
MEDIA. La Rai assente nelle trattative per la rete culturale. Parla il presidente Clement 
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deettnataarettareruorldalvideo: 
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IncMaate, documented teatro. 
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Mi le le diffusion* dl Arte, via cavo 
kia*rmanla*Francla.Quattro 
mesldopofe commission* per 
l'audk>vWvoaaaa(naalcanala 
cultwoteMfrequenzecnafurono 
daUCmqdlBarliiaconl.Naldnadl 
Artec'tledrfesa del cinema di 
quanta. Tra I film eostenuU 
flnaruiariernonte della rata franco-
t*d*Ka(ltmanoflfmfranc**l 
coma >La now eehraMeo, •L'odlo»; 
eurepelcome •Carodtark», -to 
s|u«rdo d| UHsse>, *dl attri 
continent! come •llprofumo della 
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• PARICI. Dalla colllna che domi-
na II lato sud del XVI arrondisse-
ment, il quartiere pit) rhic di Parigi, 
scende verso la Senna II boulevard 
TWophite Gautier. Nel 19401 tede-
schi avevano proprio qui uno dei 
loro 'quartieri general! piu impor
tant!.' C'ifonia del destino ha volute 
che, al numero 50, avesse sede Ar
te, I'ormai celebre canale tv d'ispl-
razlone europea, ma almeno per 
ora sostanzialmente francotede-
sca. In Francia 6 conosciuta come 
la tv senza*pubblicita-eJhajuna'fa-
ma largamente Mperjore a) pub-
blico che pu6 vantare. Fino a di-
ventare un simbolo di un certo 
snobismo tutto francese.-Arte, rag-
giungendo un'audience media di 
quasUI 4 * - date che giustifica la 
sua esistenza agli occhi dello State 
franecsc, unico garante della sua 
soprawlvensa al di qua del Reno -
havinto la sua scommessa. 

Sulla CMwri da La Cinq 
Piu d| un impiegato coniessa di 

non conoscere le ragionl di questa 
sigla, DeU'orlginale Associazione 
di Rlcerca per la Televisione Euro-
pea nessuho si ricorda, ma lutti so
no orgogliosidella diversita di Arte 
che 6 percepiblle fin dal «c!!rna in-
terno»: atmosfera rilassata, nessu-
na frenesia, nessun rumore inutile. 

be trasmissioni, che si ricevono 
sulla frequen?a di quellache una 
volta fu la Cinq di Berlusconi, inzia-
no alle sette di sera, mentre per il 
resto della giomata il canale e oc-
cupato dalla Cinquieme, una tv di-
dattlca ad alto profile che e un'al-
tra straordinaria realta del panora
ma televisivo francese. 

I programmi di Arte si trovano 
sul prlncipali quotidiani e periodi-

DisabethCarecchio 

«Arte», la tv che non e'e 

LA TV DI VAIME 
«v« 

Intervista a JerOme Clement, presidente di Arte, il canale 
culturale franco-tedesco, voluto piu di died anni fa da Mit
terrand. La sigla sta per Associazione di ricerca per la tele
visions europea. Ed e infatti la salvaguardia del patrimo-
nio^utturaleeuropeo, contra I'olfeisj^jfcierfearla, uno' 
dei suoi' bbiettivi. Ci sono, infatti, trattative in corso per im-
piantare Arte in Svezia, Polonia e Russia. Solo la Rai, no-
nostante numerosi incontri, si mostra «latitante». 

ci, ma per poche decine di franchi 
& possibile abbonarsl a un setuma-
nale che e gia da solo un'awincen-
te rivista. Sfogliandola si trovano 
segnalazioni di serate tematiche, 
film come Metropolis o Howard 
End, concerti, profili di poeti e pit-
torl, trasmissioni storiche, video 
d'autore. 

6 allora per parlare dell'eventua-
lita di importare Arte che abbiamo 
incontrato il presidente JSrOme 
Clement 

La cultura «catodlca> 
Poichfi con le nuove tecnologie 

moltripotizzano che Arte possa ar-
rivare anche sui nostn schermi 
(per ora si riceve in francese o te-
desco attraverso Eutelsat). «La pro-
grammazione di Arte, per il carat-
tere culturale e I'apertura sull'Euro-
pa, non ha eguali - dice Clement 
-. Ed e la sola vera alternativa». 

ANDREA MARTINI 

•Non e vera che la tv sia antitetica 
alia cultura come molti vorrebbero 
farci credere -continua Cl&nent -. 
negli ultimi anni e'e stata una gran-
de remissione davanti alia trasfor-
mazione dei programmi. Sempre 
piO varieta, Sport, quiz e sempre 
meno prodotti di qualita, artistici, 
cultural). Invece, magari minorita-
rio, c'6 un pubblico che richiede 
questo tipo di programmi, e fortu-
natamente Arte 6 intervenuta pri
ma che la domanda si spegnesse 
lentamente ma inesorabilmente» 
Jerome Clement S un inarque, 
ciofi un allievo di quelta prestigiosa 
scuola di amministratori dello Sta
te da cui escono idingenti delle im-
prese pubbliche. Nominate da uno 
degli ultimi govemi socialisti di Mit
terrand, rispoftde risentito alia sola 
idea di una possibile interferenza 
politica: «Tutti mi hanno sempre la-
sciato lavorare in piena tranquillita, 

tutti i govemi succedutisi mi hanno 
favorite nel cercare di centrare l'o-
biettivo. Da quando sono a capo 
della Sept-Arte ho trovato tante dif-
ficoltii, ma mai ostacoli» 
h,P^fi B f f e r t 3 Wcpione 
europea deHa'sila tv e persino sul 
concetto di missione assunta a 
partire proprio da quella che fu la 
volonta di Mitterrand piu di died 
anni fa. «La Francia ha sempre so-
stenuto limportanza delle diverse 
culture europee e la necessita per 
esse di potersi esprimere nella real-
ta dei media. Siamo sempre stati 
consapevoli che bisognava parlare 
di tutta I'Europa per impedire il 
completamento del processo di 
omogeneizzazione al modello 
americano». 

L'idea S quella di procedere su 
un doppio registro' da un lato as-
sociare il maggior numero di paesi 
e dall'altro privilegiare a ogni costo 
il soggetto Europa. Tra le novita 
'96, c'6 un videogiomale europeo, 
in onda quattro giorni la settimana, 
che si aggiunge al quotidiano S 'A. 
•Oltre alia Germania, anche Svizze-
ra e Belgio possono essere consi-
derati veri e propn partner, a causa 
della comunanza linguistica. Ma 
sono in corso trattative per impian-
tare Arte in Polonia, Svezia e Rus
sia. L'awento della televisione nu-
menca in un prossimo futuro per-
metteri di ricevere gli stessi pro
grammi in cinque lingue diverse e 
noi siamo gid pronti In Spagna i 

nostri programmi vengono gia da 
un anno programmati mentre noi 
abbiamo diffuso alcuni dei loro. 
Per la produzione ci siamo dati 
una regola di massima, un terzo di 
area francese, un terzo di area te-
desca e un terzo per gli aim' paesi 
europew 

Sllenzio da vlale Mazzini 
Se gli si fa presente che cosi si 

provilegia un asse Parigi-Berlino, 
jfirome Clement non nasconde 
unacerta imtazione. «Abbiamo de
dicate all'ltalia piu spazio che a 
ogni altro paese d'Europa Risale a 
poco tempo fa una serata tematica 
sulla mafiai). Poi si rende conto del
la piccola gaffe e continua: «Abbia-
mo realizzato una serata Antonioni 
e ancora tanti programmi musicali, 
per il prossimo maggio trasmette-
remo una diretta dalla Scala di Ci-
sella, Del tutto drversa e invece la 
stona dei rapporti ufficiali con I'lta-
lia In questo caso il presidente di 
Arte mostra lo sconforto. «La Rai, 
sarebbe il partner ideate e 10 sarei 
entusiasta se I'ltalia affiancasse gli 
aim paesi. Mi sono incontrato con 
Manca, Dematte e con la MorathV / 
Somde con malizia: «Ho un casset
te pieno delle loro lettere e delle 
loro mtenzioni, ma niente di piO 
concrete. Per stabilire dei rapporti 
bisogna essere in due e I'ltalia, mi 
spiace dirlo, 6 completamente as
sente In una delle ultime occasio

ns durante un convegno a Bologna 
ho atteso invano che qualcuno ar-
rivasse per un appuntamento da 
tempo previsto. II cuore di tutto e 
che.nonc'4 una vera volontapolia-
cadi anivare a un accordp», m, > < i 

'Sela televisione pubblica resiste 
a un accordo, il cinema stringe con 
Arte alleanze fertili. E Clement ne, 
da atto. «Eppure con altn partner 
italiani - con I'industria cinemato-
grafica italiana - abbiamo lavorate' 
insieme. Basta pensare che Arte 
nella sua difesa del cinema euro
peo ha coprodotto molto cindma 
italiano di qualita Tutti gli ultimi 
film di Nanni Moretti, per esempio, 
fino a La seconda volta e molti altfi 
come Aldi la delle nuoolen. 

Durante la conversazione, Cle
ment non fa mai il nome di Berlu
sconi, che perfl affiora jndiretta-„ 
mente a proposito del progetto 

Ghe «Donna» 
imbarazzante 
M^NCHE LA-GRANDE stagio-
B t he della fiction tv pud avere 

ar^K, ogni (ante un intoppo: non 
serripre si pud vincere. Donna 
(Raiuno ore 20,40 domenica, pri
ma puntata), regia di Gianfranco 
Giagni, m'6 sembrato un infortunio 
di percorso per ii genere che pur 
sta trionfando sui teleschermi. Non 
per j'interpretazione e la confezio-
ne, quanta per la storia che e un 
condensate di melensaggini, un 
polpettone ondivago gonfio di in-
gredienti che si pensano popolari 
e sono invece per lo piu banali e di 
gusto basso: un po' di meld, un po' 
di Beautiful, un po' di vecchio cine
ma realistico anni 'SO e dei dialo-
ghi a volte sinceramente imbaraz-
izanti («Voglio solo vivere, essere 
felice... Voglio fare la modella: la 
sola cosa che so fare 6 essere bel-
la», dice una giovane in fuga da 
marito e figlio, piena di impalpabi-
te quanta irritante irrequietezza. «E 
scappata con se stessa e la sua vo-
glia di realizzarsi», spiega un pa-
rente piu pirla che psicologo). 

F&rara (che potrebbe essere 
. anche Vicenza, Pavia o Ancona 
per quel che si vede nella prima 
l tranche) fa da sfondo ad un pacco 
di vicende che ci pentiamo un po' 
di aver aperto. Una coppia scop-
piata (una ragazza inquieta e di 
temperamento instabile lascia il 
marito taxista buono da far schifo 
e il bambino innocente come da 
cdhiratio) provoca"lo'scop'[iio di 

'• urf'iarBa"cdppia (qUelja della ma-
drS Matilde - Ottavia Piccolo che si 
salva dal cataclisma sceneggiato 
con la bravura e 1'intensita, almeno 
lei - e del padre Roberto che do-
vrebbe rappresentare per il gentile 
, pubblico il prototipo del maschio 
QKUSO, vanesio, egoista, legger-
mente pprco, ipocrita: nelle prossi-

rme, puntate si scoprira anche lican-
tropo, spenamo Cosi fa bingo). 
C'6 apche lamante, seppure appe-
na.dismessa, dell'uomo peccatore, 
Paola (Edwige Fenech) che, va da 
se, 61'amica d'infanzia di Matilde, 
hanno studiato insieme ma mentre 

.Matilde ha imparato a parlare ita
liano, 1'amica, non si sa perche, ha 

con Tele+ . «Abbiamo stabjljtgjej l^pjqntondibi le accento france-
centemente delle relaziom con i a r --"" v " ' 
pay-tv italiana; lo abbiamo fattosu 
suggerimento di Leo Kirsch, che 6 
uno degli azionisti. Non c'£ ancora 
niente di preciso da poter rendere 
pubblico, ma ho I'impressiqne chp 
arriveremo presto a delle decisidf 
ni». Arrivati alia fine, Clement se net' 
esce con una riflessione a mezza 
voce. «ln questi giorni si sente dire 
che I'ltalia vorrebbe ispirarsi ai mo
dello istituzionale francese. Forse 
sarebbe meglio che prima si ispi-
rasse al panorama audiovisivo 
francese». 

TEATRO. Al Piccolo un testo di Tabucchi sulla morte dello scrittore portoghese 

Mille fantasmi al capezzale di Pessoa 
• MILANO. «Perche non fame tea-
tro?» si chiede I'autore seduto al 
suo tavolino in una sorta di lettera-
dedlca postuma al suo scrittore 
prediletto. 1,'autore, che per alcuni 
fortunati nel corso di un'anteprima 
ha lotto di persona questa riflessio
ne c Antonio Tabucchi, alia prima 
ufficiale soslitulto dall'attore che lo 
Interpreta, Giorgio Bonglovanni. E 
I'autore al quale si rivolge I'interro-
gatlvo affettuoso, il portoghese Fer
nando Pessoa, fi proprio quello 
che Tabucchi liacontribuito a fare 
conoscere da noi, diventandone il 
piO compluto esegeta, ma aiiejie,'. 
quasi In un gloco degli specchi pi- ' 
randelliano, la voce piO original-
mente«postuma». 

Questo viagglo nelle identita ha 
origine da un racconto, pubblicato 
da Sellario, Gil ultimi Ire giorni di 
Fernando Pessoa, andato in scena 
con successo al Piccolo Teatro con 
I'agglunta del sottotitolo «un deli-
rlo», per I'innamoramonto di Gian-
carlo Dettori (che gia ha interpre-
tato un testo di Tabucchi, // tempo 

MARIA ORAZIA OREOORI 

stringe), per volonta di Giorgio 
Strehler, con la drammaturgia di 
Lamberto Puggelli 

La scatola delle llluslonl 
h \ buio della sala, di fronte a 

una scena trasformata per noi in 
onirica scatola delle illusloni (am-
bientazione di Luisa Spinatelli), 
piombiamo letteralmente dentro la 
ricostruzione immaginaria della 
morte di Pessoa, awenuta il 30 no-
vembre del 1935, a Lisbona, all'o-
spedale di Sao Luis dos Franceses, 
dopo tre giorni di delirio e di ago-
rtia. Fantastica ricostruzione certo, 
quella di Tabucchi, ma tutta tesa a 
ndarci I'incalzare e la sconvolgente 
progressione di una morte annun-
ciata, di una schizofrenia della fan
tasia e della mente che porto Pes
soa a costruirsi in vita dei corri-
spondenti, degli eteronimi, degli 
altri se stesso, dunque, che in tante 
storie diverse, ma egualmente al 
margine come la sua, si incontra-
rono con il loro se stesso creatore 

Cosi, di volta in volta, provenien-
ti dal buio o al di la di un velario in 
cui diapositive ci riportano, ingi-
gantite, le loro Immagini, ecco ap-
panre Alvaro de Campos, Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Bemardd 
Soaies, Antonio Mora, a visitare il 
loro creatore, come una sola molti-
tudine, per dargh I'estremo saluto. 
voci, parole, gesti, sussurri, per un 
lunghissimo addio Eccoli dunque 
di fronte al letto di Pessoa, quasi a 
restituirgli una perduta integrita, 
quasi e voler gndare la loro vita Ii, 
di fronte alia morte di chi nella soli-
tudine di una mente e di una opera 
titanica e misconosciuta, Ii aveva 
pensati alio stesso tempo vivi e fan
tastic!, costruendo loro una biogra-
fia immaginaria, un'identita inven-
tata 

Questo affollarsi di fantasmi da 
grande commedla umana dentro il 
mistero della creazione 6, del re
sto, l'idea guida dello spettacolo di 
Puggelli, Dettori e Strehler, dove la 
creazione si sdoppia anche nel 

rapporto fra I'attore e I suoi perso-
naggi. E qui Giancarlo Dettori, tra-
sformato dal trucco quasi in Pes
soa, e impegnato in un vera e pro-
pno corpo a corpo con i suoi spet-
tr>, scandito dalle note ammaliarri-
ci e canche di tristezza del fado, 
cantata dal vivo dai bravissimi Al-
dina Duarte, Paulo Perreira, Joao 
Mario Veiga nella sua forma piO 
antica e pop&lare. 

II mistero deH'artlsta 
Che altro dire di questo com-

mosso spettacolo-omaggio, dique-
sta dedica affifttuosa a un grande 
del Novecento che attraversd le 
avanguardie restando sempre se 
stesso? Che a sessant'anni dalla 
sua morte, ci rende vicino e alio 
stesso tempo lontano il tormento, il 
«mistero» quasi Ireudiano di un ar
tiste che percorse, nel silenzio del
le povere camere in cui si trovfi a 
vivere, una solitudme volutamente 
al margine, i continenti, gli oceani, 
I'impotenza amorosa, 1'incontami-
nata estraneita dell'inquietudine. Un momenta de «GII ultimi gloml dl Fernando Pauoa-

fa 

se (lt)rse e di un quartiere ferrarese 
abitato da emigrati provenziali, va 
asapere). 

U ACCADIMENTI della 
prima puntata di Donna 
'(the e tratto da un roman-

zo pubblicato: terse lo sceneggia-
tore ha tradito e compromesso i 
valori narrativi del libro. Ma se a 
sceneggiarlo & lo stesso autore, al
lora non si sa con chi prenderse-
la), sono una grigliata di eventi dai 
sapori forti: la giovane sposa che 
•vuole realizzarsi. (sic!) rischia di 
finire in un giro di prostituzione 
nella Roma tentacolare immagina-
ta dai provinciali. Quel silos di 
egoismi che 6 babbo Roberto, nel 
salvaria, scivola in una trappola di 
loschi anari, la mamma Matilde 
cerca di districarsi nel suo ruolo di 
oscura eroina fra incertezze e spa-
simi, Paola, la spregiudicata man-
giauomini, cattura Matteo, figlio 
della bjsata Matilde da Ferrara, e se 
lo lira in branda in sostituzione del 
papa (siamo in pieno Beautiful) 
sopportando da lui, navigata quale 
6, anche la imbarazzante battuta 
•Potrei essere tuo figlio, ma tu sei 
cosi bel)a». Che, se non taglia la te
sta al tbro, gli fa comunque molto 
male alia immaginaria povera be-
stia retorica. 

A questo punto a molti verra il 
sospetto che si tratti di un serial 
d'amore. Ebbene pensiamo di po-
terlo cbnfennare gia da ora. amo-
re, amore, signora mia. Non "fragi
le e disperato» come lo cante Pr6-
vert (ricorda, signora: il paroliere 
delle,Fog/fe morte Ah, come no), 
ma di sapore piO pesante. Niente 
vol ait vent ma ciccioli. On senti-
mepto che il dialoghista senza 
scrupoli defmisce come sconfinato 
e irregolare: «Certo che passa tutti I 
limiti, se no che amore sarebbe?», 
dice un personaggio incaricato 
della suggestiva delazione. II cast 
di Donna (Ottavia Piccolo, Angelo 
Infanti, Simona Cavallari, Stefania 
Casmu..Edwige Fenech) meritava 
diplfl.E anche noi. [Enrico Valnw] 
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