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Mortificante livello della 
cultura musicale italiana 

Nel paese del bel 
canto pochi 

vanno all'opera 
La TV si accontenta di pubblicare stati-
stiche per giustificare la propria inerzia 

Un'inchiesta campione della 
RAI-TV ha confermato re-
centemente il mediocre li
vello della cultura musicale 
italiana. Secondo i dati rac-
colti, i due terzi della 
popolazione oltre i diciotto 
anni non hanno mai ascoltato 
un'opera lirica ne a tcatro ne 
alia televisione dove, del re-
sto, l'attivita e rara e sca-
dente. Quanto alle sale da 
concerto, un decimo degli 
adulti vi mette piede secondo 
questa signincativa proporzio-
ne aU'interno del gruppo: sei 
per cento con istruzinne ele-
mentare; 21 per cento con 
istruzione media infenore; 32 
per cento diplomati e 48 per 
cento laureati. 

Queste medie. per quanto 
ingannevoli perche equipara-
no citta e campagne. Nord e 
Sud, confermano tuttavia il 
legame tra la musica e la 
cultura generate e, di conse-
guenza, la sua irregolare di-
stribuzione secondo un crite-
rio di geografia economico po
litica risalente al secolo 
acorso. 

Un ulteriore confronto pud 
farsi sulla base di un'inchie
sta condotta sul mercato di-
scografico nel mondo occiden
tal? (Nessun paragone e pos-
sibile coi Paesi sooinlisti do 
ve il disco e il libro wno con-
siderati beni di prima neces-
sita e venduti a prezzi bas-
sissimi). Restando noll'Ovest. 
le cifre sono umilianti Negli 
Stati Uniti. ad esempio. un 
disco di musica classira. di 
successo. supera le 20(1 mila 
copie nei suoi cinque dioci an 
ni di vita. In Giappone oscil-
la tra le 50 e le 80 mila. Se-
guono la Germania con 25 50 
mila e la Francia con 22 mila. 
L'Inghilterra (Pacse in cui 
le trasmissioni di musica sin-
fonica e cameristica sono gra-
dite al 52 per cento della po
polazione) si mantiene su una 
media costante altissima Buo-
n'ultima arriva I'ltalia dove i 
dischi classic! di successo rag-
giungono a fatica le duemila 
copie: al di sotto di Tsraele, 
che ha solo un ventesimo del
la nostra popolazione. 

Uniche eccezioni: una sinfo-
nia di Beethoven che. nel mo
menta doll'euforia toscaninia 
na. supero (pare) le 20 mila 
copie, cos! come un di.seo di 
Gigli al momento della sua 
morte e. terzo. una collana 
di pezzi d'album pianistici. 
Punte del tutto occasionali. 
come si vede, dello stesso tipo 
di quelle dolla musica leggera. 

Questa sihiazione ha provo-
cato un dopnio risuHato: da 
un lato il calo del prezzo me
dio dei dischi grazie alle col-
lane popolari sulle WOO lire 
con « svondite » delle rimanen-
re a prezzi anche inferiori. 
A Milano sono gin nati alcuni 
self teniice del disco che cor-
rispondono. in sostanza. alle 
bottetrhe della catena Remain
der's dove si liquidano le « re-
se» dei Hbri a meta prezzo 
L'altro effetto. rontrario. e 
racrre«!ciuta riluttanza dei 
prodiittori italiani a stampire 
dischi di propria prodnzione 
Salvo cas? rarissimi. le ca"** 
Italiane sono >!oHantn delle fl 
lial? di case americane. e ri-
stampano sotto nuova coper-
tina le matrici importnfe. 

Se ora. dil campo della mu
sica « seria ». est rail mo la 
prodnzione di musics moder-
na. lo spazio si riduce quasi 

a nulla, per l'ovvio motivo che 
gli amatori del nuovo sono 
dappertutto una ridotta per-
centuale e, in Italia, dove la 
base e modesta, la percentua-
le e cosl vicina alio zero da 
scoraggiare le iniziative, spe-
cialniente quelle commtrrciali. 
La casa Ricordi. ad esempio, 
dopo un paio di tentativi di 
lanciare autori propri in di 
schi di prestigio, ha finito per 
rinunciarvi, accordandosi con 
la casa tedesca Worgo che 
stampera, tra breve, un paio 
di duchi con musiche di Luigi 
Nono (La fabbrica illuminata 
e Auschwitz) su nastri forniti 
appunto dalla Ricordi. Un al-
tro disco. pure dedicato a Nr> 
no. e annunciato dalla Arco-
phon, sinora specializ/ata in 
rigorose cdizioni degli antichi. 

Un'ultima novitn. in questo 
settore, e annunciata dalla 
CBS (associata alia Columbia 
americana) che ha in proget-
to un paio di dischi dedicati 
aH'avanguardia italiana (Man-
zoni. Canino. Maderna. Casti-
glioni. Nono, Clemente. e c c ) . 
a cui non sarebbe male si ag-
giungessero anche i maestri 
della generazione precedente, 
Dallapiccola e Petrassi. 

II direttore artistico della 
CBS si dice convinto dell'esi-
stenza di un mercato in pro-
gresso per la musica nuova. 
A riprova egli cita il boom di 
Mahler che sta superando i 
classici nelle vendite della 
ditta. aprendo cosi la via al-
Vopera omnia di Schonberg e 
di Webern che dovrebbe se-
guire assieme aH'interessante 
«Stravinski diretto da Stra-
vinski >: cioe 1'interpretazio-
ne autentica cui il grande rus-
so tiene particolarmente. 

Sempre nel quadro di que
ste previsioni della CBS, Al-
ban Berg diretto da Boulez 
(compreso il Wozzeck), la 
Casa dei Morti di Janacek. le 
sinfonie di Charles Ives di-
rette da Bernstein, dovrebbe-
ro arricchire la serie dei clas
sici del nostro tempo: mentre 
i contemporanei andrebbero 
dalle musiche pianistiche com
plete di Stockhausen ai lavori 
di Boulez. di Messiaen. degli 
avanguardisti giapponesi. di 
Lukas Foss, Denisov. ecc. 

Un programma denso (in 
parte in edizioni sotto le due
mila lire) che si accompagna 
airimportantc edizione gia in 
commercio della Turnabout 
(musiche elettroniche. Ives. 
Bartok. scuola Viennese) e 
alia nuova iniziativa dei Fra-
telli Fabbri dedicata alia mu
sica moderna che. nonostante 
qualche disuguaglianza. si im-
pone per la vastita dell'impe-
gno. Aggiungendo ancora 
qualche classico deU'edizione 
Ricordi. qualche altra edizio
ne economica e, ovviamente. 
i dischi di importazione. fl 
quadro della nostra depres-
sione passa dal nero al srigio. 

Va cioe allargandosi. nel 
generale ritardo. lo sforzo per 
rompere I'antica ignoranza nel 
campo musicale Sforzo pa-
rallelo al diffondersi della cul
tura in strati sempre piti lar-
ghi e al risveglio delle nuove 
generazioni insoddisfatte del-
1'antica accademia. Purtrop-
po. in questo campo. la tele
visione che potrebbe Far mol 
to. si accontenta di pubblica
re stat;stiche per giustificare 
la propria inerzia. 

Rubens Tedesehi 

II Festival e finito 

« Gangster Story»ha 
vinfo a Mar del Plata 

MAR DEL PLATA. 18 
Gangster Story ha vinto U pri

mo premk>, «II Condor» al 
nono Festival cinematoarafjco 
internazionale di Mar del Pla
ta. I principali attori del film 
sono warren Beatty e Faye 
Dunaway: la rema i di Arthur 
Penn. H premio per la miglio-
re produzione e andato al ce-
coslovacco .\forlr^io Lazaroca 
mentre il repsta ungherese 
Gyorgy Revesi e stato procla 
mato il mifilior reRî ta per il 
S\K) film Tre notti di un amo
ve. L'attore americano Tony 
Musante £ stato proclamato il 
miplior attore per la sna inter-
pretaziooe nel film L'inciderUe 
e Annie Girardot la miglioT-e 
attrice p«" la sua interpreta-
zione del film Vir*r* per vi-
vere L'Associazhme dei cntici 
cinematojjrafici ha aveffnato il 
suo primo premio a Gangiter 
Slaw 

» « Mali Vojnici -
e il primo film 

scelto per Cannes 
PAKKil IS 

[| film Jugoslavo Mab Vobnct. 
del rejfL-U Bata Cen^ic. e il 
primo film selezionato per il Fe
stival cinematografico di Can-
mes di quest'anno. 

Rene Clement 

rinuncia 

ai « Distruftori» 
PARIGI. lb 

Dopo pochi giomi di la\xro. 
Rene Clement ha rmunciato alia 
re^ia del suo nuovo film. Les 
destructevrs. «Ho dedicato di
ciotto mesi alia preparazione di 
qjesto film - ha detto il re^i 
sta francvse — ma non sono 
riiiscito a far valere le mie idee 
presso i produttori >. 

D film, che m un pnmo tem
po si doveva intitolare Ecnt sur 
le sable, e tratto da un celet-re 
romanzo e narra una vicenda 
bellica tra mgiesi e tedesehi do 
rante Tultima guetra. Secondo 
Clement il film, a causa delle 
vananoni imposte dai produt-
tori. aveva ortnai perso lo spi-
nto che egh voleva dargh. La 
direzwne del lavoro cmemato-
graftcw e stala presa dal regi 
sta Andre de Toth Le nprese 
a wen>;ono in Spagru il cui pae-
sag(?io e chiamato questa volu 
a <o>tituire non il west ma il 
deserto nordafneano Richard 
Harris e Michael Caine sono i 
protagonistL 

II bilancio per il 1967 

In aumento i film 
ungheresi esportati 

«Elle» per 
il marito 

PARIG I , 18. 

II cantante Barouh, mari to di Anouk Aimee, si prepara ad 
esordlre nella regia. Dlr igera II f i lm EUe, del quale sta scrivendo 
la scenegglatura Insleme a Pierre Uytlerhoewen. II f i lm 6 im-
pernlato sulla storla dl un gruppo di persone che, pur senza r ln -
negare la modernita, provano nostalgia per la vecchia Par ig i che 
scompare, inesorabilmente travolta dal passa re del tempo. 
Protagonist! del f i lm saranno la stessa Anouk Aimee (nella foto) 
e Francis La i . Quest'ult imo f inora era nolo come composltore 

A Spoleto dal 27 giugno al 14 luglio 

Cosi il Festival 

dei Due Mondi 
L'opera Tristano e Isotta di 

Riccardo Wagner diretta da 
Oskar Danon. aprira al Teatro 
Nuoro rundicesimo Festival di 
Spoleto. 

Lo hanno annunciato Giancar-
lo Menotti e il direttore arti-
della partecipazione dell'Orche-
stico del festival Massimo Bo-
gianckino. i quali hanno anche 
tracciato nelle linee generali 
il programma del prossimo Fe
stival dei Due Mondi. che si 
svolgera a Spoleto dal 27 giu
gno ai 14 luglio. La regia del 
Tristano e Isotta sara curata 
dallo stesso Menotti. mentre la 
scenograha sara di Luigi Sa-
maritani. Fra i principal! in-
terpreti Claude Heater sara 
Tristano: Clara Barlow. Isotta: 
Christina Murphy. Brangane • 
Antonin Svorc. Kurwenal 

Al Teatro Nuo\*o verra anche 
rappre^entata la Santa di Blee-
cker Street di Gian Carlo Me
notti: e questa la prima volta 
che a Spoleto viene rappresen-
tata un'opera dell'ideatore e 
fondatore del Festival. Per La 
Santa, che fu rappresentata 
per la prima volta a Broadway 
il 27 dicembre 1964. venne at-
tribuito a Menotti il Premio 
Pulitzer-

Thomas Schippers. che aveva 
gia diretto l'opera a Broadway 
in prima esecuzione. sara fl 
maestro concertatore e diret
tore della edizione spoletina. 

II teatro Caio Mehsso ospi-
tera. invece. la novita Laborin-
tus 11. lavoro di teatro musicale 
di Luciano Berio per tre voci 
femminili. mimi-attori e speaker 
su testi di Edoardo Sanzuineti 
Laborintus ff fu rappresentato 
per la prima volta a Parigi nel 
1965 e per que<to lavoro ven
ne attribuito a Berio fl P m 
mk> Italia 1966 Nell'edizione 
spoletina la regia di Lahorin-
tus 11 sara di Alberto Arbasino. 
la direzione musicale dello stes-
so Berio e le scene di Aulenti. 

Un grande risalto avranno 
nel calendario deH'undicesimo 
Festival dei Due Mondi gli 
spettacoli dd The Rarkness 
ballet o] New York. Grazie 
alle qualita tecniche dei suoi 
solisti e dei suoi coreografl 
YHarkness ballet e una delle 
poche formazioni di valore in-
temazionale che si pud per-
mettere di far fi?urare nello 
stesso spettacolo le riprese o 
la rielaborazione di classici 
della danza e balletti awene-
ristkri come quelh di Rudy Van 
Dantzig's. 

II tradioonale concerto in 
piazza del Duomo sara diretto. 
anche quest'anno. da Thomas 
Schippers e comprendera U 
Sinfoma dei Salmi di Stravin

ski e il Requiem di Mozart: per 
il concerto in piazza. 11 mae-
tro Schippers si avvarra del-
I'orchestra e del coro della 
radiotelevisione italiana. Per gli 
spettacoli lirici ed il balletto 
i! Festival si awarra invece 
della partecipazione deHOrche-
stra Filarmonica di Belgrado 
e del coro della Filarmonica 
Romana. 

Per la prosa il Festival pre-
sentera la novita in due attl 
di Edward Albee Box and quo
tations from chairman Mao Tze 
Tung per la regia di Alan 
Schneider. II recentissimo la
voro di Albee sara recitato in 
inglese e in italiano con attori 
italiani e americani. Sono in 
corso avanzate trattative per 
presentare a Spoleto anche uno 
spettacolo deU'Opeu teatre. una 
formazione di venti attori che. 
sotto la direzione di Joseph 
Chaikin. ha avuto uno straor-
dinario successo con lo spetta
colo America hurrah, rappre-
sentato per oltre un anno e mez
zo a New York. 

Per la musica da camera. 
figurano nel cartellone del fe
stival dei Due Mondi. i nomi di 
Elly Ameling (soprano). Clau-
dio Arrau (pianista). Cathy 
Berberian (soprano). James 
Oliver BusweU (flautista) e 
John Eaton (sinket). deH'Esem-
We Instrumental de France, di 
Irwin Gage (pianista» del The 
Juilhard Esemble: di Eugenia 
Rich (flautista). dei Solisti ve-
neti. e di Pinchas Zuckerman 
(vioiinista). 

La sezione cinema del Festi
val presenter^ una rassegna di 
film sperimentali e» in serata 
di gala, il lungometraggk) So-
gno di una notte destate di 
Balanchine. 

Per le art! figurative, fra le 
mostre che saranno ordinate 
neH'ambito del Festival, ha par-
ticolare risalto c HI Master
pieces of american naive pain
ting* del W i n e XIX secolo, 
dalle collezioni del cokxineHo 
Edgardo William e di Bernice 
Chrysler Garbisch- Questa mo-
stra. che richiama nelle sale 
del Louvre, dove e attualmente 
esposta. un eccezionale nume-
ro di parigini e di turisti. rap-
presentera uno degli aweni-
menti piu important! del Festi
val di Spoleto 1968. 

Gian Carlo Menotti e Massi
mo Rotfanckino hanno tnflne 
annunciato che a Roma, in apri 
le. terranno una oonferenza 
stampa per precisare gli ultimj 
dettagli e le eventuali varia-
zioni al programma del Fe
stival. 

«l senza speranza» 
di Jancso venduto 

in sedici paesi 

Da! nostro corrispondente 
BUDAFEST. 18. 

Bilancio positivo per la ci-
nematografia ungherese. La 
notizia ci e stata confermata 
dai dirigenti della « Hungaro-
film ». l*«mpresa di stato ma 
giara che si occupa appunto 
della esportaziotie e della im
portazione di film Nel corso 
del 1967 — ci e stato precisa-
to — le case di distribuzione 
di mimerosi paesi del mondo 
hanno acquistato dall'Unghe-
ria 243 lungometraggi e 471 
cortometraggi. 

II risultato piu significativo 
e stato ottenuto con il film del 
regisi ta Miklds Jancsd I senza 
speranza che e stato venduto 
in 16 paesi. Al secondo posto 
della graduatoria si trova II 
padre del giovane regista 
Istvan Szabd che verra pro-
grammato in dodici nazioni. 1 
maggiori clienti sono. comun-
que, sovietici. cecoslovacchi e 
jugoslavi che acquistano. in 
media, circa la meta della pro-
duzione annuale. 

Diversi film magiari sono 
stati proiettati a Cuba e nelle 
reti televisive della Repubbli-
ca Federale Tedesca. In Fran
cia, negli ultimi mesi, sono 
stati programmati vari film tra 
cui Diecimila soli. E' poi im-
minenle la presentazione a Fa 
rigi di uno degli ultimi sue-
cessi di Andras Kovacs Giorni 
freddi 

Per quanto riguarda invece 
i riconoscimenti ufficiali alia 
cinemotografia magiara baste-
ra ricordare il recenle con-
gresso internazionale dei criti-
ci della F1PRESC1. Fu proprw 
in quella orcasione che pre 
miando il film di Jancsd Gli 
stellati fu espresso un giudi-
zio estremamente positivo su 
tutta la produzione cinemato-
grafica ungherese. Ma va an
che ricordato che i cineasti 
magiari sono stati invitati a 
presentare le loro opere in nu-
merosi festival a carattere in
ternazionale e che molti sono 
stati i premi e i riconoscimenti 
venuli da ogni angolo del mon
do. Cosi U padre vinse U Gran 
Premio del festival di Mosca 
e il premio della critica al fe
stival di Acapulco; Diecimila 
soli, del regista Ferenc Kdsa 
vinse il premio al festival di 
Cannes: Fine stagione di Zol-
tan Fabri ottenne ben tre pre
mi a Venezia. 

Non va poi trascurato fl suc
cesso internazionale ottenuto 
dai cortometraggi. Boccacce. 
dei giovani registi Rozsa e 
Kardos ha ottenuto il Gran 
premio del festival del film 
per la g'toventii organizzato a 
Teheran e il cartone animato 
di Jdzsef Nep Cinque minuti 
di omicidio ha vinto il primo 
premio al Festival di Oberhau-
sen. (RFT). 

II bilancio si chiude con le 
giornate del film ungherese 
organizzate a Caracas in Ve 
nezuela. nell'Unione Sovietica, 
in Bulgaria, in Jugoslavia, in 
lnghilterra e in Svizzera. O 
vunque le pellicole dei registi 
magiari hanno riscosso pieno 
successo. 

Carlo Benedetti 

Caviglia ingessata 
per Mirella Freni 

MODENA, 18 
La soprano Mirella Freni 

e caduta oggi dalle scale del
ta sua abitazione. in via Giar-
dini, riportando la distorsio-
ne della caviglia destra. Chia
mato d'urgenza, il medico ha 
ingessato la caviglia prescri-
vendo alia cantante una ven-
tina di giorni di assoluta im
mobility. 

Mirella Freni. assieme al 
marito, maestro Leone Ma-
gera, sarebbe dovuta partire 
oggi stesso per New York, 
dove al Metropolitan, avreb-
be dovuto provare LL'elisir 
d'amore di Doni2ettl. In pro
gramma per il 23 marzo pros
simo. A causa deirincidente 
odierno. Mirella Freni dovra 
quindi rinviare la recita. 

La Freni, che ha appena 
terminato alia Scala le re
cite della Figlta del reggimen-
to di Donizetti, cantera nei 
prossimi mesi al Metropoli
tan in Romeo e Giulietta 
di Gounod a fianco di Fran
co Corelli e nella Carmen di 
Bizet, n suo rientro In Ita
lia e previsto per il prossimo 
mese di giugno. 

L'Odeon e il TOP 
frasformoti 

in enti pubblici 
PARIGL 18 

L'Odeon e 0 Thedtre National 
Populaire saranno trasformati 
da enti in conceasione in enti 
pubblici a carattere industriale 
e commerciale. uniformandosi 
alio status della Comedie Fran 
caise e dell Unione dei teatn 
lirici La liberta artistica del 
direttori. si precisa. non verra 
in nessun modo toccata Gasi. 
pero, avranno uno stipendio fis-
so, e non guadagneranno sulla 
base degli utfli del teatro. 

le prime 
Musica 

Rostropovic 
e Argento 

alPAuditorio 
E' il momento splendido di 

Mstislav Rostropovic, salutato 
come violoncellista sommo. 
unico. 

Gia aU'« attacco » del pur no-
to Concerto op. 104. di Dvorak. 
Rostropovic ha dato il segno 
della sua fenomenale bravura 
e propno di una sgomentante 
c nwstruosita >. Ha avuto mo
do. attraverso il «vecchio > 
Dvorak di raggiungere vertici 
di stile interpretativo, trascinan-
dosi appresso, come in una gara 
tacitamente accettata, via v-a 
i diversi strumentisti mipegna-
ti in un « duo ^ con il violoncel
lo: il flauto. il violmo. il fagot
to. i timpani, il clannetto. E" 
venuta fuon un'esecuzione siiui-
gliante, impetuosa ed estatica 
insieme. rivclante, nell'Adaoio e 
neW'Allegro finale, una miraco-
losa gamma di risorse timbri-
che. Pietro Argento, con un'or-
chestra anch'essa « scatenata ». 
ha tneravigliosamente suggella-
to la straordinaria esecuzione. 
II pubbheo. pur sapendo che 
avrebbe ancora ascoltato Ro-
strojxjvic nella seconda parte 
del programma, ha inconnncia-
to a chiedere subito i bis, che 
per6 non ha avuto, nemmeno al 
termine della stupenda interpre-
tazione della Sinjoua concer-
tante, per violoncello e orche
stra, op. 123, di Prokofiev. 

Dire di Rostropovic che 6 un 
animatore musicale, e ancora 
dir poco, tenuto conto che la 
maestna e l'e.stro lnterprctati-
\ o del solista furono addinttu-
ra alia base di importantissime 
pagine di Prokofiev, dedicate al-
l'ancor giovanissimo violoncel
lista: la Sonata per violoncello 
e pianoforte (1S49), ad esempio. 
e questa Sinfoma concertante 
(1952). Rostropovic e nato nel 
1927. 

E' questa pagina di Prokofiev 
anche una rassegna di virtuoii-
smi, ma Rostropovic l'ha tra-
sformata in una rassegna di 
suoni sempre magicamente illu-
minati e proprio stregati. E' 
sembrato. nel vorticoso finale, 
che Rostropovic e il suo violon
cello si staccassero da questa 
terra per inseguire una musica 
misteriosa in zone lontane e sco-
nosciute. Quindi si e scatenato 
il diluvio deU'entusiasmo, ine-
dito anch'esso neH"Auditorio: 
applausi scanditi ritmicamente 
mentre sul palco si vedeva Ro
stropovic. ancora nell'ebbrezza 
della musica. andare e venire 
ora ad abbracciare il primo vk> 
lino, ora a baciare il primo vio
loncello, ora ad inchinarsi alia 
viola, ora a stringersi al petto 
l'ottimo Pietro Argento. il quale 
ha avuto un bel daffare per te-
nere negli argini un'esecuzione 
cosi ribollente. 

Nel felicissimo esito del con
certo. a proposito. si inserisce 
anche la prima esecuzione di 
Paraphrase, gustosa ed elegan
te suite di canti popolari euro-
pei, sinfonicamente trattati da 
Guido Turchi. 

Siegfried 
e Sawallisch 

al Foro Italico 
La Tetralogia wagnenana. in 

corso — a puntate — presso la 
Rai-Tv, con la direzione di 
Wolfgang Sawallisch e con la 
partecipazione di eccellenti in-
terpreti. e giunta al risveglio 
di Brunilde. amore di Sigfrido. 
Sono quasi, i due giovani, spa-
valdi capelloni della mitologia. 
Ed e proprio qui. nel terzo atto 
deH'opera. che l'eroe spezza. 
con un colpo della sua famosa 
spada. la lancia di Wotan. E' 
un momento culminante del-
l'opera. 

Sawallisch non e mai venuto 
meno ad una direzione traspa-
rente e leggiadra. Quasi sem-
bra che ad una piu approfondi-
ta ricerca di certi valori musl-
cali. Sawallisch preferisca il 
dettaglio del bel suono e di un 
suono lieve. sottile. penetrante, 
tratto da questo o da quel set-
tore dell'orchestra. quasi rifug-
gendo da quegli scatenamenti 
sinfonici che richiedono un ge-
sto grandioso. E questa pud es-
sere la novitik della Tetralogia 
di Sawallisch: la rinuncia al 
gesto e al suono grandi, a van-
taggio di una interpretazione 
casta e sorridente. protesa piu 
al canto (si riscoprono le origi-
ni vocali della musica) che al-
Timpeto orchestrale. Del resto. 
se non fosse quel direttore che 
tutti apprezzano (qualcuno ha 
detto che Sawallisch mantiene le 
promesse di Karajan). sarebbe 
il piu prestigioso tenore del no
stro tempo. Awertendo anche 
questo. i cantanti (Jean Cox. 
Theo Adam. Oralia Dominguez 
e Nadezda Knip'ova) hanno pre-
so 1'oro nibelungkro. fondendolo 
in un preziosissimo impeto ca-
noro. 

Successo strepitoso. 
Rtmangono ftssati al 22. al 27 

e 30 marzo. rispettivamente il 
primo. il secondo e il terzo atto 
del Crepuscolo degli dei. 

e. v. 

Teatro 

Aub e Mole 
Meta tedesco meta francese 

per origme, divenuto scrittore 
di lingua e di cittadinanza spa-
gnola. esule in Messico dopo la 
guerra civile. Max Aub e un vi-
vente punto d'incrocio di diverse 
esperienze umane e culturali. II 
suo Impareggiabile malftdato. 
scntto nel 1924 e pubblicato nel 
1931. si presenta come un pic
colo compendio di motivi del-
l'avanguardia « storica >: espres-
sionismo germanico (e fiammin-
go. alia Crommelynck). surrea-
lismo francese e spagnolo; ma 
ci si potrebbe aggiungere. vo-
lendo. un po' di Pirandello. II 
protagonista del breve dramma 
dubita a tal punto di tutto e di 
tutti. che. Ria diviso tra se 
stesso e un suo alter ego (a lui 
solo visibile) arriva infine alia 
pazzia. dopo aver creduto di 
uccidere la moglie e lipotetico 
amante di let 

Bisoffna dar atto al gruppo 
del teatro «Alia Ringhiera >, 
guidato da Franco Mole, di aver 
proposto con spirito e con in-
telligenza (pur se operando. 
forse. quakhe sfoltimento di 
troppo) il testo di Aub. nuovo 
per il pubblico romano. e utile 
anche come termine di riferi-
mento d'una eventuale diacus-

sione sulla validita di certi espe-
rimenti avanguardistici odierni. 
Nell'ambito dei quali si colloca, 
grosso modo. II giudizio del 
ilente di Franco Mole, che pre
cede nello spettacolo L'impareo-
giabile malfidato, e che ci d par-
so il piu fioco e affannato tra 
i lavori teatrali, fin qui cono-
sciuti. del giovane autore e ani
matore. Tornano in tsso toni e 
temi aoocalittici, che sono ab-
bastanza caratteristici del Mole. 
ma con un'accentuata tendenza 
a raggelare il discorso in una 
statica iterazione di concetti, 
privandolo di qualsiasi progres-
sione scenica. per libera e spre-
giudicata che si possa immagi-
nare. 

Con molto impegno e con buo-
ni risultati (soprattutto in Aub) 
hanno recitato Teodoro Corra e 
Gabriella Morandini; cui si af-
fiancavano lo stesso Mole e (li-
mitatamente a\Y 1 mixireggiabile 
malfidato) Angelo Cuidi. Posi-
tivamente apprezzati gli demen
ti sconici di Raffaele Leomporri. 
Cordiaii accoglienze. e si re
plica. 

ag. sa. 

Cabaret 

E* poi ver che 
sia Pinferno...? 
C'e un nuovo cabaret, a Roma. 

sotto il Gianicolo. Si chiama « 11 
cordino » ed e giunto al suo se
condo spettacolo, il cui titolo 
evoca immagini danteathe. 11 
pretesto e ir.fatti quello di un 
novello Ahghieri die compie il 
suo c cammin » al giorno d'og-
gi; l'mtento (sacrosanto) e di 
una satira politica e non man-
cano certe intuizioni azzeccate 
(come (nielle sul S1FAR e sul
la condanna deU'Esprcsso) 
quantunque troppo genericarnen-
te nsolte per colpire in profon-
dita. La politica non e comun-
que il solo obiettivo: vi sono 
tentativi di disegnare personag-
gi curiosi, come i « guardoni >, 
i cacciatori. eccotera. 

Dovuto aila penria di Barlet-
ta. D"Angelo. Dragotto. Ogliotti 
e Auriemma con la regia di 
Mario Barletta. E' poi ver che 
sia I'inferno sofTre di questa 
oscillazione tra tentativo di sa
tira politica e generica comici-
ta (molte cose. poi. ci sembrano 
prese pari pari da precedenti 
esperienze cabarettistiche...). 
Anche il quartetto degli attori 
(Graziella Polesinanti, Marghe-
rita Puratich, Gianfranco D'An-
gelo e Franco Dragotto) sofTre 
forse di un non perfetto afliata-
mento. mentre consiglieremmo 
di rinunciare ai couplet adattati 
su musiche popolari. per i quali 
occorrono vocalita meno esili 
e una maggiore aggressivita. 
Comunque. le rephche dovreb-
bero permettere alio spettacoli-
no di acquisire un maggior rit-
mo e di sfoltire qua e la dove 
testo e regia sono piu deboli. 
Calda raccoglienza, applausi. 
Si replica. 

I. S. 

II Teatro Club 
prepara un 

«ritratto » di 
Rafael Albert! 
E' in preparazione da parte 

del Teatro Club, con la colla-
borazione del Teatro Stabile del
la Citta di Roma. Una notte al 
Museo del Prado (e altrove), 
un ritratto scenico del poeta. 
pittore e drammaUirgo Rafael 
Alberti. La rappresentazione. a 
cura di Giuseppe d'Avino e del-
1'hispanista Dario Puccini, e in 
programma lunedl 23 marzo, 
alle ore 21.15. al Teatro Valle-
Essa e stata concepita attra
verso la produzione poetica e 
teatrale deH'autore spagnolo 
(nato nel 1902. presso Cadice, 
da famiglia di origine toscana) 
partendo dalle sue prime com-
posizioni e dal suo esordio co
me scrittore di teatro con L'uo-
mo disabitato (ancora inedito 
In Italia) — alia vigilia dello 
scoppio della guerra civile spa-
gnola — per arrivare alle piu 
recenti come Una notte al Mu
seo del Prado. del '56. (anch'es
sa inedita per I'ltalia) e Lozena 
Andalusa. del '63. ambientata 
nella Roma del '500. 

La figura di Rafael Alberti. 
intellettuale dalle esperienze de
cisive come artista e come uo-
mo. pagate con l'esilio. prima 
in Francia. poi in Argentina e 
poi in Italia (dove tuttora risie-
de). risulta attraverso una scel-
ta autorizzata dalk) scrittore 
(alio spettacolo egli stesso pren-
dera parte) in cui riemerge. vi
vo e irrevocabile. il quadro di 
un'epoca letteraria cemplarc: 
quella che negli anni "20-30 vide 
fiorire in Spagna e intomo ad 
e-wa una comunita intellettuale 
tra le piu fervide. ispirate e 
consapevoli. 

Q-jesto allestimento del Tea
tro Club — e^eguito dagli attori 
del Teatro Gruppo diretto da 
Carlo Q-jartucci — e il primo ri
tratto scenico su Alberti e si 
svol?e entro due filoni: I'uno 
sociale e resistenziale: I'altro 
pooolare. favoloso. picaresco e 
goyesco. 

XVIII Premio 
teatrale «Vallecorsi» 

E" indetto D XVIII Premio 
c Vallecorsi » per un lavoro tea
trale in lingua italiana che co-
stituisca spettacolo di normale 
durata. AJ lavoro primo clas-
sificato, verra conferito un 
premio indivisibile di un mi-
lione. II Comitato del Premio 
mette inoltre a disposizione un 
altro milione per la compa-
gnia primaria che rappresen 
tera il lavoro premiato. I la
vori dovranno pervenire alia 
segreteria del premio — via 
Pacinotti. 9, Pistoia — in cin
que copie dattiloscritte con-
traddistinte da un motto en
tro U 30 giugno 1968. 

La commissione giudicatrice 
e composta da: Umberto Be
nedetto presidente; Carlo 
d'Angelo. Sandro Bolchi. Vit-
torio Vecchi, Riccardo Rango-
ni, Fabio Giovannelli. Giovan 
Carlo Miniati e Renzo Lulli se-
gretario. 

• • • • • • • • • Raiv!7 
a video spento 

CINEMA E SPORT — Intel-
ligente iniziativa quella di 
Sprint di ojjrire ai telespet-
tatori una selezione dei film 
che, in vari tempi e in vari 
modi, si sono avvicinati al 
mondo dello sport. No pud 
scaturire un discorso di non 
secondario interesse proprio 
per una rubrica come quel 
la diretta da Maurizio Ua-
rendson che corre sempre 
il rischio di rinchiudersi nei 
limiti di una informazxone 
puramente « tecnica ». Cal-
lisfo CosMlirft. che cura la 
selezione, ha scelto i film. 
sembra, con una certa lar 
ghezza di vedute. come te 
stimonia la puntata di ten 
sera, dedicata a Gioventu 
amore e rabbia. Lo sport. 
in questo film, pud appari 
re come un semplice spun 
to e. addirittura. come un 
espediente per condurre 
una polemica contro |'« inte 
grazione»: ma, in realta. 
la scelta di Tony Ricliard 
son. reoista del film, non 
e affatto casuale. Son bi*o 
gna dimenticare die in ln
ghilterra lo sport, una certa 
concezione dello sport, e or 
ganica al < ststema » — c. 
d'altra parte, dovrebbe es 
sere ormai cliiaro die an 
che le varie discipline spar 
tive pnttano es^ere adope 
rate e vengano, rit>i fatti 
adoperate come slrumcnta 
di « integrazione* dalla clas 
se al potere m vari paesi 
Quetto aspetto. in veritd po 
teva ci^cre mvolio sottoh-
neato nell'introduzinnc: ad 
oam modo. la puntata e ^ta 
ta utile e i ttrani del film 
sono stati "relti p mantati 
con cura. .si da conserrarc 
intattn lo spirito dell'opera. 
Non ci t* parsa felsre. inve 
ce. I'idea di far leonere la 
introduzione a un attore stra 
niero. Philippe Lernt/. the 
storpiando le parole ha re-
so un cattivo scrvi?io a Co 
sulicli e nl putiblico. 

Anche il reato del numc 
ro di Sprint era equilibrato 

e interessante: da rileva- • 
re, soprattutto, un ccrto spi
rito critico che ha guidato 
sia I'intervista al president* 
del Comitato olimpico che U 
servizio sull'atletica «indoor> 
(soltan to il servizio sul Mi
lan era costruito sulla linea 
tradizionale di certo gioma-
lismo sportivo. buono solo 
per i € tifosi *). Vivertente 
ci e parsa anche la rievoca-
zione storica della Milano-
Sanremo. sagra del c hid-
cletto » per dtrla con Matil 
de Serao. 

• • * 
RICORDO DI PANNUNZIO. 
Corretto ma corto di respl-
ro il documentario di An
drea Barhato su Mario Pan-
nunzio Attraverso le testi-
monian:e di aviici e colla-
horatori, Bort>nto d riuscita 
a fissare abbastan;a bene 
alcuni tratti delta persona-
lita di Pannunzm. indubbia-
mente tipica di un ccrto co
stume e di una certa linea 
culturale Tuttavia. il di
scorso — nonostante le di-
chiararioni di Piern Pratesi 
e di Paolo Spriano - lia 
fuvto per suonarp piutto^to 
•r inferno * (e a movienti. 
in questo sen.so. perfino a-
oioamlim). mentre. proprio 
per dcl'mirp a picjm la fl-
oura di PannunT'n e In sua 
fun'ione nel ninrnahsmo, 
ndla cultura e rtrlla poVti 
en del nnsfro Pn^se. fa-r'''1** 
stato nrres^nrift. secondo 
noi. ind'ridunnie eontmun-
mente il rapporio con le 
altro correnti di pcruicro. 
con le nitre components poll-
tiche e "ocinli Certo nnn 
si trnttava di nnn nnnbsi fa
cile ma i* p'oprio deti'irn-
do con p^atte>>n le enrattr-
ristiche e Vamtiito di una 
linen politico culturale hnr-
ahese come quella di Pan-
nunrio che si pnssorio anche 
comprenderp meolio la no-
rift) e In diversifn di mo 
vrnoiiti come nuelln che oggi 
ribnllp nelle Univrsita. 

g. c. 

preparatevi a... 
Contadini siciliani a v 1° ore 21) 

c II mondo dl Pirandello s giunge questa sera alia terza 
puntata, e si ispirera a due novelle che hanno come sfondo 
storico quello dell'unlta italiana vista attraverso II flltro 
del mondo conladlno. II titolo i Sicilia amara > si rlferl-
sce Infatll al racconli i La cattura i e i L a lega dlsclolta >. 
Luigi Filippo d'Amlco (che e insieme regista e sceneggla-
tore) tenia dunque un esperlmento forse piu difficile del 
precedenti: c'e da temere sul risultati, vlsto che queste 
< riduzioni > si presentano quasi impossibili e che le dut 
prime puntate non hanno molto soddisfatto. II rischio — 
quando non si riesca ad andare coraggiosamente alia ra-
dice del mondo pirandelliano — e quello dl restare al l i 
vedo della macchietta e del piu esteriore meccanismo nar-
rativo. Nella puntata di questa sera recltano: Salvo Ran-
done, Turl Ferro, Rosolino Bua, Ezio Donato, Guido Leon-
t ini . 

TELEVISIONE 1' 
12,00 SAN BENEDETTO, PATRONO Dl EUROPA 
11,00 MESSA 
12,30 SAPERE 
13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,00 CICLISMO: MILANO SANREMO 
17,00 CENTOSTORIE 
17^0 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
19,15 LA FEDE, OGGI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 IL MONDO Dl PIRANDELLO 
22,30 VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TEATRO-INCHIESTA N. 15 
22,30 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23. 

6.35: Musica stop; 7.47: 
Pari e dispari; 8.30: Le 
canzoni del mattmo. 9.00. 
La nostra ca«a: 906: Mu 
sica per archi; 9.J0: Mes 
sa: 10.15: Le ore della mu
sica: 11.24: La donna oggi; 
11.30: Antologia musicale: 
12.00: Contrappunto; 12.36: 
Si o no; 12,41: Penscopio: 
12.47: Punto e virpola; 
13.15: Qui Dalida: 13.54: 
Le mille hre: 14.00. Zi 
baldone italiano; 15 30: Le 
nuo\-e canzoni: 16.00: Pro
gramma per i ragazzi. 
16JZ5: Passaporto per un 
microfono: 16.30. Count 
down. 17.04: Bollettino per 
i naviganti; 17.05: Tutti i 
nuovi e qualche vecchio di
sco; 18.00: II dialogo: 18.10. 
Cinque mmuti di mjflese; 
18.15: Per voi giovani: 
19.13: Sherlock Holmes n 
torna; 19.30: Luna-park; 
20.15: « L'awentunero >. 
musica di Renzo Rosselli 
ni; 22.05: Le nuove can 
zoni: 22.20; Musica leggera 
da Vienna. 

SECONDO 
Giomalt radio: or* 7^0, 

1,30 9^ t , 1»,», 11JQ, 11^0. 
19^0, 21,30, 22^0. 

6.30: Prima di cominaa-
re; 7.43: Biliardmo a tem
po di musica: 8-13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e di
spari; 8.40: Elio Pandolfi; 
8.45: Le nuove canzoni; 
9.09: Le ore libere; 9.15: 
Romantica; 9.35: Album 
musicale; 10.00: Lo scialie 
di Lady Hamilton, di Vin 
cenzo Talarico; 10.15- Jazz 
panorama- 10.35: Unea di
retta; 11.00: Ciak; 11.35: 
Lettere aperte; 11.45: L« 

canzom degli anni '60; 
12.20: Fantasia musicale; 
13.00: lo. Alberto Sordi; 
13.35: II senzatuolo; 14.00: 
Le miile lu-e; 14.05: Juke
box; 14.45: Ribalta di suc-
cessi; 15.00: Girandola di 
canzoni - C:clismo: fase fi
nale e arrivo della Milano-
Sinremo; 15.15: Grandi 
cixiccrtiiti; 15.-15: Orchestra; 
15.57: Tre minuti per te; 
16.00: Pomendiana: 16.55: 
Buon viaggio; 18.00: Ape-
ntivo in musica; 19.00: 
Ping Pong; 19.23: Si o no; 
19.50: Punto e virgola; 
20.00: Ferma la musica; 
21.00: Tempo di jazz; 21.40: 
Musica da hallo. 

TERZO 
10.00: Musiche clavicem-

babstiche; 10.30: F. Men-
(kLsohn Barthoidy; G. Mi-
got; 11 JO: Smronie di Ro
bert Schumann; 11.55: J. 
B Cramer; 12.10: Conver
sazione; 12.20: A. Glazu-
no-: E. Satie; 1235: Reci
tal del Quartetto Barylli; 
14.30: Pagine da «OtelIo» 
di G. Verdi; 15.30: J.-M. 
Leclair: 1530: Composito-
n italiani contemporanei; 
16,25: Comere del disco: 
L. van Beethoven. Sinfonia 
n 4; 17.00: R. Rodney Ben
nett; 17.10: A. Pierantoni: 
Momenti e figure del cinema 
muto; 17,20: A. von Schlip-
penbach; 1735: Musiche di 
F. J. Haydn: 18^0: Musica 
leggera: 18.45: Tahiti un 
mito che scompare; 19,15: 
Concerto di ogm sera: 20.15: 
Piccolo amore invemale. 
conimedia di Alun Owen; 
22.00: 11 Giornale de! Ter
zo: 2230: La musica oggi; 
23.00: Libri ricevuti; 23,li: 
Rivista delle rivist*. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 


