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&fc Tuttaterrena 
questa «Storia 
della gloriosa 
Resurrezione» 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 30 

Cl diceva oggi, durante un 
ingo colloquio, il professor 
Jlian Lewanski di Varsavia, 
lologo e studloso di teatro re-

Igioso polacco dci secoli XVI e 
[VII, che tre sono i motlvl che 
mno spinto Kazimierz De Mek 
mettere in scena la Storia del-
gloriosa Resurrezione di No-

Iro Sisjnore presentata questa 
tra alia Fenice dal Teotr Na-
tdowy (il Teatro Nazionale 
tlla capitale polacca). II primo 

un motivo per cosl dire 
[scientifico -: la ripresa di un 
tsto primitivo, una lettura di 
550 storicamente prcclsa. II se~ 
mdo e un motivo culturale-
leologico: vale a dire, da un 
tto. la proposta di nn'opera che 
alia base del teatro nazionale 
ilacco, quindi una ricerca e 
na valorizzazione del suoi tcmi 
iii conne.ssi al * genlo » popola. 

dall'altro, una verlflca mo-
trna dell'antica opera religio-

una presa di cosclenza di 
fsa a livello critlco per estrar-

un discorso contemporaneo 
trzo motivo, inflne, il piacere 

itetico, il divertimento del re-
[sta ncl costruire lo spettacolo 
>n questa storia. 
fDopo aver convcrsato con De 
lek, e soprattutto, naturalmen-
\, dopo aver visio la rapprescn-
tzione, nop esitlamo a credere 
ic questo terzo motivo sia, in 
indo, il piii decisivo. De Mek cl 

detto di amare la letteratura 
rammalica religiosa del Cin-
te-Seicento per le possibility 
ie oil offre dl fare spettacolo, 

costruire un racconto aperto 
ll'azionc drammaticu e al suo 
ymmento, 'con gll attori che en. 

\ano ed escono dai personaggi, 
ie si rivolgono direttamente al 
tbblico. Insomma, De Mek si 

'accostato al "Mistcro pasqua-
senza intenzioni erudite, 

zmmeno stil piano teatrale. 
fon ha inteso ricostruire lo 

'ttacolo sacro di quattro se-
\o\i fa. Mane ha tenuto present) 

moduli, sia pure con libera 
mtasia, per raccontarci la fa-

\ola cristidna senza mtstiche 
ioteche, con un sotiofondo di 
Utile ma non irriguardoso 

wrismo, con un divertimento 
m ccrtamente blasfemo e nem-

ieno con ironia verso la gente 
'Me citta e villaggi di Polo-
la che nel '600 esprimeva la 
fopria ingenua acquisizione 
flla storia sacra. C'e, invece, 
tllo spettacolo, una cordiale 

ipatia per il mondo popolare: 
{come una vicenda popolare la 

tria della resurrezione di Cri-
viene animata dagli attori. 

iiciamo animata, » perche la 
ta di partenza (che si concre-
nei costumi dcgli attori, nel 

tcco, nei movimenti) e pro-
io quella di assimilare i reel-
\ti alle sem'plici, rozze figure 
ila scultura popolare in le. 

grossamente sbozzate. ed 
trimenti un gusto semplice, 
itadino, freseamente ingenuo 

corposo, terreno. E questa 
nota dominante della Storia 

la gloriosa Resurrezione fin 
suo inlzlo, con quel coro di 

%ti ragazzini che si rivolgono 
\pubblico, che intonano Irani 
psultanza per la Resurrezione 
Cristo, che mostrandosl come 
ti piccoli fraticelli stanno 11, 
\cena (nc escono raramente, e 
si muovono liberamcnte an. 
lo dai tetto della casa di 

ipagna, una specie dl abita-
ie contadina. con due -I i io-
dcputatl • a destra e a sini-

sul piano del palcosce-
y) con- la loro immediata, 
>na simpatia. E sono davve-

\molto bravi: anche qui, nel 
\loro esiblzlone, nessuna im-
ftazione sacra, ieratica, ma 

toccante • confidenza. • ' 
tcco, ci pare che la chiave 
lo spettacolo sia proprio 
flla della confidenza con la 
ia sacra — quclla confiden
ce era ccrtamente alia base 
\e rapprescntazionl che da 

di questi testi le confra 
lite artigiane. i contadini del 
jue-Seicento. Erano il - lo 

\svettacolo (mentre per Varl 
\razia faranno teatro i ge-
i. xu un piano piii colto, piii 
inato. ma piii freddo e stru-
uclc). II 'loro' spettacolo. 
juale tcnevano moltlssimo. 
!*e vcro. come ci ha raccon 

il professor Lewanski, che 
tta Storia della sloriosa Re-
tezione ' di Nostro Signore 
fente sleutamente al sec XV. 

trie rersloni, fu • sal rata » 
[cosl dire perche — in tempi 
^ontroriforma, mentre anche 

cattolicissima Polonia di-
ivava la caccia all'eresta — 
fsto fu posto sotto la malle-

di un famoso e rispettatls-
monaco di • Czesto~hora. 

ilaj di Wilkorr'ecka. che ne 
ill il tcfto e. sia pure pur-
lolo. lo pubblicd nel 1S70-S0 

lallora esso c stato fempre 
^resen'ato con un cttacca-
to derirante, piii che dal 
re relicrio*o delVopera. dal 
prestarsi a una festa di 

jtarolo in cui si etprimeva-
ingenue esigenze estctiche 

semplicf problemi morali 
collettivitA artigiane e con

ic. o degli ordini rtligiosl 
\poveri • 

•n la Storia della gior.osa 
irrezione si e cimeoiafo. nel\ 

anche il massimo reglsta'. 
\mo di teatro polacca tra lei 

guerre. Leon Schiller, che 
fece uno spettacolo tnonw-
tale e misticheggianle. De 

alltcvo di Schiller, ha pre-
come diceramo, un'altra 

ia. Invece della monumen-
una scenografia e una 

1 * \ i 4 

La fiera e originate opera di 
Suchon alia Sagra umbra 

«Svatopluk»: successo 
cecoslovacco a Perugia 

Dinanzi a un 
pubblico d'eccezione 

Trionfale 
ritorno di 
Rubinstein 
a Mosca 

messlnscena lievt e spoglie, con 
i vari episodi (dalla guardia al 
sepolcro di Cristo da parte dei 
soldatl di Pilato all'apparlzione 
dell'Angelo che apre la tomba, 
mentre quelli dormono, e ne 
fa uscire Gesit: dalla discesa 
di Cri-ito alVInferno alia sor-
presa delle pie donne che tro-
vano vuoto il sepolcro a/I'an-
nunclo della Resurrezione; dal
la presenza davanti agli apo-
stoli increduli del risorto alia 
disperazione dl Giuda) svolgen-
tisi con ritmo disteso ma non 
solenne, anch'esso invece con-
fldenziaie. Un personaggio che 
fa da prologo e coro, dl volta 
in volta, illustra quello che av-
verra sulla scena, con un dida-
scalismo tiplco dl questo genere 
dl teatro religioso, e che De 
Mek assume nella sua scoperta 
convenzionalita teatrale 

La discesa alVInferno riveta 
forse piu di altri quadri il tono 
dello spettacolo, con quella spe
cie di lotta tra Cristo e i de. 
moni, che vengono vistosamente 
sconfitti e resplntl nelle tene-
bre. Nulla di apocalittico, dl 
solennemente traglco e metafi-
slco in questo momenta, che e 
tuttavia tipico e fondamentale 
dell'immaginazione religiosa crl-
stiana: il quadro si chlude per-
sino con I'Angelo che ai poverl 
diavoli vinti e avvilitl offre, 
dall'alto. un • ccsto di vivande! 

De Mek ha introdotto nel suo 
spettacolo due intermezzi, de-
suntl da attri testi pin o meno 
della stessa cpoca della Storia. 
Due storielline popolari, con un 
ciabattino bevitore e sua mo-
glie che trova il modo di far-
gli passare il vizio e, nel se-
condo, un vedovo allegro che 
corre una brutta avventura, ri-
schiando dl essere mandato al 
rogo invece di un contadino 
sfuggito al suo padrone. Sto
rielline che stanno tra il grot-
tesco e I'edificante, sul piano di 
una moralita contadina molto 
elementare, ma saggia. 

In tutio quanto precede cre-
diamo possa anche venire fuo. 
ri la eonstatazione di certi li-
miti dello spettacolo che, tutto 
sommato, non va oltre, cl pare. 
il garbato divertimento di una 
messinscena cordiale. aliena da 
qualsiasi problematica piu pro-
fonda, piu storicizzata, e tutto 
inteso a rendere, come diceva-
mo, in modo confidenzlale e 
umoristico (non irriverente, ri-
petiamo) la storia sacra, e a 
riproporre con gusto contempo. 
raneo la rappresentazlone pre-
cipua nazionale degli inizi del 
teatro polacco. Lewanski e De 
Mek cl hanno detto che quando 
la Storia andd in scena a Var
savia ci furono riserve e oppo-
sizioni sia da parte cattolica 
sia da pa*te marxista. Ma i 
cattolicl, ci sembra di poter 
affermare, non hanno alcuna 
ragione di diffidare di una rap
presentazlone come questa, da 
cui esula qualsiasi intenzione 
iconoclasta; quanto ai marxistl, 
diremmo che soltanto un ot-
tuso dogmatlsmo potrebbe sug~ 
gerir loro una critica in nome 
di un ateismo ad oltranza. Che 

10 spettacolo riproponga sem-
mai, in termini moderni, disin-
cantati, il *mistero pasquale • 
che sta agli inizi del teatro po
lacco e, anche, della culture 
nazionale-popolare polacca, e 
un fatto positivo. Noi faremmo 
invece altre osservazioni .alrre 
riserve proprio sulla esilita del-
Vimpianto critico-registico, tutto 
sommato sulla evasivita dello 
spettacolo. che illustra per cosl 
dire tin aspetto della religlosita 
semplice, terrena, confidenzia-
le, del popolo, ma non ne af-
fronta minimamente le ragioni 
profonde, storiche, dl classe. Ma 
11 discorso qui si farebbe assal 
lUngo: e d'altra parte De Mek. 
che voleva uno spettacolo di-
vertejite e garbato sul filo del 
Vumorismo c della simpatia, ci 
t riuscito. 
' GU attori recitano tuttl assai 
bene, con corposa ecidenza e 
con comunicativa popolare Cri
sto i impersonato. in un trucco 
di una spiritosa inaenuitd, da 
Wojciech Sicmion; San Michelc 
Arcangelo e Mieczyslaw Kale-
r.ik: le donne sono inicrprctate 
in composizioni di p"*ppj di 
una primitica plasticita. da Han-
na Zcmbrzuska (la Maddalcnat. 
Ewa Bonacka (Maria di Gia-
como): Krystina Kamienska 
(Maria Salome); Joanna Wal. 
terowna (Giocanna). tl ciabau 
fino e il contadino dei due in
termezzi sono realizzati. rispet-
tivamente. da Kazimierz Opa-
tinski e. in un »doppio • (al. 
cuni • attori ne fanno dicersi). 
encora da Wojciech Sicmion 
11 coro, delizioso. dei fanciulli 
r diretto da Romuald Miazoa. 
le scene e i costumi. di cui ab-
b'.amo detto I'adcrenza p*eci*a 
al gusto popolare della regla 
di Andrej Stopka. 

Dal nottro inviato 
PERUGIA. 30. 

Non nascondiamo alcuna in
tenzione di silvarci in *• cor
ner-, tirando in campo (e cioe 
fuori campo), a proposito di 
Svdtopluk di Eugen Suchon. 
opera rappresentata ieri in pri
ma esecuzione per i'ltalia al 
teatro Morlacchi. la faccenda, 
ad esenipio, di Arrigo Boito e 
del suo Nerone II tiro a volo 
(ma sara sbagliato) viene fa-
cilitato dal minuzioso, lento e 
laborioso tempo che le due ope-

re hanno richiesto ai rlspettivl 
autori. Per Suchon, circa tren-
t'anni, non filati ccrtamente 
l'uno sull'altro, ma trent'anni di 
lavoro tra il 1930 e il 19G0 Se-
nonche. mentre per Boito i giu-
dizl sembrano deflnitivi, per 
Suchon, tenuto conto del clima 
culturale del suo tempo e della 
recente rinascita della musica 
slovacca, il discorso e diverse. 

E per l'opera, infatti. la pri
ma impressione (sempre inade-
Ruata a riassumere anni e an.ii 
di lavoro) e questa: una parti-
tura di magistrale sapienza 

'No francese 
alia «Donna» 

di Godard 

PARIGI, 30. 
La censura francese ha de-

ciso di vietare la proiezione 
del film che ha rappreientato 
la Francia alia Mottra cine-
matografica di Venezia, La 
femme mariee di Jean-Luc 
Godard. 

Del contenuto del film, Go
dard ha detto: « Considero la 
donna sposata come un ele-
mento puramente tecnico, un 

oggetto composto di un ma-
rito, di un amante, di un'auto-
moblle e di un appartamento. 
La guardo vivere con la mla 
macchina da presa, senza giu-
dicare, ne spiegare >. 

Godard era gla incorso in 
passato nei rigori della cen
sura per un altro film, Le 
petit soldat. (Nella foto: Ma 
eha Meril e Philippe Leroy in 
una scena del film). 

Sul « Concerto di Aranjuez » dr Rodrigo 

Nuovo 
di Pilar Lopez 

Arfuro Lazzari 

Pilar Lopez, la famo«a " so-
rella di Encarnation. Ia grande 
- Argentinita -. ha prescntato 
in una conferenza stampa svol-
tasi nelle stanze dell'EIiseo. il 
suo spettacolo che andra in 
scena questa sera e che pro
pone una novita per il pub
blico italiano. una coreografia 
elaborata daila stessa Lopez nil 
Concicrto de Aranjuez (com-
posizione per chitarra ed or-

quello stile che si definisce 
nco classico (sempre nell'ambi-
to della danza spagnola)-

Quc-to balletto nella rappre-
sentazione all'EHseo eostituira 
una parte dello spettacolo. 1'al-
tra verra dedicata all'esccuzione 
del repertono di danze regio-
nali snagnolc c d: aicune forme 
del flamenco La compagnia 
del - Balletto spagnolo - di Pi 
lar Lopez, crcato niolti anni la 

chestra* di Joaquin Rodngo,dalla Argentinita. si presenta 
a<K)2t. opera as.-ai nota - H • - o n a j r v j n , dementi nuovi. fra 
balletto — afferma Ja Lopez — q u €^ti e il m.to Alejandro Vc-
e ummmaftinc goyeschiana. I u n b ? U e r i n o d , M 

pnmi due tempi s; svolgono i n | q u a h t a a r n c c h i t e da una lunga 
esperienza di attivita artistire; un fantasioso giardmo «ive cop-

pie di innamorati danzano 
Dapprima e un sentimento di 
allegria che h avvince: grado 
a grado I'lncanto di una r.otte 
personificato da una misteriosa 
donna che suscita intorno a se 
un clima di poesia e pur di 
dolore. affascma i giovani e Ii 
separa come in un Incantesi-
mo dalle 
e una 

i'argentmo Jose Granero. un 
danzatore di singolari dot:: Ro-
cio Herrero. una chitarrista al 
lieva di Segovia che usa lo 
.-tfumento secondo la tecnica 
cccademica; Pepin SaJazar. chi-
tarri^ta per Ie musiche del fla
menco. I cantanti Dioni Pena 
e Martin Romero Dei ballerini 

lie loro amate II finale H e ) l e ^mpagmi che si t^ibi-
evocaz:one <Uhzzata d i | r o n o Rh a n n , ^ Q ^ , s o n o p a o o 

un baHo di corte in una mat- A l b a e Do r ] t a R U I Z . .irtisti che 
tina di pnmavera nei giardim a b n i a r n o appreziatr. in piii oc-d« Aranjuez S:a i co-tumi che 
le forrre coreichc non -.or.o di-
retta c»prc>?ione della tradi-
zione popolare *pagnola ma 
sono elaborate, filtrate secondo* 

cac:oni per ferv.do tempera-
mento e per nob.Jta dello stile 

e. g. 

• • • • - i - • . . y 

Dice Jayne del nvovo mar it o: «Hail 
piu bel fisico che abbia mai yisto 

. . v- NEW YORK, 30 
< Ha tl fisico piu bello che abbia mai 

visto, dal punto di vista cstetico » ha di' •• 
chiarato - ieri sera Jayne Mansfield pre-
sentando ai giornalisti, a New York, il suo 
terzo marito, il regista Matt Cimber, al 
secolo Thomas .Vitale Ottaviano. 

» 

' Questi, che e al.sun primo matnmonio. 
ha detto: * Sono stato atlratto subtto dalla 
mente creatiim di Jayne Essa non e af-
f'atto un " oca bionda " come tutti peasa
nt) >. Cimber ha aggiunto che Jayne Mans
field sara la protagonista di Rabbit Habit 
una piece che egh mettera in scena il 27 
ottobre a Mihcaukce (Wisconsin). 

compositiva, che rivela, pure al 
primo incontro, una sua valida 
ragione musieale. Non per nul
la l'opera (e abbiamo accen-
nato l'altro giorno ai suoi pre-
supposti storici) contrariamen-
to ad altre protese a rievocare 
fatti e misfatti delle antiche 
epopee nazionali, ha uno straor-
dinario successo. 

A Bratislava, dill'anno della 
sua prima rappresentazione 
(1960), Svdtopluk ha assunto il 
valore proprio dj una opera na
zionale, e nell'ambito di questo 
particolare valore bisogna con-
siderarla, tenuto conto di tutto 
quel che non si e fatto o si e fat
to soltanto da pochi anni in ter
ra slovacca nel campo della mu
sica. Quindi, una grossa opera, 
notevole anche per quanto ri-
guarda la sua * moraiita •*. 

Eugen Suchon, nato nel 1908, 
quale 1'abbiamo conosciuto ieri 
sera in un fuggevole incontro 
con i rappresentanti della stam-
pa. e adesso un distintissimo per
sonaggio. elegante, sorridente e 
tranquillo, estremamente sicuro 
di se e della sua musica. Ma la 
sua figura odierna deve neces-
sariamente trascolorare in quella 
del Suchon giovanissimo, poco 
piii che ventenne, gia conqui-
stato dall'idea di Svatopluk (al 
1930 risale una sua - s u i t e - de
dicata al grande re della grande 
Moravia) come Wagner dall'i
dea di Sigfrido. E l'idea, mo-
vente ideale dell'opera, e quel
la di enucleare dalle complica-
zioni del Medioevo (l'opera ci 
riporta sullo scorcio finale del 
secolo IX) Tonginale. autono-
ma presenza di uno spirito ceko, 
irriducibile nelle opportunisti-
che ragioni di stato, storico-po-
litico-religiose. Per tale motivo 
la partitura appare a sua volta 
riluttante ad accogliere una piu 
accentuata modernita di lin-
guaggio. 

L'impianto di Svatopluk, cioe, 
6 tipicamente ottocentesco, ar-
ticolato soprattutto nel primo e 
nel terzo atto, in un eclettismo 
di gran mano, variamente av-
vertibile nel rincorrersi di ri-
sonanze coinvolgenti Wagner e 
Strawinski, Mussorski e Scio-
stakovic e anche un certo «- ope-
rismo» italiano da Zandonai a 
Ludovico Rocca. Ma tale im-
postazione melodrammatica di-
schiude pungentemente (e con_ 
sapevolmente) nel secondo atto. 
l'interna ' fierezza e originalita 
dell'opera. Qui, in questo atto, 
le interferenze altrui si dissol-
rono. e II ricorso ad antichi mo
di musicali slovacchi. all'intrec-
cio di scale musicali pentato-
niche sta veramente appartato 
da tutto il resto. E* il momen-
to musicalmente piii ricco. ca-
pace di riverberare la piena del
la musica sugli altri due atti. 
E' il quadro. era ben pulsan-
te di ritmi autenticamente cen-
trati nella loro forza espressi-
va, nel quale emergono sulla 
scena le fierissime popolazioni 
- pagane •-, gelose delle loro tra-
dizioni ed equidistant! dalle vi-
cende storiche che sembrano 
frasformare Ia Mora\na di quel 
tempo in un campo di lotta tra 
le correnti di un'autonomia co-
munque autorizzata dalla Chie-
sa di Roma e quelle di una so-
vrapposizione, anche violenta, 
della cultura latina. Qui sta il 
punto centrale dell'opera, pe-
raltro musicalmente ben cen-
trato. Per Suchon, cioe per i 
suoi " pagani - — e la musica 
sostiene validamente la posizio-
ne — non e meglio ne I'una ne 
1'altra corrente. ma appunto 
quella di una sacrosanta liberta 
popolare. rivendicata contro Ia 
pieta o la violenza del prossi-
mo. Piii intensa e ricca in que
sto secondo atto la musica. e di-
versi persino i costumi dei per
sonaggi. Costumi piu rudi. piu 
cupi. piu semplici che nelle tu-
niche e nelle stole accentuano 
— si direbbe — i colori assun-
ti poi a simbolo della patria: 
il rosso, il blu. il bianco. E si 
capisce perche il Teatro Nazio
nale di Bratislava agiti questa 
opera come una bandiera. dedi-
cando a Svatopluk un formida
b l e . esemplare allestimento 
scenico e musieale. 

L'orchestra — diretta da un 
ottimo musicistn. "il maestro Ti-
bor Freso — e un'orchestra stu_ 
penda per levigatezza e pienez-
za di suono: affascinante e il 
coro per l'incisiva ricchezza 
"timbrica. e i solisti sono di una 
invidiabile bravura, cantanti di 
altissimo livello stilistico. sceni
co e vocale. da Andrej Mla-
chovky a Gustav Papp. da Bo-
hus Hanak a Maria Hubova. da 
Anna Polakova a Juraj Mart-
von. da Imrich Jakubek a Olga 
Hanako\*a. Stanislav Benacka. 
Stefan Gabris. • -' ' 

La soluzior.e scenica. in chia
ve espressionistica. e geniale. La 
scena (Ladislaw VychodiP. «i 
proietta dalla base del palco-
scenico alia sua somm;ta come 
un largo cono che si restringe 
in alto in uno squarcio. quasi 
un foro al quale applicare l*oc-
chio per scrutare nelle profon-
dita del tempo. Luci. costumi 
i Elena Holeczyova>. coreogra
fia (Jitka Mnackova) e regia 
(brillantissima. di Milos Was-
serbauer) hanno movimentato 
in un rilievo a tutto tondo ?a 
eccellenza dello spettacolo ac-
colto. come dicevamo, da gran
de successo. con applausi agli 
interpreti tutti ad ogni fine d'at-
to e con chiamate all'autore al 
termine dell'opera. replicata sta-
sera. 
• Venerdl lo stesso Teatro Na
zionale d« Bratislava presentera 
in prima esreuzione per I'ltalia. 
con replica sabato. La condan-
na di LucuHo di Brecht, con 
musiche di Paul Dessau. 

Erasmo Vaknta 

MOSCA. 30 
Arthur Rubinstein ha suonato 

a Mosca per la prima volta do
po trenta anni - E' stata una fe-
sta per gli amanti della musi
ca >» ha detto un altro celebre 
concertista Emil Ghilels. Rubin
stein si e esibito nella grande sa-
la del Conservatorio. L'interesse 
del pubblico per il concerto era 
enorme. Erano presenti in sala 
tutti i celebri pianisti sovietici 
tranne Richter, assehte da Mo
sca, nonche eminenti composi-
tori, attori e scrittori, il mini-
stro della cultura deH'URSS. 
Ekaterina Furtseva. l'arnbascia-
tore degli Stati Uniti. Foy Koh-
ler, membri del corpo diplo-
matico. 

All'apparire di Rubinstein si 
e scatenata una tempesta di ap
plausi. II programma compren-
deva pagine di Schubert, Schu
mann, Ravel e Chopin. 

In una lunga intervista alia 
Tass, Rubinstein ha citato, fra 
i primi dieci pianisti del mon
do, i sovietici Ghilels e Ashke-
nazi, i quali «uniscono la loro 
eccezionale musicalita e sensi-
bilita artistica con il talento dei 
virtuosi ». Sviatoslav Richter, in
vece, «pur essendo un artista 
indiscutibilmente grande», e 
meno congeniale a Rubinstein, 
poiche — a suo giudizio — su-
bordinerebbe alia propria per-
sonalita Ie opere eseguite. Ru
binstein e stato riservato nel-
Tapprezzamento sul giovane 
concertista americano Van Cli-
burn, vincitore del Concorso 
Ciaikovski e idolo delle platee 
moscovite: - Le sue qualita prin-
cipali sono Ia sincerita, la fre-
schezza e la novita. Diventera 
un grande musicista a patto che 
resista aU'euforia del successo 
e che lavori moltissimo». 

L'inter\*ista ha toccato anche 
temi connessi alia musica e ai 
musicisti russi contemporanei; 
con i quali ultimi Rubinstein, 
che e di originc polacca. era o 
e legato da amicizia. Egli ha 
parlato con calore di Serghei 
Prokofiev, suo compagno di stu-
di in anni lontani; di varie pagi
ne scritte da Prokofiev. Rubin
stein e stato il primo esecutore: 
- Adesso suono Prokofiev soltan
to per me: lascio ai giovani in
terpreti di eseguirlo in pub
blico. poiche essi sentono per-
fettamente il suo stile moder-
no - . Cordiali legami Rubin
stein ha stretto anche con Aram 
Kaciatiirian. del quale ha in 
repertorio il Concerto per pia
noforte e orchestra 

(Sella foto: Arthur Rubin
stein). 

Partito il 
; Cantagiro 

per gli 
Stati Uniti 

MILANO. 30 
Sono partiti questa mattina 

dall'aeroporto della Malpensa 
per New York i partecipanti 
al -1» Cantagiro negh Stati 
Uniti -. la manifc-tazione ca-
nora che r.calca come idea e 
come esecuzione il Cantzgiro 
italiano 

Insieme ai componenti dcl-
I'orchestra di Giampiero Bo-
neschi hanno lasciato I'ltalia 
i cantanti Carl a Boni. Pino 
Donaggio. Lando Fiorini. Gia-
como Rondinella e la italo-
americana Carmen Frisina. A 
questi cantanti si aggiunge-
ranno. a New York, Frank 
Bernard l. Riccardo Bertoni. 
Floriana Alba e Mario Nobili. 

II via ufficiale alia manife-
stazione. organizzata dagli ita-
liani Ezio Radaelli e Mano 
Minasi c dall'italo-americano 
Erberto Landi. sara dato a Fi-
ladelfla il 2 ottobre; il giorno 
seguente la carovana. a bordo 
di auto, si trasferira a New 
York, dove la sera sara tenuto 
lo spettacolo alia Carnegie 
Hall. 11 Cantagiro americano 
toccnera poi le citta di Bo
ston. Providence. New Haven. 
Hartford. Paterson, 

contro 
canale 

Niente 

di straordinario .. 
Preannunaata, stambu-

reggiata, fors'anche attesa, 
e giunta ieri la prima pun-
tata di Napoli contro tutt i , . 
la consueta trasmtssione ca-
nora di fine d'anno che ci 
accompugnerd per molte 
settimane. Queste trasmis-
sioni assumono ogni anno 
un sapore, diciatno cosi, 
straordinario per il legame 
con la ' Lotteria di Capo-
danno, per la pubblicitd 
che le accompagiia, per i 
mezzi che la RAI vi impie-
ga: ma poi, i risultati, co
me anche la trasmissione 
di ieri sera ha confermato, 
sono del tutto ordtnart, a 
volte perfino, ci spiace dir-
lo, men che ordinari. Una 
sola volta, a nostro parere, 
si verified una impennata: 
era Vanno di Dario Fo e 
Franca Rame, e tutti sanno 
come andd a finire. 

E tuttavia, not rimania-
mo convinti che per dare 
un carattcrc a queste tra-
smissiom bisognerebbe m-
serire le canzoni m un tes-
suto organico e intelligen-
te: puntare soprattutto sui
te canzoni, per quanto bel
le e famose possano essere, 
non pud dare buoni frutti. 
Ma per costruire un lessu-
to organico e intelltgenie 
non bastano i nomi famosi, 
le buone scenografie, una 
regia corrctta. Prendiamo 
appunto la puntata di i c n 
sera. Nino Taranto 6 attore 
molto simpatico e ricchisst-
mo di mestiere; Francotse 
Prevost 6 una delle piii in-
tcressanti attrici Jrancesi. 
Eppure, tl primo s'e trova-
to a volte addirittura alle 
corde (vedi lo sketch di 
presentazione di C'est ci 
b o n ) ; la seconda e apparsa, 
a momenti, perfino impiic-
ciata. E i dialoghi tra t due, 
malgrado la collaudatissi-
ma < trovata > del linguaq-
gio franco-napoletano usa-
to da Taranto, hanno uvu-
to sempre il sapore degli 
intermezzi d'occasione. 

E come avrebbe potuto 
essere altrimenti con un le-
sto come quello di Verde, 
il quale e ancora convinto 
di poter far ridere con le, 
viete battute sui film di An-
tonioni? In fondo, nella 
puntata e'erano solo due 
idee: la sequenza tniziale, 
che attingeva appena appe-
na all'ironia, e lo sketch. 
sui giacobini partenopei, 
che, malgrado accreditasse 
tutti i luoghi comuni sut 
napoletani, non era'privo 
di una sua immediata co-
micita (grazie soprattutto 

• alia padronanza che Taran
to ha della scena). Ma, 
francamente, non si era 
che al livello di una co-
mune rivtsta. 

E' un errore puntare so
prattutto sulle canzoni, ao~ 
biamo detto. E lo e tamo 
piu quando, come ieri sera, 
le < sceneggiate > sono ae-
cisamente di maniera (co
me quella delle Feu i l l e s 
mortcs) e i cantanti non 
sanno far altro che ricor-
rere al solito gestire astrat-
to o alle solite passeggta-
tine. Tuttavia, in questo 
campo, abbiamo avuto al-
meno tre eccezioni: quella 
di Nino Taranto - stesso, 
quella di Tullio Pane e, 
soprattutto, quella di Re-
nata Mauro, bravissima in 
Nini Tarabuscio. Un bilan-
cio modesto, quindi, net 
complesso: ma, come al su-
lito, guardiano con speran-
za al futuro, che, per Na
poli contro tutti , sard lungu. 

g. c. 

programmi 
T V - primo 

18,00 
•l u) -Teddy. I'orsaochlotto 

La TV d e i ragazzf b,yfg
P

3abn°en<ido-c.:fl"n,: 

19,00 Telegiornale della sera (1. edliione) 

19,15 Alletica leggera 

20,00 La nascita delle 
fartarughe 

X: «Invito all'atletica* 

Documentarlo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizione) 

21,00 « Punto di rollura» JSIilSi Telefilm della serie «Stu-
c » 

21,50 Questo e quello - Punti dl vista musicali 
espostl da G. Caber • 

22,35 «Gli astronauti» 
Telegiornale 

dorumentnrio di Valerian 
Borcmcz.)k 

della nolte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Ultima Boheme 

di Ghigo De Ghiara. dal 
romanzo di H. Murger. 
Con N Gazzolo. P. Carll-
ni. E Aldlnl. W. Bentl-
vegnn. M PUu. Regia dl 
S. Blast (II) 

22,30 Giovedi sport 
Notte sport 

Nando Gazzolo, Mario Maranzana, Paolo Carlinl e 
Walter Bentivegna in * Ultima Boheme » (secondo, 
ore 21.15) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15, 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: 
Transistor; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Aria di casa 
nostra; 11.30: Wolfgang A-
madeus Mozart; 11,45: Mu
sica per archi; 12: Gli amici 
delle 12; 12.20: Arlecchino; 

. 12.55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Zig-Zag; 13.25-14: Mu
sica dal palcoscenico; 14-14 
e 55: Trasmissioni regionali; 
15,15: Taccuino musieale; 15 
e 30: I nostri successi; 15.45: 
Quadrante economico; 16: 
Programma per i ragazzi; 

16.30: II topo in discoteca; 
17,25: Trattenimento In mu
sica; 18: La comunita unaa-
na: 18.10: L'opera organi-
stica di Johann Sebastian 
Bach; 18.50: I classic! del 
jazz; 19,10: Cronache del la
voro italiano; 19,20: Gente 
del nostro tempo; 19.30: Mo-
tivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...; 20,25: Tempo 
d'autunno; 21: Tribuna poli-
tica: Conferenza stampa del 
Segretario politico della D. 
C ; 22.15: Concerto del vio-
linista Guido Mozzato e del 
pianists Armando Renzi. 

Radio -secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10,30, 11.30. 13.30, 14,30, 
15,30. 16.30, 17,30, 18,30, 
.19,30. 20.30, 21.30, 22.30; 
7.30: Benvenuto in Italia; 8: 
Alusiche del mattino; 8.40: 
Canta Tonina Torrielll; 8.50: 
L'orchestra del giorno: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9,35: Tinta-
rellallegra; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Vetrina 
della canzone napoletana; 
11.35: Piccolissimo; 11.40: II 
portacanzoni: 12-12.20: Iti-
nerario romantico; 12.20-13: 
Trasmissioni regional!; 13: 

Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14.45: No
vita discograflche; 15: Ho-
mento musieale; 15,15: Ruo-
te e motori; 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia; 
16.35: Buon viaggio; 17.15: 
Cantiamo insieme; 17,35: 
Non tutto ma di tutto; 17,45: 
Tre uomini in barca, di Je 
rome K. Jerome; 18.35: Clas
se unica; 18,50: I vostr! pre-
feriti: 19.50: Zig-Zag; 20: L« 
Cenerentola, di Gioacchino 
Rossini; 21: Ciak: 21.40: Mu
sica nella sera; 22.15: L'an-
golo del jazz. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Tea

tro; 18.45: Bela Bart6k; 19: 
II letargo e l'ibemazione; 

• 19,30: Concerto dl ogni sera: 
Richard Wagner: Max Bruch; 
Alexander Tansman; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Giovanni Battista Viott!; 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
Panorama dei festivals mu

sicali: J o h a n n Hermann 
Schein; Hans Leo Hauler; 
Francis Poulenc; Gesualdo 
da Venosa: Claudio Monte
verdi; GofTredo Petrassi; 
Ingvar Lidholm: 21.55: L'i
dea d'Europa. oggi; 22,35: 
Arnold Schoenberg: 22,45: 
Testimoni e Interpreti del 
nostro tempo: 
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