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«TRIC0L0RE>M 
Dal noitro iimito 

i REGGIO EMILIA, 20. 
Si sono conclusl i lavori 

del la giuria del Premio Tri-
colore, bandito dal Comune 
di Reggio Emil ia, u l t imo — 
questo sul la Resistenza — di 
una t e m a cicl ica sui temi 
del la nostra storia dal primo 
al secondo risorgimento. In 
generale pu6 affermarsl che 
l e opere piu notevol i o ave-
vano per obiett ivo, attraver-

I30 una sosta sui moment i cru
cial!, una rassegna degl i a v -
ven iment l culminati ne l la 
Ldberazlone; o raccontavano, 
a t i tolo esemplff icativo, un 
episodio del la guerra parti-
giana. Cinquantasel sono s ta -
ti i concorrenti e si pud af-
fermare che il loro contr i -
buto • sia stato notevo le se 
b e n dodici opere sono entra-
te ne l la < rosa » f inale. 
'' Da tutte, peraltro, si d i -

s tacc6 per consenso unanime, 
durante l 'esame del la giuria, 
l'opera Tutto cid che rtguar-
da gli uominl ( t i to lo p r o w i -
sorio) che, al l 'apertura del le 
buste (contenenti , ognuna, 
• econdo il regolamento, i l n o . 
m e del l 'autore corrisponden-
t e ad un mot to che contras -
s egnava il lavoro) risultd es -
sere di Franco Antonicel l i . 

D r a m m a di ampio respiro, 
s tor icamente centrato. u m a -
n a m e n t e sent i to e • poe t i ca -
m e n t e esposto. L'opera •> di 
Antonice l l i s i riferisce al-
l'arco di t empo che v a da 
Git anni della cimbce alia 
Festa grande di aprile in cui 
si svo lse < una tragedia tanto 
perfetta da cominciare con 
del i t t i e terminare con una 
purif icazione n o n gia per un 
u o m o solo o una famigl ia , o 
una citta m a pex un popolo 
intero >. Sono queste , parole 
delTattore che presenta l 'ope
ra, personif icando l'autore. 
< Faro a v o c e a l ta — egl i d i 
c e — quel lo che faccio t a -
l o r a a Voce bassa, fra m e e 
m e , come si mormora una 
preghiera , perche ques te so
n o l e m i e preghiere: r ivo l -
germi a quel meg l io che s e n -
to agitarsi dentro di m e , ed 
e tut to cid che conosco e 
n o n conosco ne l tempo stesso 
e chiarmo " i l m i o d io '*; f a c 
c io dunque il r iepi logo del la 
s tor ia che mi e s tato dato 
d i v i v e r e e tut to cid c h e n e 
traggo mi e ut i le per ritro-
v a r e uno s lancio nel cuore 
e r ipul irmi la v i s ta che, dopo 
tanti anni, e spesso coperta 
di nebbia ». " 

Dal ricordo deU'ult imo d i -
scorso di Matteott i al l 'addio 
d i Gobett i a Torino ed a l ia 
real ist ica profezia di G r a m -
sci , dal le cafonate ai crimini 
ed al ia t lrannia de l regime, 
da l l e grandi e piccole vl l ta 
ai subl imi eroismi, dal la f e -
rocia nazlsta e dal martir io 
degl i ebrei ( c o m m o v e n t e pa-
g lna di poesia il ricordo di 

[Anna Frank) al l 'epopea d e l -
| l a - Liberazlone, l'opera di 
j Antonice l l i , vasta . densa, 
[complessa ( tale da cost i tuire 
banco di prova per un'appro-

jpriata regia) assomma. in 
una sintesi s tor icamente pre-
gnante di alt i valori poetici . 

jLa palma del la vittoria, ri-
[peto, e stata conferita u n a -
1 n i m e m e n t e . 

Rimasti , dopo la premia-
z ione del i 'opera di Anton i -

| ce l l i , undici lavori in dlscus-
aione, il risultato e stato 
que l lo del la segnalaz ione di 
se i fra gli stessi: Fratelli Cer-
vi, un'efflcace l ibera traspo-

j s iz ione scenica, ricca di eroi-
| ca umanita , de l la nota b i o -
grafia di Nicolai : Giovinezza, 

j giovinezza di Al f io Valdarini 
Idi Montevarchi (antagonismo 
] t ra un padre, fascista e d o n -
fnaiuolo, personaggio fel ice-
Imente impostato, e il f igl io. 
I s ia pure gener icamente . a n -
t i fasc is ta) ; Le madri, del n o -
to e apprezzato poeta Ro
m a n o Pascutt i (g ia onusto di 

jpremi e segnalaz ioni ) , un 
episodio di ero ismo partigia-
n o ne l V e n e t o : Una corona 

I per Silvio, di D iego Novel l i 
d i Torino, episodi del la guer 
ra partigiana ne l tragico in-
verno del 1944, ne l loro s i -
gmf icato piu profondo di co l -
l egamento con la storia e con 
l ' a w e n i r e del nostra Paese; 

IDialoghi della Resistenza dl 
Alessandro Orengo (pseudo-

jn imo: Vico Faggi . gia pre-
Imiato in altri concors l ) , o p e -
jra di or ig inale scrittura su 
una larga apertura di orlz-

I zonte nel t empo; Died a uno, 
Idi Floriano Macchiavel l i , di 
iBo logna . opera particnlar-
j m e n t e lodata d« alcuni c o m -
[ponenti della giuria. 

La giuria era presleduta 
I da l dott. Franco Boiardi. as-
jsessore per l' istruzione al Co-
(mune di Reggio. Componenti : 
[Paolo Alatri, Mario Apol lo -
jnio . Giuseppe Bartolucci. 
1 Alessandro De Stefani. Ma-
Irio Federici . Ruggero'Iacot)-
Ibi, Ixiris Malaguzzi , Glusep-

E i -Ricci , Lorenzo Ruggi . 
aurizio Scaparro e il sot to-

| •er i t to . 
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Viene dal 
deserto 

Gli ungheresi celebrano il centenario 
deli'opera di Madach / , 

Una grande edizione 
della Tragedia 

del I'uomo 

HOLLYWOOD — Un'attrice dei vecchi tem
pi, Alice Faye, mentre canta in un costume 
nero di soubrette del novecento « Come on 
along... come on along... to Alexander's 
ragtime band » all'Hollywood Palace show 
dove I'attrice ha fatto una delle sue perio-
diche escursioni dal deserto americano do-

. ve da qualche anno vive. Lo spettacolo sara 
anche radiodiffuso negli Stati Uniti il 14 
novembre 

discoteca 
Midnight Hoot 
con la Makeba 

I dischi di musica popolare 
vanno gradatamenle assutnen-
do an ruolo aempra piu im-
portante nei - caialoghi delle 
principali case disconrafiche. 
Almeno a noi pare. Una bella 
indsione che 1'amatore non 
potra lasriani afaggire e qnel-
ia raccolla soilo il titolo di 
Midnight Hoot dalla London 
(HA-R 8178) in an 33 gin-
30 centimetri e nella quale 
emergonn figare e v o « co
me quelle di Miriam Makeba 
o di Alan Lomax, uno dei due 
fratelli, notissimi per la loro 
opera di racrolta e divulga-

' zione del canto popolare di 
lulli i continent!. Accanto a 
loro; Terry Gilkyton, The Tar-
riers, Billy Edd Wheeler. Joan 
Toliver, The Simon Sister* e 
Jo Mapea. Dodici i brant. I'uno 
piu entusiasmante deU'altro: 
Lonesome traveller. Love Ma-
stea like strmrberries. The re-
rerend Mr. Black, The Way
farer. flattie Belle. Winkin\ 
Rlinkin, and nod Vmqokoxo. 
Laredo. I'm Woman. The Ba
chelor. I knmo vchere Fm 
going e This land is your land. 
La registration* dal vivo eon-
ferisce magjtinr calore e co-
municativa alle ringole inter-
pretaxioni. -

I canti 
d'Abruzzo -

Un^altra piacevole sorpre»a 
ri virne d* un 30 centimetri 
della RCA (PML 10378) nel 
quale sono raecolti alcuni can
ti ponolari iTAbruMO, eaegui-
ti dalla Corale « Giuseppe Ver
di » di Teramo. diretta dal 
maestro Ennio Vctuwhi, com-
plc**o polifoniro che molii 
arranno ascollato al Concorso 
inlemazionalr di Arewo. A 
prima vista, potrebbe sembrare 
rhe una corale sia la meno 
adatla a presentarr una anto-
logia di canti popolari. O che 
il risultato po<sa esse re a dir 
poco a scolaMico» (rieordate 
i corrtli per festcgaiare la firie 
della scnnla?) N'ienle di tutto 
cib. I-o sforxo del maestro Ve-
tuschi e stato quello di *nn-
servare airesecuxione r^l'fo-
nica la genutnila, la fn^chez-
n e l o spirit* origin**. Glie 
lo ha consentito un eramnrwso 
duttile ma slilisticawcnte ri-
goroso e un sincem anrtore per 
i! canto popolare. Instmima, 
ci pare che la mattgior rwrte 
dei brani non fjvbia penlnto 
niente e che l"cfteru»iosw dVlla 
corale non ros'itursra un dia-
framma bensi un tramite un 
po' colto ma f/rrineeate. Ascol-
late per eseuauii IM SmtAn-
donie, la dtsuluHu atarieJIa 

lMM M M MM* 

e Satana: o Me pizzica me 
mozzica, serrato e divertente 
duetto d'atnore; o rh dolente 
Tulle li fundanelle. via via 

< fino alia ormai abusata Vola 
vola. Un ottimo disco, senca 
dabbio. 

Rita prega 
S. Francesco 

Scrivemmo. tempo fa, della 
tendenza di mnlti cantanti (Ce-
lentano, Yianello. Gagliardi ed 
altri) ad un misticismo di ma-
niera inteso, tutto sommato, 
come alternative ad una de-
ItiMnne d'amore. Su questa 
strada e scivolato anche Fran
co Migliarci, paroliere di mol-
ti sureessi (tra i quali A'el 
blu tfipfnto, di blu e Addio 
addio per non parlare che di 
quelli legal! al nome di Mo-
dugno), coinTolgendo Rita Pa-
vone la quale, nel primo 45 
girl prodotto da Ed Sullivan 
e edito qui in Italia dalla RCA 
(PM 43 3300). presenta San 
Francesco e L'amore mio. A 
San Francesco si rivolge la 
Rita per comunicarc le sue 
pene d'amore e promettere che 
sara huona come lui. Questa 
canzone le procurera fnrse la 
rittadinanza nnoraria d'Assisi 
ma non i consensi di un pub-
hlico che fortunatamente cre-
de sempre meno a queste eo-
sc. L'amore mio, inciso m 
retro, e invece un brano del 
genere Scriri ed e comunque 
piacevole: anche se la Pavo-
ne. non potendn piii trattare 
i temi amornsi un po* acerbi 
dei giovani«simi. si I r o n in 
qualrhe tiifficolta con le can-
zoni « adulte ». 

r 

Jonica ragazza 
molto « parlata » 

In concorrenza con la Pa-
vone. ma con risultati disastro-
si, s'era mes«a una volta Joni

ca. Adeiso> ha ahbandonato quel 
poco simnatico ruolo per «s-
sumerr attreziamenti tutli suoi. 
come dimostra un 45 giri del 
la CBS (1319) nel quale Joni
ca prr*enta Stnpido rtupido. 
deirnrmai sempre piu presente 
Bachararh (parole di Cassia) 
c f/n« ragazza parlata, di 
Bohhv Darin (testo italiauo 
ancora di Cassia). L'una e Tal-
tra ci sembrano legate da uno 
rtesso filo. Stnpido stnpido e 
la prote«ta e l'alto di ribellio-
ne di una raeazxa la quale. 
alia fine, sceglie un fidanzato 
meno bello ma anche meno 
Mupido Una ragazza parlata 
ne e un po' la conseguenza: 
impossible averr un flirt sen-
•a easere guardati, oaserrati e 
« parlati». Un rrrrito alia gen
ie: pensate ai fatti ••stri. 

sot. 

Dal noitro corriipondente 
BUDAPEST, 20 ' 

Imre Madach e un nome non 
molto conosciuto in Italia. In 
Ungheria, in questi giornl, e in 
corso la celebrazlone del primo 
centenario della sua opera piu 
famosa, La tragedia dell'uomo, 
che in Francla. in Inghilterra 
e in Germanla ha fatto accomu-
nare il suo genlo a quello dl 
Goethe e dl Shakespeare. Afa-
dach nacque nel periodo che 
vlene giudtcato aureo delta let-
teratura maglara, negli anni che 
vanno dal 1823 al 1825, nel quail 
vldero la luce con lui il gran
de poeta riuoluzionarjo Sandor 
Petofi e il romanziere Mor Jo-
kal. Figlio dl proprietari ter-
rieri Madach partecipa nelle 
file del patriotl alia rlvoluzione 
del 1848 e al suo fallimento e 
condannato al carcere. Nel 1860, 
quando la monorchia asburgica 
e costretta a ridare al suo po-
tere in Ungheria una parvenza 
di costltuzionalita, Madach vie
ne eletto deputato, abbandona 
il piccolo paese dl proyfncla nel 
quale, dopo la priglonia, si era 
rifuglato e arrlva a Budapest 
portando con se la prima ste-
sura de La tragedia dell'uomo. 
L'opera sara ultimata nel 1864 
alia vigllia della morte dell'au
tore, scomparso a soil quaran-
tun'anni, e sard rappresentata 
per la prima volta In Ungheria 
nel 1883. Da allora e andata In 
scena oltre un migllaio di rolte. 
Attualmente al Teatro nazionale 
il reglsta Thomas Major ne ha 
allestito un'edizione gludicata 
dal crltlcl la plii Intelligente, 

La sorte de La tragedia del
l'uomo e stata sin qui abbastan-
za singolare. In un primo mo-
mento la Chlesa cattollca la sa-
Iuta come un'opera profonda-
mente religlosa: successlvamen-
te si rende conto che la veste 
religlosa e soltanto 11 pretesto 
per un discorso che pone I'uo-
mo dinanzi a se stesso e al 
mondo senza alcuna mediazlo-
ne trascendentale e la condanna. 
II potere politico la osteggla 
perche avverte chiaramente che 
questo dramma, un fellce sincre-
tismo di «mistero- e di epica, 
traendo dalla storia, e rigoro-
samente dalla storia, i suoi po-
stulati mette a nudo meccani-
smi che e meglio far ignorare 
II governo Rakosi, chiuso nel 
dogmatismo di sterilf e astratti 
principi, ciudica il dramma pes-
simlsta e non sempre concede 
il permesso alia rappresenta-
zione. Probabilmente chi aveva 
compreso meno del - contenuto 
de La tragedia dell'uomo erano 
stati proprio Rakosi ed i suoi 
censori. 

Attraverso la interpretazlone 
di Lucifero da parte degli attori 
che ne hanno sostenuto il ruolo 
si potrebbero agevolmente ri-
costruire le vicende pubbliche 
di questa opera e le parfe fasl 
dei suoi rapporti. per dirla in 
gergo giudiziario, con le autorita 
costituite. Quando la Chiesa ml-
naccia tuoni e tempeste Lucife
ro e il diaoolo classico: catti-
vo, tubdolo, maligno, che gode 
della dlsperazlone di Adamo 
che lo spinge a tentare espe-
rienze sempre piu dolorosc. La 
ostilita del pubblico potere vie
ne • frontegglata mediante una 
ricchissima scenografia che sod-
disfa il gusto del borghesl e 
ammorbldlsce i contorni della 
vicenda. Lucifero diventa il sim-
bolo del disordine. del sopuersi-
msmo delle masse che at ben-
pensantt piace immapinare sor-
gente dal caso di coscienze in-
formi. Durante gli anni di Ra
kosi la scenografia ritorna a 
dimensionf piu modeste, I'epl-
sodio che porta in scena i san-
culottes della Rlvoluzione fran-
cese viene dilatato ai limiti del 
sopportabile. Lucifero acquista 
le sembianze del nemtco del 
popolo. 

Vedizione attuale. curata da 
Thomas Major, presenta la vi
cenda si pud dire a scena nuda 
e per i cambiamentt si avvale 
di praticabili: Lucifero. inter-
pretato da quel grandissimo at-
tore che e Gyorgy Kalman, non 
alza mai il tono della voce, ha 
perduto ogni traccla della sua 
orlgine, si fonde, quasi, negli 
altri due personaggi centrali 
della vicenda, Adamo ed Eva, e 
tutti e tre, ognuno con le loro 
caratteristiche. appalono come 
le contraddittorie manifestazloni 
delta coscienza dell'uomo Non 
piu il cielo contro la terra e il 
male contro il bene in un an
tagonismo " irrlducibtle ma la 
coesistenza dialettica, con tutte 
le implicazionl e le derivazioni 
che ne conseguono, e dell'uno 
e deWaltro nella ragione umana 

Vattualizzazione del contenu
to del dramma c cosl completa 
e dopo avere assistito alia rap-
presentazione si fa fatica a ri-
cordare che questa opera ha un 
secolo. La vicenda ha un movi-
mento iniziale ispirato ai • mi 
steri - : Dio abbandona a Luci
fero Adamo ed Eva in una con-
tesa che ha come peono I'uma-
nita, il frutto piu preztoso del 
creato. Adamo ed Eva mangiano 
U frutto proibito che dd la cono-
scenza del bene e del male ma 
vengono rerpinti dal frutto che 
concede Vimmortalita Lucifero 
ruole la morte dell'uomo e *«el 
paradiso terrestre fa vivere ad 
Adamo la storia che tocchera 
ei suoi ditcendenti. Vlolenza, 
tradimenti e assassinii seguono 
11 eammino delVuomo attraver
so I quadri che rievocano epi
sodi della storia egiziana, gre-
co e romana 

I valori piu alti sono prosit-
tuifi alia demagogla: la stessa 
religione, in un quadra di par 
ticotare intensitd drammatlca. 
si rivela come rappresentazio-
ne di una sete dl potere tanto 
piu ptricoloso tn quanto poooia 
le proprfe basi sui fanatismo e 
I'ionoraiua. Ed ecco, eaaurito il 
Medloevo, \a 

cantile in cui tutto diventa og-
getto dl compravendita, anche la 
dlpntta e I'onore. Ed ecco, in-
fine, la clvllta industrial nella 
quale Vuomo e rldotto ad un 
numero e ad uno strumento. E' 
forse questa, anche per la sen-
sibilitii moderna, la scena piu 
terrificante: git uomini-numero 
in camice bianco, che si muovo-
no come automi, vengono chla-
matl, nel loro tempo libera, a 
rlspondere degli errort commes-
si sui lavoro. Dlsumanamente 
meccanica e anche Velencazlo-
ne delle colpe e delle sanzlont. 
L'ultima degradazione Adamo 
la conosce quando, in lui uomo, 
un altro uomo vede un dio e 
dinanzi a lui s'inglnocchia. Lu
cifero sembra aver vtnto: Ada
mo non vuole vivere, non vuole 
condannare la propria discen-
denza al destino che ha cono
sciuto. £' sui punto di togllersl 
la vita quando Eva gli annun-
cia dl essere in attesa dl un fi
glio. Intervento da deus ex ma-
china e stato definito da taluni 
questo dl Eva. Brusco richia-
mo all'esigenza piu elementare 
ed insopprlmlblle della vita, a 
nol pare, e che e quella di con-
tinuare a vivere nonostante tut
to. Adamo cosl si sottrae ai dl-
segnl di Lucifero ma la sua 
eslstenza sara tragica come egli 
I'ha tntravvista. Egll cerchera 
sempre, senza mal trovarla, la 
felicita, egll inseguira perpetua 
mente ideali che, all'atto pra 
tlco, si riveleranno di fango, ma 
diverri saggio quando compren-
derd che egll si realizza soltan
to nel momento della rlcerca, 
soltanto nella tenslone che lo 
spinge, comunque, ad andare 
avanti. £' questo il solo modo dl 
vivere concesso all'umanlta. 

fA.G. Parodi 

II Bolscioi 
domani 

loscia Mosca 
per Milano 

l' ' ' MOSCA, 20. 
Quattrocento fra artisti e tec-

nici del teatro Bolscioi di Mo
sca partiranno giovedl prossl-
mo per Milano dove si esibi-
ranno alia Scala per circa 20 
giorni. La serata di auertura 
della tournie e prevista per il 
27 ottobre. 

II dlrettore del Bolscioi, Mi
khail Chulaki ha detto nel cor
so di una conferenza starnpa 
che la sera della prima si avra 
il culmine della febbrile at-
tlvHa connessa al programma 
di scambi fra il teatro della 
Scala e quello del Bolscioi. La 
Scala ha tenuto diverse rao-
presentazion: al Teatro Bolscioi 

Chulaki ha dichiarato che so
no in programma oltre al Boris 
Godunov, La regina dl spade, 
Guerra e Pace, 11 principe Igor 
e Sadko 

La ultima rappresentazione 
della troupe > del Bolscioi do-
vrebbe aver luogo il giorno 
19 .novembre dopo 21 rappre-
sentaz*oni Vi saranno inoltre 
un concerto sinfonico con coro 
ed alcuni concerti dei piii va-
lenti solisti. 

Chulaki ha detto che attual
mente un gruppo di 60 tecnici 
sovietici lavorano alacremente 
con i tecnici dtaliani del teatro 
alia Scala per allestire le scene 
delle cinque opere in pro
gramma. 

I dirigenti del teatro stanno 
anche lavorando. ha detto. con 
un coro di bambini italiani che 
hanno dimostrato di avere ap-
preso le loro parti in l'ngua 
russa «in maniera eccellente ». 

Per quel che riguarda il nu
mero degli artisti sovietici che 
partiranno per 1'Italia. Chulaki 
ha affermato che non poche 
sono state le difftcolta per li-
mitare il numero de ; 70 solisti 
del complesso portaadolo a 
quello piu pratico di 40 ele-
menti. 

AL FESTIVAL Dl L0SANNA 

i i 

Successo del 
Comunale 
di Bologna 

> 

La stagione lirica del capoluogo emi-
liano sara aperta da « Otello » d i Verdi 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 20. 

Si e concluso a Losanna il 
X Festival deli'opera italiana. 
Quest'anno la manifestazione e 
florita nel quadro della grande 
Esposizione svizzera. accanto ad 
una densa serie di iniziative 
culturali e ad una grande mo~ 
stra delle collezioni svizzere 
d'arte. Sui Lago Lemano, in un 
grande e comodo teatro. un 
pubblico flttissimo,' giovane e 
attento, si e messo in contatto 
con la tradizione del melodram-
ma italiano. 

Per la sesta volta consecutiva. 
in questi ultimi anni. e stato 
il Teatro comunale di Bologna 
a sostenere completamente il 
Festival. II nostro teatro ha in-
fatti portato dal 9 al 17 ottobre. 
in sei apprezzatissime serate. 
tre opere: Madama Butterfly, 
Forza del destino e una prima 
assoluta per la citta. U Falstaff 
di Verdi. II pubblico svizzoro. 
pur awicinandosi all'opera ita
liana come ad un genere inso-
lito e di lusso (gli spettacoli 
del Festival sono gli unici a 
rappresentare il melodramma 
nella stagione musicale locale 
ed i prezzi sono altissimi). ha 
dimostrato in quest'ultima oe-
casione 1'esistenza di un ottimo 
terreno di sviluppo. Si poteva 
immaginare infatti che una pla-
tea necessariamente meno pre-
parata delle nostre dovesse ri-
manere fedele ad un'idea im
mobile di repertorio. come ad 
un ricordo di comodo. anche 
perch£ i cartelloni dei festival 
precedent! si erano sempre te 
nuti sulla Iinea di un cauto tra* 
dizionalismo. II grande successo 
che ha ottenuto la messinscena 
di Falstaff, cioe di un'opera re-
lativamentc moderna. ricca di 
motivi tecnici. di problem! mu 
sicali speciflci. risolti sui pia
no di una speciflca cultura mu
sicale in movimento. nega la 
neeessita delle precauzjoni e 
delle cautele che da anni bloc-
cano la vitalita e oscurano Tin* 
teresse per le scelte degli enti 
lirici. 
< am«d*tto:«« 

Due grandi esauriti. in un 
grande teatro traniero. e il suc
cesso personale di Vladimiro 
Ganzarolli, perfetto Falstaff. e 
di Oliviero De Fabritiis che 
ha diretto e concertato con si-
curezza, hanno premiato l'ini-
ziativa del Teatro comunale di 
Bologna. 

II teatro bolognese si pre
senta quest'anno, dopo avere 
rinnovato le sue strutture di 
direzione. con un programma 
d'urto ricco di nuovi motivi di 
organizzazione e di incontro col 
pubblico. Accanto. infatti, a una 
stagione sinfonica che prevede 
prime esecuzioni da tempo ne-
cessarie nella citta (come il 
Concerto per violino, di Berg) 
e una piccola stagione di con
certi pomeridiani con abbona-
menti. a prezzo ridotto. per stu-
denti ed operai, e ad una sta
gione lirica che si inaugurera 
il 19 dicembre con VOtello di 
Verdi (interprete Del Monaco) 
portando in seguito la Parisina 
di Donizetti. La pulce d'oro di 
Ghedini, l'Heure espagnole di 
Ravel. EI reatablo di De Fall a 
(rappresentato dai pupazzi di 
Maria Perego). Romeo e Giu 
lietta di Prokofief. II vascello 
fantasma, di Wagner, ed inline 
il Falstaff, l'Ente del Teatro 
comunale apre una serie di im
portant! proposte. Nel mese di 
marzo avra luogo infatti il Fe 
stival della Resistenza nel cui 
quadro verranno svolti conve-
gni di studio su] tema -Musi 
ca - Resistenza- e si avranno 
messe in scena ed esecuzioni di 
opere musicali e teatrali di 
grande impegno. Nel mese di 
aprile verra costituita una com 
pagnia stabile di giovani arti 
sti e sperimentata una piccola 
stagione lirica. 

La stagione '64-'65 si apre 
venerdl 23 ottobre con il con 
certo dei maestri Zeller e Mai-
nardi: sono previsti scambi e 
foume*e con gli altri teatri del
la regtone alio scopo di ridurre 
i prezzi ed allargare la dlffu-
sione degli allestimentL 

g. in. 
(Mvila foto; Ot l Monaco). 

contro 
canale 

* 

Propositi traditi 
Immaginl e notlzle della 

Cina non sono frequenti, da 
noi- ma, non si pud dire nem-
meno che non esistano. Un 
documentario su quell'immen-
so paese pud quindi essere 
considerate, senza dubbio, un 
buon • servizlo glornallsttco: 
ma e un po' eccessivo consi-
derarlo una sorta di repor
tage ' dall'altra faccia della 
luna. ' , 

Cot'.unque, la TV italiana. 
grazte alia iniziatlva di An
tonio Cifarlello e a non me
glio specificate * clrcostanze -, 
e riuscita a metterne insleme 
uno, la cui prima puntata e 
andata in onda ieri sera, sui 
secondo canale, tra gran bat-
tito di tamburi. La seconda 
puntata, con una sollecitudi-
nc che non trova riscontro 
nel passato della nostra TV, 
andrd in onda sabato prossi-
mo. Ognuno e autorlzzato a 
formulare le sue ipotesi in 
proposito. 

E' stato detto e ripetuto, sia 
nel Radiocorriere che nella 
presentazwne di Ettore Delia 
uiovanna che tntroduceva i( 
documentario, che questo ser-
vtzto intenae oifrire al tele-
ipeuatorv solianto alcurie tm-
pressiont, quelle che e stato 
yossibile taccoghere in un 
Oreve viaygio in un paese 
cosl lontano dalle nostre espe-
nenze e cosl dtjfictle da ca-
pire. 11 proposito, ove }osse 

iuito rispcttato, avrebbe te-
stunontuio di una notevole 
modestia e i>aggezza dell'auto
re: fin dalla prima puntata, 
dedicata a una vtsita alia ca-
pitale, Pechino, est,o d stato 
largamente tradtto, perd. 

In parttcolare, giudizi piut-
tosto atfrettati e tendenziosi 
sono 6tati jormulati sulla vita 
familiare e still'educazlone 
dell'lnlanzia: due problemi 
fra i piii comple&si e delicati 
nella vita di ciascun popolo. 

Cosl abbiamo vtsto gruppi 
di bambini sorridemi passa-
re dalle loro madri alle mae
stro, nel ylardmo di infanzia, 
e, come commento a queste 
imfnagini, ci e stato detto 
con tono scandaltzzato che i 
piccoli driest vengono - con-
trollatt' dai • 18 mesi-ai 18 
anni, in vista della formazio-
ne del futuro cittadino. A 
parte il termine usato, non 
comprendiamo, a dire il vero, 
cosa ci sia da scandalizzarsl, 
a meno che non si sia in 
grado di discutcre nel merito 
di questo sistema educativo. 
Che cosa direbbe Cifariello se 
qualcuno, dopo aver giraio 
per un po' I'Italia, procla-
masse che i bambini italiani 
sano tutti » abbandonnti », vi-
sto che esistono pochissime 
scuole materne pubbliche, di
nanzi alle quali i penitori 
fanno ogni anno la fila per 
notti intiere, onde iscrivere i 
loro bambini? 

Questa della Cina paese 
*• irregimentato » e stata, d'al-
tra parte, una costante del 
documentario, il commento 
del quale si e servito di un 
linguaggio tratto di peso dal 
solito armamentaria propa
gandists. 

Antonio Cifarlello, pur di-
chiarando di voler essere cau
to, non ha tenuto mlnima-
mente - conto del fatto che, 
per giudicare certi fenomeni, 
bisognerebbe almeno partire 
dalle tradlzlonl del popolo ci-
nese, dal suo passato, dal suo 

' modo di guardare alia vita. 
Con malcelata ironia, tanto 

' per fare un altro esempio, Ci
fariello ci ha invece parlato 
delta emancipazione femmi-
nile: eppure, egli stessi ci 
aveva, un momento prima, In-
formati, sia pure a volo d'ue-
cello, delle terribili condizio-
nt di servaggio nelle quali le 
donne cinesi furono tenute 
per secoli. 

D'altra parte, come si pub 
parlare di certi fenomeni o 
come si possono giudicare 
certe condizioni di vita, ove 
non si ricerchl sempre il pun-
to di partenza e non si raf-
fronti costantemente Voggi al-
Vieri? E' propria questo senso 
storico che e mancato del tut
to nel documentario di ieri 
sera, e forse non casualmen-
te. Sono rimaste valide. na-
turalmente, le immaginl, la 
parte sugll antlchi palazzi im-
periali e alcune informazioni 
forniteci, nonostante tutto, 
dall'autore. 

c- 9-

programmi 

'•si 

TV- primo i i 

18,00 XVIII Giochi 
Olimpici dl Tokio : collegamento 

in Eurovislone. 

20,00 Telegiornale sport e prevision! del tempo. 

20,30 Telegiornale della sera. 

21,00 Napoli conlro tutti 

Una gara di canzonl tra 
Napoli e II Mondo Pre
senta Nino Taranto con 
Barbara Steele Cjuarta 
irasmlsslone: Napoli con
tro New York Orchestra 
diretta da Glann! Ferrio. 

22,25 XVIII Giochi 
Olimpici 
Telegiornale 

dt Toklo: In collegamen
to via satellite. 

della notte. 

TV - secondo 
21.00 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 Cronaca < Segreto professional* >. 
Racconto sceneggiato. 

22,05 Recital di 
Fedora Barbieri 

con la partedpazlone dl 
Mario Del Monaco, Rena 

Gary Falnchl. Renata 
Mattloll, Fillppo Sacchl. 
Giuseppe Tnddcl. 

Un recital di Fedora Barbieri va in onda alle 22,05 till 
secondo canale 

Radio • nazionale 
Giornale radio. 7, 8, 13, 

15, 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,15: Ra
dio Ohmpia; 9,30: II nostro 
buongiorno; 11.15: Antologia 
operistica: 11,45: Musica e 
divagazioni turistiche: 12: 
Gli amici delle 12: 12.20: Ar-
lecchino: 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13,15: Zig-Zag: 
13.25: Cinque mlnuti con 
Joe Loss: 13,30-14.15: Radio 
Olimpia: 14.15-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15,20: Le 
novita da vedere; 15,30: Pa
ra ta dl success!; 15.45: Qua-

drante econornlco; 16: Pro
gramma per i piccoli; 16,30: 
Musiche di Ettore Desderi; 
17.30: Pagine da - L a t 
amants captifs-; 18: Bello-
sguardo; - 18,15: Tastiera; 
18,30: Appuntamento con la 
slrena: 19.05: I] settimanale 
dell'agricoltura; 19.15: II 
giornale di bordo: 19,30: Mo
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,30: Ap-
plausi a...; 20,35: « Daphne», 
di Richard Strauss; 22,15: 
Letture poetiche; 22,30: Mu
sica da ballo. 

Radio - secoitcfo 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

21,30, 22.30; 7.30: Benvenuto 
10,30, 11.30. 13.30, 14,30. 15,30, 
16,30, 1 7 3 . 18.30, 19.30, 20.30. 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8,45: Canta Johnny Do-
relli; 8.50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia: 
9.35: Musica via Telestar, 
10,35: Radio Olimpia; 10.55: 
Le nuove canzoni itallane; 
11,15; Buonumore in musi
ca; 11,35: Dico bene?; 11,40: 
II portacanzoni; 12-12.20: Te
ma In brio; 12.20-13: Tra-
smissioni regional!; 13: Ap

puntamento alle 13; 14: Tac-
cuino di Napoli contro tut
ti; 14.05: Vocl alia ribalta; 
14.45: Dischi in vetrina: IB: 
Aria dl casa nostra; 15,15: 
Motivi scelti per vol; 15,35: 
Concerto in miniature; 16: 
Rapsodia; 16.35: Radio Olim
pia; 17: Panorama italiano; 
17,35: Non tutto ma dl tut
to; 17,45: Rotocalco musica
le; 18.35: Classe unlca: 18,50: 
I vostri preferitl; 20: Zig-
Zag; 20.10: Concerto di mu
sica Ieggera; 21: L'arte di 
invecchiare; 21,40: Giuoco • 
fuori giuoco; 21,50: La voe* 
dei poeti, 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: Cul

ture russa; 18,45: Glacomo 
Carissimi; 19: Bibllografie 
ragionate; 1940: Concerto di 
ogni sera: Johannes Brahms, 
Franz Schubert, Manuel De 
Falla; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.40: Anton Dvorak; 
21: II Giornale del Terzo; 

21^0: II segno vivente; 21 JO: 
Panorama dei Festivals mu
sicali: Gabriel Faur<; 22,15: 
La narrativa italiana c a» 
Resistenza; 22.45: La mual-
ca, oggi: II j a Zeljenka, Milo-
slav Istvan, Ladislav Kup-
kovic. 
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