
i < ' t . » r * K ' « 

v * ^ 
• r* ' 

V r i l n i t d / mercoltdl 28 ottobra 1964 PAG. 7 / spetffocoll 

CON L'OPERA Dl MUSSORGSKIINAUGURATA LA TOURNEEITALIANA ! 1 
i Jean ! 
i 
ha reso > 

> . . . i i 

Bolscioi alia Scala i felice j 

Vautore 
Una regia fatta per II popolo, di intensa forza realisla — Successo personate del basso 
Ivan Pefrov e calorosi, interminabili consensi a tulti gli interpret! e al complesso moscovila 

Dalla nostra reduioBe 
, ' ' . ' , " MILANO, 27 
' Un lembo di viva, palpitante 
terra russa si e trapianrtato que
sta aera at Teatro alia Scala. 
Quando it velarlo si e levato, 
dopo i( proloao, sul grandioso 
scenario delVincorcnazlone o, 
all'inUio del secondo atto, su un 
interna del Cretnlino per indi
cate solo due esempi, gli spet-
tatori si souo sentlti dimprov-
visa come trasclnatl nel cuore 
delta Russia antica e misterio-
sa deoli zar, del potere assolu-
to, delte lotte intestine tra i 
• boidrdi * e dl questi con lo 
w r stesso. 

In e//etti ha /atto su tutti una 
Impressione profonda il tro-
•varsl di /ronle a un Intcro 
" Teatro nel teatro ». Perche, a 
parte la sala e le atrutture archi-
tettoniche della Scala, tutto ve-
niva direttamente dal Bolscioi 
di Mosca: le masse corali e or
chestral!, i cantanti, le scene 
grandiose, I'apparato del tecnl-
cl, del balletti, del maestri. Ed 
e stata questa la testimonianza 
innanzl tutto di uno sforzo di 
enorme portata culturale, desti-
nato a rlmanere nella storta sla 
della Scala, sia del Bolscioi per 
Vimportanza che esso conserve-
ra neii'ambito degli scambi tra 
Italia e URSS, nel promuovere 
un incontro di artlsti e di mas
se il cui scopo prlmarlo e di 
andare avanti sulla strada del-
Varte, della reclproca conoscen-
za, dell'approfondimento del vi-
cendevoii problem!. 

Era stato nel lontano 1736 che 
Timpcratrice di Russia, Anna, 
aveva chlamato nella Pietrobur-
00 da poco fondata da Pletro il 
Grande come "flnestra della] 
Russia sull'Occidente *, il com-
positore napoletano Francesco 
Ara che il 9 febbraio di quel 
t'anno rappresentava per la prl 
ma volta in quel paese un'ope 
ra italiana interpretata da una 
compagnia pure italiana. CI vo-
leva perb la recente. trlonfate 
tournee moscovita della Scala 
(testimonianza a sua volta dl un 
grande sforzo organlzzativo c 
artisttco per far conoscere al po
polo sovietico la nostra attivita 
nel campo della lirica) perche 
quella vlsita dl uno sparuto 
uruppetto di cantanti e musici 
che coraggiosamente aveva af-\ 
frontato su instabili diligenze i 
disagl di un lungo viaggio nel 
nord della Russia, fosse final-' 
mente restituita all'Italia: la 
compagnia di canto, Vorchestra 
e il coro del teatro Bolscioi di 
Mosca e infatti II primo com
plesso TUSSO che giunga ufflclal-
mente in Italia a presentare al 
nostro pubblico il piu valido re-
pertorio antico e moderno del-
Vopera dl quel paese. 

Inaugurare questa breve sta-

glone proprio con il Boris mu-
sorgskiano ha certamente, da 
parte del Bolscioi, un significa-
to quasi programmatlco: perche 
quest'opera e assurta da tempo 
a simbolo delt'intero teatro U-
rlco russo, e la data della sua 
composlzione e della prima ese-
cuzlone (1874) e conalderata da 
ognuno come la data che segnu 
Vinlzio dell'opera nazionale rus
sa. Flnalmente svlncolatasl dal 
modelli occidental!, essa trova 
grazle al genlo di Mussorgskl la 
via piu dlretta per dar voce in 
maniera autonoma alia musica-
llta antichlssima del popolo rus
so, per di piu rlvolgcndosl a un 
testo celebre e popolare come 
quello di Pusckln, a sua volta 
testimonianza letterarla altissl-
ma che sa interpretare le piu 
segretc aiplrazioni del russl del 
secolo scorso a una liberazione 
da ogni dominio tlrannico e al

ia conqulsta dl una vera e rea-
le dignlta umana. 

Un'opera, il Boris, radicata 
dunque, e quanfo pro/ondamen-
te, nella cosclenza russa, e al-
trettanto radicata nei repertori 
dei teatri sovtetlci, e piu che 
mai al Bolscioi, il massimo 
teatro lirico delta citta in cui 
la vicenda dl Pusckln-Mus 
sorgskl e ambientata. Bastl di
re che I'allestimento presentato 
ieri sera alia Scala non costl-
tulsce per il Bolscioi una no 
vita, ma rlsale a ben quindici 
anni addietro: in altre parole, 
e da quindici anni che il tea 
tro moscouita csegue annual-
mente quest'opera popolare in 
un allestimento che non ha 
avuto bisogno di esserc cam-
blato nel frattempo. Questo si 
chiama avere un'opera "in re-
pertorio », e da q.ue&to costume 
del teatri sov'tetici quelli ita 

Ivan Petrov, protagonista del « Boris » 

« Cesare e Cleopatra » alio Stabile di Torino 

Come si distru 
il mito di Cesare 

Dal noitro inviato ! 
' TORINO. 27 

Da questa sera, il Teatro Sta
bile di Torino, dal palcosceni-
eo del Carignano. propone al 
pubblico torinese I'attualita 
della presenza di Shaw tra gli 
spettatori di oggi. Shaw dieeva 
che amava clmentarsl con gen-

- te in gamba, attaccarla. scuo-
terla, assaggiare il suo metal-
lo, buttare all'aria i suoi ca-
stelli di sabbia per obbligarla 
a ricostruirli in pietra. Lo di
eeva clnquant'aoni fa. La Ren
te in gamba del nostro tempo. 
oggi quanto pu6 sentirsi ag-
gredita. messa a disagio pro-
vocata o divertita da quel suo 
teatro tutto (atto per dibatte-
re delle idee, per mettere In 
discusslone delle opiniooi? Te
sto scelto per l'operazione, Ce-
«are e Cleopatra che b anche 
dell'ottimo materiale per fare 
spettacolo. un invito al regista 
per ailettanti invenzioni. Dl-
ciamo subito che Gianfranco 
De Bosio, a questo invito, ha 
saputo resistere bene Non si 
* abbandonato alia ricostru-
zione di un Egitto fastosamente 
esotico o di erudita archeolo-
gia, tanto per cominciare. La 
vicenda ideata da Shaw $ lm-
messa in una scenograSa di Le-
le Luzzati molto sobria e fun-
zionale* ma di una funztonalita 
euriosa. perchfr ottenuta con 
costruzioni mobili. di volta in 
volta disposte a seconda del-
l'esigenza della scena. ciascu-
na delle quali con una propria 
libera artisticita. con premi-
nenti valor! pittorici ' -

Quanto al testo di Shaw, lo 
spettacolo intende porgerlo ash 
spettatori con garbato distac-
co. Qutndi. nlente storia d amo-
re tra Cesare e Cleopatra Che 
potrebbe pure venir fuon. da 
questo racconto de) passagmo 
come una meteora in terra 
d'Egitto del condotttero roma-
no. della sua «o$ta alia corte di 
Alessandria del suo incontro 
con la sodicenne fanclulla. alia 
quale d.'i lezioni di governo e 
che trasforma in donna Secon-
do gli storici. anzi, Cesare si 

•' ebbe perslno un flglio da Cleo-
\ patra, che fu chlamato Ccsa-

* rione. Shaw non ne parla. e i 
" snoi accennl ad un rapporto 
'•' ewtico tra Cesare < e Cleopa-
^ tr» M O quasi impercettiblii, 

AS 

anche se nell'atteggiamento di 
lei mette della civetteria fern-
mmile. e in quello di lui del-
rinteresse un po" ormai senile 
per quella che oggi saremmo 
tentati di chiamare una -nin-
fetta ». 

Uno dei temi di fondo del 
testo era per Shaw la distru-
zione del mito eroico, romanti-
co. shakesperiano di Cesare., 
Proprio nello stesso anno in 
cui scriveva Cesare e Cleopa
tra a Londra trionfava 11 Glu-
lio Cesare nella interpretazione 
di sir Herbert Beerbohm Tree. 
celebratissimo attore dell'epo-
ca. Cosl. in funzione polemica 
antiretorica e antisciovinistica 
(Shakespeare era considerato 
il genio britannico. uno dei sim-
boh della grandezza di cui si 
ammantava. nella sua mediocri* 
ta. l'eta vittonana) nasce il Ce
sare di Shaw, un buffo vec-
chio signore. come lo chiama 
Cleopatra la prima volta che 
lo vede. mentre se ne sta na. 
scosta tra ie zampe della sfln-
ge. alPinizio Vi si e rifugiata 
perche stanno arrivando i ro-
mani- e la propaganda egizia-
na (come la propaganda di tut
ti i paesi moderni in guerra> ha 
descritto i nemici come divo-
ratori di uomtni 

E ancora: Cesare bonario co-
mandante. per niente eroico. ma 
saggto. concreto. sportivo anche 
(!a divertente scena del suo tut-
fo in mare, quando e assediato 
coi suoi pochi uomim nel faro 
di Alessandria), un po" ridicolo. 
con quella mania di non dire 
la sua eta. di avere il discorso 
facile, ma molto umano per la 
awersione alio sparg<mento di 
sangue (fa di tutto percht* 11 
suo prigioniero Potino. un capo 
nazionalista egiziano. se ne fug-
ga). soprattutto per quello san-
;ito dalli giustizia ufficiale Tut
to c'.b che sa di costrizione le
gale. di civilta fissata nei co. 
stumi nella cultura. nelle nor-
me. lo irrita: quando gli an-
nunciano che sta bruciando la 
bibl'.oteca di Alessandria - di
ce l'egizio Teodoto -C16 che 
sta bn'ciando adesso * 11 ricor-
do dcirumanita - — ribatte che 
la si lasci divorare dalle flam-
me. essendo soltento un «ri-
cordo di vergogna». 

Tutto ci6 risulta chiaramen-
te nello spettacolo, che e un 
saporoso e diligent* diverti-

> > 

mento shawiano. Divertimento 
a diligenza che ne costituisco-
no al tempo stesso, forse. i 11-
miti. Vogliamo dire che a piii 
di sessant'anni dalla sua nascl-
ta, questo Cesare e Cleopatra. 
pur vivo come macchina di tea
tro e gioioso dispensatore di 
uomorismo, eslgerebbe che si 
andasse piu in la nella Iettura 
dei suoi contenuti polemic! che, 
lasciati su l ' piano del diverti
mento - shawiano. rischiano di 
apparire. dopo tanta letteratu-
ra e tanto teatro che ne sono 
seguiti. un po' scontatL non pio 
aggressivi. 

Dallo spettacolo non ci pare 
di sentire che la regia abbia 
per csempio tenuto conto della 
lezione. sul personaggio di Ce
sare. di quelle sconvolgenti pa-
gine di Brecht in Gli affari del 
signor Giulio Cesare 

Gianni Santuccio nella parte 
d! Cesare e. ci si permetta la 
espressione, adorabile. Un Ce
sare umanissimo. svagato. qua
si su] palcoscenico. in questa 
storia di teatro, per caso. Ne 
rileva il la to comico. dosa il la-
to patetico. giostra abllmente 
con la figure storica. e paterno 
e sornione con Cleopatra Adria-
na Asti k la - ninfetta - d'Egit
to. con una femmintlita forse 
un po' acrentuata rispetto a 
quella del suo personaggio. 
quanto a sot till astuzie, a mo-
venze seducenti Imponente. ma 
forse con una nota in piii di 
serieta. Ave Nlnchi nella parte 
della governante Ftatatita. no-
me che Cesare buffamente stor-
pia sempre. Eccellente Carlo 
Bagno (forse il piu equilibrato 
nella recitazione distaccata. iro
nical nella parte di un digni-
tario egizio tl vastissimo cast 
comprende ancora. tra gli al-
tri. Giulio Oppi (Potino). Gual-
tiero /Rizzi (Britanno). Paolo 
Graziosi (il mercante Apollo-
doro>. Franco Passatore (Teo
doto). Alvise Battain (che dice 
il lungo prologo del dio Ra. una 
infllata di invettive di Shaw agli 
spettatori ingles! del suo tem
po, una frustata sarcastic* a 
noi che pretendiamo essere piu 
- civilizzati - di quanto non si 
fosse ai tempi di Cesare e Cleo
patra). Anche I costumi. oltre 
alle scene, sono di Luzzati; le 
musiche. di Chiaramello. 

Arturo Uzzari 

Hani avrebbcro molto da im-
parare, dal momento che per 
loro si inizla ad ognl staglone 
una corsa frenetlca al nuouo 
allestimento di ope re del pas-
sato, come se la gente andasse 
a teatro richidmata piu dai cam-
biamenti esteriori che dal va-
lore intrinseco dell'opera ese-
guita; e questo splega anche 
perche tl Bolscioi abbia pre
sentato a Afilano il Boris nella 
edizione curata da Rimski-
Korsakov, che quindici anni fa, 
almeno in URSS, era prefe-
rita a quella originate. 

Com'e noto, la rewisione di 
Rimsfci ha reso piu brillante 
ma anche meno pungente ed es-
senziale la partitura di Mus
sorgskl, tant'e che se essa regge 
sempre benissimo in teatro 
tuttavla si preferisce oggi. da 
molti, il ritorno aH'originale 
mussorgskiano, o per lo meno 
alia piu accorta e rlspettosa 
revlsione curata in tempi re-
centi da Lamm e Sciostakovic. 
Ma anche questa edizione df 
Rimski, nell'allestimento del 
Bolscioi, conserva per il pub
blico italiano un aspetto di no-
vita: Innanzi tutto perche vl 
e ripristinata nell'atto «polac-
co» t'importantc figura del ne-
suita Rangoni, essenzlalc per 
comprendere la poslzlone po-
lacca • nei confronti del /also 
Dimitri; e poi e ristabilita an
che la scena dell'/nnocente da-
vanti alia cattedrale dl San Ba-
sillo alia fine del sccondo at
to, che Mussorgskl aveva com-
posto per la prima edizione 
dell'opera e che conserva una 
grande importanza. come anello 
di congiunzione alia scena del 
delirio delto zar. £' un potente 
scorcio drammatico in cui com
pare per la pr!ma uolta I I'ln-
nocente che getta in volto alio 
zar la terribile sentenza: • Non 
posso prepare per te, Boris.' 
Non si pud pregare per 
Erode/ -. 

Insomma, sia pure con i latl 
discutibiii della reuisione di 
Rimski, il Boris, cosi com'e 
concepito e realizzato dal Bol
scioi. e uno spettacolo dalla 
sconcertante uitalitd e forza di 
attrazione. E pol, ci sono delle 
diversity pro/onde tra il modo 
con cut i inteso lo spettacolo 
lirico dai souietlei e quello co
me lo si intende nei teatri 
italiani. Dlrei che traspare da 
tutta Vesecuzione e daH'allesti 
mento in generate the si tratta 
di uno spettacolo nato e con
cepito per it popolo. E non 
sembri questa una affermazio-
ne retorica. Ce la completa as-
senza di quatsiasi patina divi-
stlca, e'e una tranquillitd e una 
sicurezza di" interpretazione che 
conquista, tnentre quand'e ne-
cessorio la scenografla e la re
gia sa essere dimessa, senza per 
questo essere meno ayuincen-
te; caso tipico, quello della sce
na con Vlnnocente sulla Piazza 
Rossa, che con mezzi sempli-
cissimi, con una massa di po
polo atteggiata in gesti e mo-
venze vecchi quanto il mondo, 
raggiunge una sua pregnanza 
espressira che di//icitmente una 
scenografia o una regia plii raf-
finate ci potrebbero dare. Quan
do e'e sfarzo. e uno sfarzo rea-
listico, ricostruito storicamente 
come lo potrebbe ricostruire da 
noi un Visconti. ed e lo sfarzo 
altera della Russia dei potenti 
contrapposto alia miseria delle 
folle oppresse. 

Anche net modo di eseguire 
la tnusica di Alussorgski e'e 
qualcosa per noi di nuopo: qual-
cosa che sta nel clima, nel san-
guigno colorito dell'orchestra, 
nel modo estremamente elastico 
di affrontare i tempi, che non 
sono mai rigidi e marcati ma si 
picoono duttilmente alle piu di
verse sfumature del canto e al
le esigenze sceniche, mentre i 
cori costituiscono a loro rolta 
uno degli aspetti piu straordtna-
ri di questa esecuzione del Bol
scioi. 

11 merito di tutto questo va at-
Vottimo Evgheni Svietlanov per 
la direzione e la concertazione. 
ad Alexandr' Rybnor e .Ale-
xandr Khasanon per la prepa-
razione dei cori. a Leonid Ba-
ratov per la regia e a Fiodor 
Fiodorovski per la scenografia. 
E" chiaro pero che lo spettacolo 
ha acquistato vita e valore so
prattutto grazie alia prestazione 
di una compagnia di canto 
estremamente agguerrita ed ar-
monicamentc fusa. Ivan Petrov 
dalla voce possenie e dalla 
straordinaria prestanza scenica. 
ci ha dato un Boris dilantato 
ineriormente, preda dei rimorsi 
e delle propne colpe; Andrei Si-
kolov e stato uno Sciutski di 
singolare efficacia scenica e ro-
cale. Larissa -4rdeiera dal can
to suo ha aderito con perfetta 
tecnica e sonorita vocale al per
sonaggio prorerro di Marina. 
mentre il falso Dimitri ha aru-
to in Vladimir Ivanovski un in-
terprete capace. anche se non 
sempre ali'altezza degli altri 
protogonisti. 

In Alexei Iranov abbiamo am-
mirato un Rangoni incisivo e 
teenieamente imponente, in 
Mark Resciotin un Pimen come 
ne abbiamo sentiti pochi. in 
Alexei Maslennikov un Inno-

cente di intensa commozione, j.er 
\ non dire della brava Larissa Si-

kifina frOstessa). di Tamara 
Sogokina come garbata inter
pret** di Xenia. di Valentino 
Klepatzkaia Fiox (Fiodor). di 
Alexei Gheliev e Vitali Vlas-
wv (nelle restl dei monad Var-
leam c MissaQ) e ancora di Gla-
fira Kogoliova, Uri Maurok, 
Vladimir Filippor. Viktor Gor-
bunor, Anatoli Mlsciutin, Uri 
Dementiev c Lena Belova. 

Successo. gid lo si e detto. 
entusiastico,. con vn'infinita di 
applausi a tutti i protagonist! (e 
non solo ai cantanti). alia sce
nografia e ai costumi da parte 
di un pubblico che ha gremito 
il teatro milanese come avvie-
ne solo nelle , occasion! ecce-
zionalL 

- Giacomo Manzeni 

FILADELFIA — Raf Vallone e Jean Simmons 
,hanno riportato un vero trionfo I'altra sera 
con la commedla « Piccola ricca ragazza ». 
Nel earnerino dell'attrice Hugh Weeler, au-
tore del lavoro, sta per ringraziare la Sim
mons con un bacio (telefoto) 

Concluso il Festival delle rose 

«Enplein» 
di Morandi 

Gianni Morandi • ha vinto. 
JVon son degno di te, la canzone 
di Migliacci e Zambrini (gli 
stessi autori di In ginocchio da 
te). e stata dunque laureata al 
primo Festival delle rose. Dop-
pla laurea. poiche al premio 
delle giurie «segrete» si e 
aggiunto quello della giuria in-
ternazionale composta dai rap-
presentanti del turismo euro-
peo. E dunque si potrebbe pen-
sare che il risultato non faccia 
una grinza. Siamo dell'awiso 
che, invece, sia stata premiata 
una brutta canzone (a parte 
poi l'eccessivo saccheggio del-
l'introduzione del Concerto nu-
mero uno di Ciaicovski), anche 
se Morandi l'ha cantata con il 
solito ardore. Dopo il Cantagiro. 
il Festival delle rose. Morandi 
pub essere contento. Non fe piu 
quello di Fatti mandare dalla 
mamma a prendere il latte. E" 
uno che va per la maggiore. 
Ma dovrebbe, in cuor suo. rim-
piangere quei tempi. Guadagna-
va dl meno ma non faceva il 
verso a Luciano Tajoli. 

Dunque, anche l'inverno ha 
la sua canzone. Forse non sara 
il bestsellers di questi freddi 
mesi. poiche le case discografi-
che non hanno concentrato qui 
tutti i loro sforzi e percib al-
l'Hilton non si e sentito di me-
glio Tutt'altro. Potenzialmente. 
perb. il Festival delle rose ha 
la possibilita di colmare quello 
che gli industriali del disco chia-

Gianni Morandi 

fj»~j v 2.'. 

mano « i l vuoto di fine estate » 
(ma del quale, in reaita noi non 
awertiamo la presenza). 

La produzione di musica leg-
gera ha ormai delle sue leggi 
economiche ben precise. Una 
volta (subito dopo la guerra) 
l'industria era neonata. Era, an-
zi, una forma artigianaie. Poi 
si scoprl che un festival come 
quello di Sanremo faceva ven-
dere i dischi. Sanremo diventb 
il punto dl partenza e il punto 
d'arrivo dell'industria. Napoli 
costitui la parentesi dialettale, 
ma non fu mai in grado di co-
stituire una alternativa a San
remo. Venne poi il Cantagiro. 
Se Sanremo lancia le canzoni 
della primavera, U Cantagiro 
lancia quelle dell'estate. Ma i 
dischi sono come le saponette, si 
consumano presto e l'industria 
impone un rapido ricambio. Tra 
il Cantagiro e Sanremo restava 
un vuoto. E cosl e nato il Fe
stival delle rose. E nei pros-
simi anni. accadra che i - big » 
del Nord si impadroniranno an
che di questo. poichfe e inutile 
credere (o voler far credere) 
che un festival possa restare 
al di fuori delle leggi di mer-
cato. 

Nel merito. possiamo dire che 
il Festival delle rose e andato 
avanti liscio lisrio. senza intop-
pi. Non e'erano belle canzoni, 
ma con 11 boicottaggio in atto 
non e'er a da aspettarsi molto 
di piu. E bisogna dare atto alle 
giurie di avere votato obiettiva 
mente. anche se un po' troppo 
conformisticamente. I risultat 
di queste tre serate appaiono 
sostanzialmente giusti. ' salvo 
qualche eccezione. Per esempio. 
Paola Pitagora non meritava di 
entrare in finale forse piu di 
Roby Ferrante e della sua sco-
piazzatura di Ray Charles. 

Per il resto, gran trionfo dei 
giovanissimi e delie voci fem-
minili. Le vere novita del Fe
stival erano due e non sono 
passate inosservate: Sonia e le 
sorelle. tre ragazze di Prato. 
- il trio delle Case del popolo -. 
come dice suo padre, il quale 
segue Ie sue figliole dovunque 
e le presenta con orgoglio. forse 
dispiaciuto di non essere anche 
lui della partita, come cantante. 

E Le amiche. di Nora Orlandi. 
Non e'e commedia musicale. non 
c'h disco che non si sia servito 
di quel preciso meccanismo ca-
noro che h 1'ottetto di Nora 
Orlandi. 

Infine. due parole sui quattro 
complessi che hanno ripetuto le 
canzoni neU'arrangiamento da 
night. Ci spiace dirlo. ma se si 
eccettua il bravo Renato Sambo. 
ormai. del resto, collaudatissi-
mo. gli altri ci sono sembrati 
ad un Iivello ancora dilettanti-
stico. Proprio ora. che bastano 
tre o quattro ragazzi in gamba. 
una batteria e un paio di chi-
tarre a fare un buon complesso 
Ma il discorso sarebbe troppo 
lungo. Verrebbe voglia di gri-
dare: * E w i v a Peppino di Ca
pri.™-. Per non parlar dei 
Beatles... 

I. t. 

, ̂ -^t/i&St&X '^'ht'f'ia. 

contro 
canale 

II giornale 

murale 
*" E' ormai chiaro che ta 
ifllata di « esperti cremti-
nologi > sul video t>jenc 
prolungata al solo scopo 
di *tener su Vargomento*. 
secondo le richieste • che, 
si dice, giungono quotidia-
namente in via del Babui-
no dagli ambienti gover-
natwi e particolarmente 
dalla vicepresidema del 
Consiglio. Questi * esper
ti », infatti, nella mipltore 
delle tpotesi non fanno che 
rtpetere le solite cose (co
me ha jatto, leri sera, lo 
<esperto> francese), e nella 
peggiore si abbandonano 
a fpotesi del tutti arbitra
ge. La vcrita e che ormai 
la TV considerd t esperto > 
di cose soutetichc chfitn-
que abbia trascorso un pe-
riodo di tempo a Mosca: 
fatta eccezione, natural-
mente, per qtiegli studt'osi 
e gfomalist i che hanno tl 
grave difetto di essere co-
muntsti e quindl di const-
derare con serieta t pro-
blemi della societd sovleti-
ca. La serieta e proprto 
cto che il Telegiomale 
aborre, in questi atorni: 
dd che viene richiesto e 
una martcllantc campagna 
propagandistica di tono 
matcatamente clettomle. 

Cera una immagine, ierl 
sera, nella terza e ultima 
puntata del Viaggio in Cina 
di Cifariello, che aurebbe 
meritato, da sola, un inte-
ro documentario. L'imma-
gine di quel giornale mu
rale sul quale erano segna-
ti gli oggetti di proprietd 
della Comune agricola: 
tanti orotogi e tante paia 
di scarpe e tante bicictet-
te e cost via. Un elenco 
che parlava di un terribile 
passato di miseria e di ar-
retratezza e della volonta 

' di un popolo di progredi-
re e dei suoi mezzi in que
sto progredire e delle sue 
contraddizioni e dei suoi 
drammi, anche. E c c o , 
avremmo voluto riconosce-
re in Cifariello, nelle sue 
parole, un autentico rifles-
so di tutto questo: e, inve
ce, al di la dell'ultima fra-
se generica, non abbiamo 
colto quasi nulla di simile. 

La puntata di ieri sera 
era, almeno per buona par
te, migliore delle preceden-
ti, nel senso che in essa 
le informazioni prevaleva-
no nettamente sui giudizi. 
Ma erano informazioni 
sparse, che suggerivano 
questioni enormi e subito 
le abbandonavano; che al-
ternavano, $ullo stesso 
piano, notizie economiche, 
curiosita di sapore esott-
co, informazioni tecniche; 
una impresa davvero di-
sperante. Non sarebbe stato 
piu utile per Cifariello at-

, tenersi ad alcuni aspetti 
' della Cina e cercare di dar 
conto di essi, il piu minuta-
mente possibile, rinuncian-
do ai «colpt > e alle im-
magmi « rubate > (the, da 
ultra parte, ci sono sempre 
sembrate del tutto innocue 
e insignificantl?). 

Nel corso della puntata 
abbiamo anche visto alcu-
ne immagini altamente 
drammatiche di un docu
mentario cinese sul Tibet: 
davvero un < colpo », que
sto. Ma il commento che 
le accompagnava, ancora 
una volta, non ci avvici-
nava di un palmo a quel 
Paese lontano come Valtra 
faccia della luna. 

g . c. 

raaiv!? 
programmi 

14,00 

TV-
Sport Sanremo. 

primo 
CamptontiU liullanl 
lutl dl tennis. 

17,15 La nuova -
scuola media tnconirl con \ gli 

gnantl. 

18,00 La TV dei ragazzi 
• La prlnclpema Radlc-
chto *. dl Alpssandro Brit-
•onl 

19,00 Telegiomale della sera 
tlonel 

(prima edl-

19,15 I dibaftiti del telegiomale: « L'asal-
stenzu agll arulanl •. 

20.15 Teleqiornale sport e prevlalonl del tempo, 

70,30 Teleqiornale della a*ra Iwconda edi
tion*) i 

21,00 Napoli contro tutti 

Napoli contro Vienna 
1 ra*ml«tlon«* abblnata al-
la LottetiH dl Capodanno 
Presentano Nino Taranto 
ed KnrlcM Vaal OrclietUra 
dlretta da Gianni Ferrlo 

22,15 Gabriele D'Annunzio nel r,cordl dl G,ovacchl-no Forzano. 

23,05 Telegiomale della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiomale e upgnale orario. 

21,15 Ricordo 
di due lunedi 

dl Arthur Miller. Con 
Diana Torrlerl Fabrizlo 
Cupuccl. Emo TaraBclo. 
Mlmmo Craig Regia dl 
Sergto Velltti. 

Gigliola Cinquetti in gara in « Napoli contro tutti » 
(Primo. ore 21) , 

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

15. 17. 20. 23; 6,35: Corso 
di lingua tedesca: - 8.30: 11 
nostro buongiorno; 10.30: II 
Vicario di Wakefield (II); 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Musica e dlvagazioni 
turistiche; 11.30: Franz Schu
bert; 11.45: Musica per ar-
chl; 12: Gli amlci deile 12; 
12.20- Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: I solistl del
la musica leggera; 14-14.55: 
Trasmissioni regional!; 15,15: 
Le novita da vedere; 15,30: 

Parata di successl; 15,45: 
Quadranle economico; 16: 
Programme per 1 plccoli; 
16,30: Musiche presentate 
dal Sindacato Nazionale Mu-
siclsti; 17.25: I] Novecento 
musicale in Europa; 18: Bel-
losguardo: 18.15: Tastiera: 
18.35: Appuntamento con la 
sirena; 19.05: II settimanale 
dell' agricoltura; 19,15: ' II 
giornale di bordo; 19.30: Mo-
tivi In giostra: 19.53: Una' 
canzone al glorno; 20^0: Ap-
plausi a...; 20.25: II malato 
immaginario. Tre atti di Mo-
Iiere; 22.15: Musica da ballo. 

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 JO: 
7.30 Benvenuto in Italia: 8: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Canta Armando Romeo; 8.50: 
L'orchestra del giorno; 9: 

, Pentagramma Italiano; 9.15: 
Ritmo - fantasia: 9.35* D 
Quartetto Cetra presenta: 
Musica via Telestar; 10.35: 
Le nuove canzoni ltaliane; 
11.35: Dico bene?; 11.40* II 
portacanzoni: 12-12.20: Tema 
in brio: 12^0-13: Trasmis
sioni regional!; 13: Appun
tamento alle 13; 14: Taccuino 

di Napoli contro tutti; 14.05: 
Voci alia ribalta; 14,45: Di
schi in vetrina; 15: Aria di 
casa nostra. 15,15: Motlvi 
scelti per vol; 15.35: Concerto 
in miniature: 16: Rapsodla: 
16.35: Tre minut* per te; 
16,38: Dischi dell'ultima ora; 
16,50: Panorama italiano; 17 
e 35- Non tutto ma dl tutto; 
17.45: Rotocalco musicale; 
16.35: Classe unlca: 18,50: I 
vostri preferitl; 19.50: Zig-
Zag; 20: Concerto di musica 
leggera; 21 Le elezionl ame-
ricane; 21.40: Giuoco e fuori 
giuoco; 21.50: La voce del 
poeti; 22,10: Musica nella 
sera. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cul

tura Jugoslavs: 18.45: Giam-
batttsta Cirri: 19 Bibliogra-
fie ragionate. La - Nueva 
hola-; 19.30: Concerto di 
ogni sera: Wolfgang Ama-
deus Mozart: Felix Mendels
sohn-Bart holdy: Sergei Pro
kofiev; 20.30: RIvista delle 

riviste; 20.40: Johann Seba
stian Bach; 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20: Costume; 
21.30: Panorama dei festi
vals musical!; 22,15: La nar
rative italiana e la Resisten-
za; 22.45: La musica. oggi: 
Zbynek Vostrak: John Ea
ton; William Smith. 
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