolo come quella di Pi
casso. E lo ha riscattato. se 
un riscatto era mai possibile, 
dalle sue vergogne. Lo ha vis
suto con estrema intensita, lo 
ha giudicato spesso con du-
rezza, talvolta con ironia, per-
fino con tenerezza, sempre con 
una umanita ed una civilta al-
tissime. Ciascuno di noi gli 

TELEGIORNALE 

Disinformazione calcolata 

Pablo Picat to in una t k l l a » u * ra ra pasMggia t * a Va l laur is . 

Anche il «Telegiornale». 
owiamente, ha dedicate ie
ri sera un servizio a Picas
so: ma lo ha fatto nella con-
sueta linea della disinforma
zione e della mistificazione 
cnlturale che contraddislin-
avono ormai, al di la di o-
gni limite, la produzione dei 
sercizi giornalistici televisivi. 
Mentre sul video scorrevano 
immagini di giovani hippies 
e di ragazze in minigonna. 
il commento (compitato da 
Vanni Ronsisvalle) ricama-
va confuse definizioni della 
arte picassiana. Attraverso le 
quali, perb, Vunica cosa che 
non fillrava era la semplice 
e circostanziata verita della 
passione politico ed artistica 
di Picasso. Non una paro-
la sull'adesione del pittore 
al Partito Comunista: Guer
nica e definito via piu alta 
protesta contro la guerra* 
(che si trattasse della guer-
ra di Spagna e di un'opera 
contro la barbaric dei bom-
bardamenti nazifascisti t 
stato pudicamente tralascia-
tn); c infinc il ricordo di 

una a immagine della pace*. 
attorno alia quale si schicra-
rono i democratici di tutto 
il mondo. Intercssante no-
tazione, provenendo da que
sto telegiornale: senonche, si 
e dimenticato di predscre 
che la colomba di Picasso 
fu disegnata negli anni della 
guerra fredda c divenne il 
simbolo di quel movimento 
dei xParligiani della Paces* 
che il governo americano r 
i suoi satelliti, compreso il 
governo italiano di quegli an
ni. consideravano «nemlci 
della patria* e mettevano al 
bando. Non si tratta di « par-
ticolari*: si tratta, appunto, 
di circostanze storiche che 
spiegano e qualiflcano Vimpe-
gno di Picasso. 

Ignorarli, significa proce-
dere nel modo preferito da 
coloro che costruiscono mo-
numenti al solo scopo di sep-
pellire sotto tonneltate di 
marmo Vautentica memoria 
degli * erol» che dicono di 
vole rgloriftcare. . . 

g. c. 

deve molto della propria di-
gnita umana, della chiarezza 
di coscienza che ha potuto 
serbare nei frangenti peggio-
ri. La sua scomparsa e come 
il crollo di un pilastro por
tante nell'edificio della storia. 
Di lui — che fu grande come 
i piii grandi, Michelangelo o 
Diirer — dirb soltanto che 
nessun impegno. nessuna re-
sponsabilita storica conside-
rd impart al proprio genio, 
al proprio coraggio, alia pro
pria volonta morale n. 

Lo sceneggiotore e pittore 
Cesare Zavattini si e cosi e-
spresso: aSe e morto Picas
so significa che la morte e-
siste proprio per tutti. Lo cre-
devamo unmortale anche nel 
corpox. 

«La notizia della morte di 
Pablo Picasso — ha detto il 
prof. Gillo Dorfles — mi cc-
glie di sorpresa. Ormai Pi
casso era considerato come il 
nume tutelare deU'arte del No-
vecento e pensare che non ci 
sia piu mi lascia veramente 
sgomento. Naturalmente oggi 
come oggi la sua importan-
za nell'arte contemporanea 
non e piu quella che era ven-
t'anni fa, perche altri tipi di 
forme artistiche si sono s»:c-
ceduti negli ultimi 20-30 cn-
m. Comunque credo che Pi
casso resti il maggior piti.i-
re di questo secolo, se non 
altro per la lunghezza della 
sua vita, la mole del suo la
voro e per la sua straordina-
ria vitalita*. 

II direttore della pinacoteca 
milanese di Brera, Franco Rus-
soli ha affermato che «con Pi
casso e scomparso l'unico ar
tista del nostro tempo che ab-
bia saputo rappresentare nel
la totalita il senso della vita. 
La sua scomparsa la parago-
nerei a quella di un Miche
langelo o di un Leonardo, di 
personaggi cioe che hanno da-
to un'impronta veramente to-
tale all'arte e alia cultura, di 
tutta un'epoca. Picasso e al 
vertice dei valori artistici e 
cultural! del "900; ha comin-
ciato un'epoca e possiamo di
re che, gra?ie alia sua lon
gevity, Ilia anche conclusa. 

II cordoglio 
del PCF 

P A R I G I , 8 apr i le 

II Comitato centrale del PCF 
ha diramato la seguente di
chiarazione: 

a Pablo Picasso nostro com-
pagno e morto oggi. Ma la sua 
immensa opera restera. Essa 
arricchisce lo sguardo, la sen-
sibilita. il pensiero degli uo
mini. Essa e iscritta nel mo
vimento della nostra epoca, 
dei suoi conflitti, delle sue 
lotte, delle sue speranze. Essa 
e iscritta negli sforzi dell'u
manita per liberarsi. Padrone 
delle sue prodigiose facolta 
creative, sempre fedele a se 
stesso nel suo continuo rinno-
vamento, Pablo Picasso s'e e-
spresso fino all'ultimo istante. 

• Per la stessa via Picasso 
era venuto al comunismo. E-
lotte e le aspirazioni dei po-
gli ha sempre condiviso le 
poll, del nostro popolo, del 
popolo spagnolo. Attraverso 
Guernica, attraverso le sue co-
lombe di pace, come attraver
so rinsieme della sua opera 
e della sua attivita alia presi-
denza d'onore del Consiglio 
mondiale della pace, egli resta 
uno di quegli intellettuali che 
hanno gettato il loro genio nel
la lotta per la pace e la li-
berta. 

«Pablo Picasso e uno di 
quelli che dominano il nostro 
tempo. Egli appartiene alia 
cultura universale alia quale 
egli ha dato un apporto inso
stituibiie. Egli restera a fare 
onore al Partito comunista 
francese di averlo contato fra 
i suoi milltanti. - II Comitato 
centrale del Partito comunista 
francese ». 

Domani rinauguraiione del nuovo Teatro Regie c Torino 

Una prima > su misura per 
ministri generali ammiragli 

I consiglieri comunali comunisti hanno respinto I'invito: un gesto 
che ribadisce la richiesta avanzata dal PCI di una politica culturale 
in cui il teatro viva come centro produttivo aperto alia collettivita 
e non come « monumento » destinato al prestigio e alia mondanita 

DALL'INVIATO 
TORINO, 8 aprile 

A un paio di glornl dal-
l'lnaugurazione del Regio la 
battaglia dei post! continua. 
II centralino e sommerso dal
le telefonate di tutte quelle 
mezze figure che, per diven-
tare intere, han blsogno dl 
apparire nelle cerlmonle uf-
ficlali; poi c'e chi, ammesso, 
vuol sapere se il suo posto 
non & troppo lontano da quel
lo del Presldente del Repub-
bllca e chi si preoccupa del 
tipo d'abito da indossare. Ga
la, sera, mezza sera? Piccole 
mlserie che rivelano tuttavia 
il clima di un awenimento 
che, tra mondanita e cultu
ra, rischia di non riusclre 
ne came n6 pesce. 

Alia prima — si sente di
re — ci saranno tutti, salvo 
i muslcisti e i torinesi. Ma-
lignita? Dopo roventi discus
sion! sulla posslbilita di ven-
dere i biglietti a prezzi d'af-
fezione per aiutare il teatro 
o la beneficenza, si e ripie-
gato su una serata a inviti. 
Ma chi invitare? La stampa, 
cara al sovralntendente, si e 
presa circa trecento posti; la 
compagnia e i collaborator! 
dell'Ente han dlritto ad altri 
duecento; ma il grosso e an-
dato ai vari gradi della bu-
rocrazia: oltre ottocento poi-
trone per ministri, generali, 
ammiragli (arrivera quello di 
La Spezia perche a Torino 
non c'e un comando fluviale 
abbastanza alto!), parlamenta-
ri, consiglieri regionali e co
munali — salvo i comunisti 
che non verranno — imple-
gati di concetto e via dicen-
do. Tutti in coppia, s'intende. 

E i torinesi? In fondo il 
teatro e loro, visto che se lo 
pagano. Per la cittadinanza 
«normale», sono stati riser-
vat! trecento biglietti da e-
strarre a sorte tra gli abbo-
nati dei vari tipi — dai si-
gnori ai lavoratori e agli stu
dent! —. Restavano i musi-
cisti che dovrebbero essere 
tra i maggiori interessati. Al
l'ultimo momento qualcuno se 
n'e ricordato e, nei corridoi, 
s'e sentito gridar l'ordine di 
invitare Dallapiccola e Petras-
si. Se gli inviti siano poi ef-
fettivamente partiti non so. 
E ' come se, per un suo nuo
vo stabilimento, la Fiat aves-
se dimenticato gli ingegneri. 

Nel turbine il sovrainten-
dente Giuseppe Erba, pur ri-
cevendo la sua quota di te
lefonate perentorie. prende la 
faccenda con una certa filo-
sofia. Venticinque anni di at
tivita nel teatro di prosa lo 
hanno corazzato. Magro, briz-
zolato, due volte nonno ma 
scattante come un giovanot-
to, sta da un biennio a capo 
dell'Ente lirico sconvolgendo-
ne il sonnecchiante tran-tran 
con grossi colpi reclamistici. 
A lui, -e a lui solo, si deve 
la bizzarra idea di invitare la 
Callas a dirigere la regia dei 
Vespri Sicilian:. Poi la Cal
las arrivo con Di Stefano al 
seguito e questo provoco le 
dimission: del maestro Ga-
vazzeni che, coll'ex tenore, ha 
un'antica ruggine. Al posto di 
Gavazzeni giunse l'ottantotten-
ne maestro Gui, l'ultimo Gran
de dopo la scomparsa di To-
scanini. 

Ora la Callas sta autorevol-
mente al centro della platea 
e sorveglia le prove con un 
sorriso tollerante. Di Stefa
no solleva ogni tanto un po* 
di polverone in scena, mentre 
i movimenti delle masse sono 
lasciati al terzo regista. Me-
lano, un piemontese che la-
vora al Metropolitan di New 
York. II quarto regista effet-
tivo (senza titolo) pare sia 
stato lo stesso Gui che ave
va preso la faccenda in ma-
no per impedirle di degene-
rare, ricavandone un perico-
loso malore. 

Erba, vivacemente attaccato 
per la sua trovata. non si 
scompone. La sola Callas gli 
costa 8 milioni, ma la sua 
funzione e quella di attirare 
i giornalisti che parlano del-
l'ex tigre e. quindi, dell'im-
presa teatrale. La reclame e 
1'anima del commercio e la 
musica non si sottrae alia re-
gola. Come sovralntendente, 
Erba ha un'idea fissa in ca
po: portar gente a teatro, tan-
to che il nuovo Regio gli 
riesce un po' stretto. Quan
do gli chiedo di parlarmi del
le prospettive future accenna 
rapidamente al progetto di 
moltiplicare le recite (alme-
no dodici per opera) e poi 
torna al suo tema preferito, 
il Palazzetto dello Sport, do
ve ha organizzato spettacoli 
per 6.000 persone con un suc
cesso travolgente. 

* Questo — dice — e il mio 
do di petto. Torino dava 32 
mila presenze all'anno alia 
musica. Le ho portate a 200 
mila. Naturalmente ho gioca-
to le mie carte piu popolari. 
Ho mandato pullman in tut
ta la regione a raccogliere la 
gente. con un'accompagnatri-
ce che spiegava l'opera du
rante il tragitto in modo che 
tutti arrivassero con una va-
pa idea della faccenda. E ho 
dato alia gente un ambiente 
senza lusso, dove potessero 
trovarsi in casa propria. Que-
sta e la miglior propaganda. 
Poi, dopo le opere piii note, 
potremo cominciare a propor-
re il repertorio piii difficile, 
a cercare il meglio, ma senza 
abbandonare questa vena che 
e la piii sana, la piii fruttl* 
fera». 

Seduto in uno studio del 
nuovo Regio, in una bella 
poltrona di cuoio, coi piedi 
sulla moquette preziosa (che 
vi carica di elettricita e vi 
da la scossa quando toccate 
un oggetto di metnllo). tro-
vo che il discorso del sovra

lntendente coincide a punti-
no con quello della gente co
mune in citta: «Gran bel 
palazzo il nuovo Regio, ma 
per i slgnori». Erba, natu
ralmente, non lo dice in tut
te lettere, ma quando parla 
del teatro come di un «mo
numento » e fa capire che 
gli «mancano mille postl» 
rivela il disagio di chi non 
sa come conciliare un am-
biente di lusso con una po
litica dl spettacoli popolari. 

Tutti, del resto, sono a di
sagio perche nessuno sa esat-
tamente che fare del «mo
numento ». II sindaco demo-
cristiano e la Giunta. prima 
di cadere in crisi, volevano 
soltanto realizzare una pre-
stigiosa opera pubblica da 
mostrare agli elettori al mo
mento giusto; poi la data 
delle elezloni b stata anti-
cipata e, ora, col teatro pie-
no dl burocrati, ct si con-
gratula in famiglia. II sovra
lntendente Erba, al contra-
rio, non ama il cerimoniale 
e vuol vedere il pubblico ma-
gari in maniche di camicia, 
ma tanto e contento, anche 
se non ha chiaro che cosa 
si deve dare a questa gente 
per distribuire cultura e non 
solo divertimento. 

Cosl tutto va un po' a ca-
so e questa inaugurazione e 
il simbolo della precarieta. 
La storia comincia con la 
precedente direzione (anzi 
« consulenza» artistica) che, 
a quanto pare, ha seguito una 
curiosissima strada: prima ha 
scritturato i cantanti, poi ha 
scelto uno spartito che si 
adattasse alle voci. E son 
venuti fuori i Vespri, opera 
tra le meno riuscite di Ver
di che non costituisce una 
scoperta culturale. A questo 
punto ci si e accorti, come 
si legge in uno scritto di 
mano ufficiale, che «manca-
va il crisma dell'eccezlonall-
ta», e Erba ha proweduto 
ad invitare la Callas. Inline, 
per dare all'operazlone an
che un crisma sclentlfico. si 
organizza (con l'lstituto ver-
diano, sempre disponibile per 
operazioni vistose) un con-
vegno di studi attorno ai 
Vespri. Daranno ulterlore to-

no una pubbllcazione dell'U-
TET sul medeslmi e una mo
stra di Sassu cui si devono 
anche Tallestimento dell'ope
ra e il velarlo del teatro co
me prodotto artistico perma-
nente. 

In questo modo si strizza 
l'occhio in tutte le direzioni, 
senza fare alcuna scelta chia-
ra tra mondanita,. cultura, 
routine. In teatro chi spent 
nel futuro dice: ,«II lavoro 
serio comincia I'll aprile». 
clod 11 giomo dopo l'inaugu-
razione. Ma quale lavoro? Per 
quasi quarant'anni, dopo l'in-
cendio del vecchio Regio. 
l'Ente torinese e rimasto ai 
margini della vita musicale, 
prlvo dl una sistemazione a-
datta e di una direzione ef-
ficiente. Quando si parlava di 
speso necessarie, rAmmini-
strazione comunale (la stessa 
che stava buttando centinaia 
di milioni in scallnate, mar-
mi, specchl ai danni della 
capienza della sala) faceva 
il viso deU'armi; quando si 
e chiamato Un direttore ar
tistico, Previtali, per risve-
gliare l'ambiente lo si e fat
to fuggire perche non si vo
levano novita. Le stesse ini-
ziative del sovralntendente 
Erba sono guardate con so-
spetto; non perche siano con
fuse ma perche rivelano gli 
error! della politica comu
nale. Si aggiunga la situa-
zione di crisi generale degli 
Enti llrici, finanziati nel mo
do piii disordinato, gestiti se
condo una legge nata morta. 

Una situazione, insomma, 
in cui gli errori della poli
tica locale si sommano a 
quelli della politica generate, 
come e owio data l'identita 
delle forze dirigenti. Ci6 spie-
ga la declsione del consiglieri 
comunali comunisti di rifiu-
tare I'invito alia serata inau
gurate: un gesto che riba
disce le richieste dei Partito 
comunista di una reale poli
tica culturale in cui il nuo
vo teatro abbia la sua parte, 
non come oasl di mondanita 
o di prestigio ma come un 
vivo centro produttivo aper
to alia collettivita. 

Rubens Tedeschi 

TELERADIO 

PROGRAMMI 

TV nazionale 
9 , 4 5 Trasmissioni scolastiche 

1 2 , 3 0 Sepere 
Replies delta secenda pun-
tata di « Vonograf.e: il 
fronte pcpclare > 

1 3 , 0 0 O r e 13 
1 3 , 3 0 Telegiornale 
1 4 , 0 0 Una lingua per tu t t i 

Ccrsa di francese 
1 5 , 0 0 Trasmissioni scclastiche 
1 7 , 0 0 G i ra e gioca 

Programma per i piii pTccini 
1 7 , 3 0 Telegiornale 
1 7 , 4 5 La T V dei ragazzi 

c Immagini dal mondo » 
< I sogni di Michel e Chan-
thai > 

1 8 . 4 5 T u t t i l i b r i 

1 9 , 1 5 Sapere 
Settima puntata di « Vita in 
Gran Bretagr.a > 

1 9 / 4 5 Telegiornale sport 
Cronache i ta l iane 

2 0 , 3 0 Telegiornale 
2 1 , 0 0 Colazione da T i f fany 

F i lm. Reg!a ci Blake Ed
wards. Interpret;: Audrey 
Heoburn, George Peppard. 
Patricia Nea!, Mert-n Bal
sam, Wcltey Roo-.e-,-. C o i 
sottile umcnsrrvc, B!aV:e Ed
wards narra in questo film 
le disawe-'ture ci Holly, 
novella Alice ne*-ycrche$e. 
ipnotin»:a dzi fasti della 
metrcpoli statvniter.se. A 
tratti si ir.trav.ede L-I r i -
tratto americano pu-.ge-.te e 
sarcastico, ma «,ro se a'bo 
fr-a'e ripcrta t j t to a!'e p-u 
viete ccr.ve-zicni cells cias-
s-ca favoletta 

2 2 , 5 0 Pr ima vis icne 

2 3 , 0 0 TelegTcrna'e 

TV secondo 
2 1 , 0 0 Telegiornale 

2 1 , 2 0 Incont r i 1 9 7 3 
« Un'cra ccn L i l ia ia Ccsi ». 
Programma a cur* di Ca
ster- Favero 

2 2 , 2 0 Stagione sinfonica T V 
< Le scuoTe raric-tali: g'i 
slavi ». Wusich* di Artcn 
Dvcrak. Direttcr« d'crcKe-
stra Herbert Von Kara'a-i. 
Regia c i Henry - Gecrges 
Clcurot 

r a d io 
P R I M O P R O G R A M M A 

GlORNALE RADIO: ore 7, 8. 12, 13. 
14, 15. 17, 20. 21 e 23.15; 6,05: 
Mattutino musicale; 6,42: Almanac-
cc; 6,47: Come e perche; 8,30: Can-
icn i ; 9: Spettacolo; 9,13: Voi ed 
io; 10: Specisle GR; 11^0. Settima
na corte; 12,44: A'^de i l Italy: 
13,15: Hit Parade; 13.45: Spaiio 
libero; 14,10: Un disco per resta
te; 15,10: Per vci gicvani; 16,40: 
I promessi spesi; 17,05: II gira so
le; 16^5: Intervallo musica'e; 
19,15: Italia che la-.vra; 19,25: Mo-
n-eito musicale; 20,20- Ardata e 
ritorno: 20^0. Sera spcrt, 21.15: 
App-Txlo; 21.45: Concerto; 23.35: 
Discoteca sera. 

S E C O N D O P R O G R A M M A 

GlORNALE RADIO: ere 6.30, 7 ^ 0 , 
B.30. 9 ^ 0 , 10.30, 11^0, 12^0 , 
13,30, 15,30. 16,30, 18,30. 19^0. 
22,30 e 24: 6: I I mattimere: 7 / 0 : 
Buongicrnc; S.14: V.uiica flash; 
8,40: /.'.elocramma; 9,15: Suoni e 
color!; 9^55 Ccpertina; 9^0 : « Giu
seppe V.asini »; 10,05: Canicni per 
tutt i ; 1045: Dalla vostra parte; 
12.10- Regicnali; 12,40: Alto g-a-
aimento; 13^5. E' tempo di Cate-
r i n i ; 13.50- Ccme e perche: 14: 
Su di gir i ; 14,30: Regicnili; 15: 
Punto i-'errcqai'uc; 15.40: Cara-
rai; 17,30 Specia'e GR. 17,45: 

Cria»rate Rcr*a 2131; 19^5: ~r s 
c i canrcni; 20.10: ...E va bere par-
lia-nene': 20^0: Supersonic; 22,43: 
« C>JO Vt? s ' » : 23,05: Jan dal 
viv3, 2 3 . X , / . ' j j ica leggera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore IJSr /.'^siche di Pergc'esi; 10: 
Concerto; 11: Radioscuc'a, 11,40: 
•Vusiche italiane, 12,15: La musica 
re l te-npc; 13^0: Intermeno; 14,30: 
Pslifonia; 14^5- I I 900 storiec; 
16.15: « I 'impresario dells Ca-.»-
r :e »; 17^0: Ciasse urnca; 17^5: 
Fog't d*album; 17,45: Scuola ma-
i « m i ; 15: Neti l ie del Tens; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Concerto se
ra'e, 20: Quinto centenerio delta 
nascita c i Ccpernico; 20.45: Musi-
c^e di Webefn; 2 1 : Giorr.a'e del 
Te-io; 21^0: «l l gatto su!'a spelle». 

Televisione svizzera 
Ore 8,15. Wate-ratica r w d e r r j . 17: 
Te'escvo'a; 17^0: Mate—iatica r-c-
derna; 13.10: Per i ba-nbin:: G^--
rigcrfi; L'ippcpotamo ingerdo; I I 
tcpo; Una gic—iita al pena ; 19.C5: 
Te'eglcma'e (a colcri) ; 19.15: Bii-
der auf Devttch; 19,45: Obtettivo 
sport; 20^0-. Te'egiornale (a colo-

r i ) , 23,40: I car! bugiardi, G-oeo 
a premi (a c c l w i ) ; 21,10: Enei-
c'opedia TV. I canti dell'amore (a 
colori); 21,40: Piii la gola the la 
tpada (a co'ori ) ; 22,25: Ra di Ba-
v!era (a colori); 23,15: Telegiorni-
le (a eoler i ) . 

Radio Capodistria 
Ore 7: Bucn giorno in musica; 
7.30: Notiriario; 7.40: Buon gior
no in musica; 8: Artgolo dei raga:-
ti per le class! superiori; 9; Arte 
operistiche; 9 ^ 0 : Ventimila lire 
per i l vsstro programma; 10: Oi 
melodi* in metedia; 10,15: E' con 
noi . . . ; 10^0: Notiriario; 10^5: Pri-
scillo Mago Squillo; 10,41: Inter-
m e u o musicale; 10,45: Vanna, una 
arnica, unto amicha; 11,15: Ascol-
tlarnoll insieme; 12-14: Musica par 
voi, 12,30 Giornale radio, 13: 
Bnndiamo con. , 14 Disco piu 

disco meno; 14,15: T i rieordi?; 14 
e 30: Notitiario; 14^5: Luned) 
spcrt; 14,45: Lftngplay club; 15JC: 
Discorama; 16: Quattro passi con„. : 
16JO: Notlziario; 16,40: Canta i l 
ccro dal gruppo folcloristico d l Di-
Bnano; 20: Buona sara In mvska; 
20,30: Notiriario; 20/40- Piteosce-
nico cperistko; 21^0 : Chiarotcuri 
musical!; 22: Canxon?, carconi.,.; 
22J0 : Notiriarto; 2 2 4 5 : Grandi in
terpret!: I I comolesso * Schota Can-
tnrum Baslliensis » diretto da Au
gust Wenxinger. 
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