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L'opera di Meyerbeer a Firenze 

« L'af ricana » o la 
nobilta dei neri 

II Maggio inaugurato da uno spettacolo di prim'or-
dine, diretto con smalto da Riccardo Muti, che ha 
avuto in Jessye Norman una magnifica protagonista 

Dal noitro inviato 
FIRENZE. 30. 

Anche chl aveva catalogato 
• chiuso deflnitlvamente nel 
catalogo la vlcenda artlstlca 
di Meyerbeer, ha rlaperto sta-
sera il discorso sul perfeziona-
tore del grand-opira. 

Pu6 darsi che sla la volta 
buona. 

Meyerbeer, Infattl, e ancora 
lontano dai « recuperl » moder-
nl che via via hanno giovato 
a Berlioz, a Bruckner, a Mah
ler. Su Meyerbeer persiste 11 
poll Ice verso. 

Con L'afrtcana Meyerbeer 
suggella le caratteristlche del-
la sua arte: la lunga elabora
t i o n della musica, anzitutto, 
mlrante alia perfezlone anche 
del mestlere e al preciso fun-
zionamento della macchina 
spettacolare. Dopo divers! ten-
tatlvi (e fu fanciullo prodigio, 
quale pianista e quale compo-
sitore). peraltro non privi di 
successo, Meyerbeer si plant6 
nulla ribalta del melodramma 
europeo soltanto nel 1831. con 
Roberto il diavolo. e in eta 
ormai di quaranfanni. Non co-
nobbe la fretta rossiniana, ne 
quella verdiana, impiegando 
tranqulllamente anni e anni 
sia nel-comporre. sia nel far 
rappresentare 1 suol melo-
drammi. Aveva il libretto del-
VAfricana gia dal 1836. ma ter-
mlnd l'opera nel 1864, non fa-
cendo in tempo ad assistere al 
suo ultimo trionfo. Provviden-
zialmente. la morte gli con-
sentl di non assistere. poi, 
neppure al declino del suo tea-
tro musicale. 

Affermatosi quando Weber 
e Beethoven erano scomparsi. 
e Rossini si era chiuso nel mu-
tismo piu deciso, Meyerbeer 
concluse la sua carriera. aven-
do addosso Verdi e Wagner, 
nonche II « nuovo » che ormai 
circondava di disprezzo il 
grand opira. Ma era il nuovo 
da lui stesso alimentato. 

C'd tutto un filone di espe-
rienze delle quali Meyerbeer 
k il nutritore. 

II Verdi giovane e II Verdi 
maturo (Otello) non ignorano 
Meyerbeer. Nelusko «antici-
pa» Jago, mentre Ines gia 
svela Desdemona. ma nello 
stesso tempo danno qualcosa 
anche al protagonist! del Me-
flstofele di Boito. come della 
Gioconda di Ponchielli. 

Qualcosa di Meyerbeer arri-
vera flno a Mussorgski [Ugo-
nottt-Borsi) e a Prokofiev 
{Roberto il diavolo - Angelo di 
fuoco). 

La rinnovata, prezlosa or
chestra; la vocalita nitldamen-
te rilevata; il nuovo rapporto 
scenico musicale* sono cose 
che i giovani apprendono da 
Meyerbeer come da un mae
stro L'esempio del nuovo, in-
serito pur in una visione tra-
dizionale e'subito nelle prime 
battute dett'AMcana, avviate 
da suoni filiformi degli stru-
menti a fiato. a mano a ma-
no aggrovigliantisi. Spesso, 
quando non si proietta nel fu-
turo. Meyerbeer sembra rin-
correre Mozart. 

Quell'incredibile personag-
gio che fu Goethe, non per 
nulla, dopo aver considerato 
che solo Mozart avrcbbe po 
tuto mettergli in musica il 
Faust, penso — dopo — che 
soltanto Me.verbeer ne sareb 
be stato capare. Dunque. non 
si tratta di un musicista da 
buttar via. E si vede anche 
da questa Africana. implaca-
bilmente distesa nella gran 
diosita delle sue strutture, ma 
tuttavia esemplare nel presen-
tare personaggi rhe non si dl-
straggono dalla loro storia. 
Misera storia. quella dei blan
ch! (Enea. del resto. non fe-
ce una bella figura nei con
front! dl Dldone); impronta-
ta a nobilta quella dei neri e 
di Selika. schiava e regina. 
sottratta al mito del <• buon 
selvaggion ma consapevole di 
una missione di civilta. anzi. 
a favore dei bianchi 

La realizzazione dello spet
tacolo e sontiiosa e opulcnta 
al punto gimto. sia per quan 
to rigusrda l>secu7inne musi
cale (che 6 di prim'ordine). 
sia per quanto conreme le 
scene. 1 costumi (confermano 
11 vivace lalento di Pioreila 
Marian!) e la regla (di un 
lnedito Franco Enriquez), ac-
cortissima nel misurare II rit-
mo dello spettacolo II quale 
spettacolo — ed e stata un'im-
presa realizzarlo — dovrebbe 
ora correre per gli altri tea 
tri. Ma, ahfnoi. una corsa del 
genere e gia bloccata da una 
ansla di reprlmere piuttosto 
che di sviluppare nuove ini
tiative. Bast! dire che I riipen 
dent! del Comunale dt Firen 
we sono senza stlpendio c che 
solo la loro consapevolezza 
(si contlnua. Infatti. a lavora 

I re) impedisce manovre li
quidated. Non esistono piu 
1 « buoni selvaggi», diBposti a 
farsl intrappolare. Buon « prl-
mo maggio», dunque, ai la-
voratorl del Comunale di Fi
renze, e compliment!, a Ric
cardo Muti, dlrettore d'orche-
stra. per lo smalto dell'inter-
pretazione, nonche ai cantantl, 
emersl con stile (Verlano Lu-

Suql schermi 
della RDT un 
documentorio 

iu Rosa Luxemburg 
BERLINO. 30 

Sugll schermi della RDT e 
uscito un documrntarlo della 
regista Renata Drescher. su 
Rosa Luxemburg. reall7zato in 
occaslone del centenario della 
nascita della grande rlvoluzlo-
narla. Nel film sono usate 
lnnumerevoll fotografie dl 
Hosa Luxemburg, brani delle 
nw lettere e del suol Inter-
TJKU, materials dl repertorio. 

chettl, Gian Qiacomo Quelfl, 
Mietta Blghele, Agostino Fer-
rln, Gianfranco Casarini e tut-
tl gli altri) per quanto sovra-
stati dal bianco canto negro 
— intenso e caldo — di Jessye 
Norman, magnifica. 

81 replica 11 5, il 9 e 11 12 
maggio. 

Erasmo Valente 

Teatro 

I mi mi 
di Wroclaw 

Per la terza volta la Com-
pagnia Nazionale della panto
mima di Wroclaw (l'antlca 
Breslavia), fondata nel 1055 
da Henryk Tomaszewskl, vie-
ne in Italia: la prima volta 
nel 1962 a Roma, per lnizia-
tiva del Teatro Club, e poi 
nel 1966. L'altra sera, al Tea
tro Olimpico, lo spettacolo di 
pantomima, La partenza di 
Faust, era una prima per 
l'ltalia, e 11 pubblico romano 
ha avuto l'occasione di vedere 
la messa in scena dl un testo 
classico in «versione panto-
mimica», appunto, cosa que
sta prediletta da Tomaszew
skl. il quale si e gia clmen-
tato con II Mantello di Gogol, 
Notre Dame de Paris di Hu
go e il Woyzzeck dl Buchner. 

La Partenza di Faust — che 
potrebbe definirsi un po' la 
sintesi del monumentale poe-
ma goethiano (di cui si tiene 
conto qui della prima e della 
seconda parte) — si configura, 
tuttavia. come una esercita-
zione da un pretesto lettera-
rio, per cui Tomaszewskl ela-
bora liberamente le sue com-
plesse pantomime, commenta
te, per cosl dire, da brani 
musicall « pop » o di Jazz, da-
gll element! scenograflcl e dai 
costumi. Abbiamo scelto 11 
verbo • a commentare » perche 
Tomaszewskl, a dlfferenza di 
Marcel Marceau e di Ladislaw 
Fialka (dai quail ha sublto 
un notevole influsso), conce-
pisce la pantomima come uno 
« spettacolo » composlto dove 
l'elemento umano si compone 
con altri elementl «decorati-
vi», senza che il corpo assu-
ma un valore estetico-gestua-
le prioritario. 

Infattl nella Partenza di 
Faust si avverte in mlsura no
tevole questa « contaminazio-
ne», e siamo ben lontanl dal
la purezza formale, e forse, 
anzi senz'altro, piu espressiva 
della pantomima di Marceau, 
dove 11 gesto eloquentissimo 
esprime, con la specificlta 
del suo «linguagglo» potrem-
mo dire, senza intermediari. 1 
significati delle immagini nar-
r3.tivc 

Tomaszewskl e come una 
spugna, ricettivo a tutti gli 
influssi culturali (la tradizio-
ne del «mime corporel» di 
Decroux degli anni '30, lo 
espressionismo. e le coreogra-
fie della danza libera contem-
poranea). ma sembra non a-
ver trovato ancora una sua 
onginalita creatjva. Le sue 
cose migliori sono senz'altro 
le scomposizioni e ricomposi-
zioni dei « gruppi». le flgura-
zioni umane e l'invenzione di 
certi « passaggi » pantomimic}, 
ma non pienamente espressi-
vo resta il disegno complessi-
vo della rappresentazione che 
vorrebbe attualizzare 11 detta-
to goethiano il discorso ideo-
logico-estetico che nel caso 
della Partenza resta alquan-
to confuso e contraddittorio. 

Impossibile menzionare tut
ti i mimi di questa « visione » 
faustiana, veri atleti e ginna-
stl con plena padronanza del 
proprio corpo. Le scene e I 
costumi sono di Wladislaw 
Wigura. II pubblico. numero-

so, ha applaud 1 to a lungo, con-
sacrando ancora una volta la 
fama del mimi di Wroclaw. 

vice 

Cinema 

L'amica delle 5'^ 
«Bisogna raccontare un 

soggetto — ha affermato Vin-
cente Minnelli — nel modo 
piu ricercato. per introdurvi 
un po' di magla. Non sempre 
e facile cogliere le sfumature 
piit delicate». L'ultimo film 
di Minnelli, L'amica delle 
5 1/2, a colori, rispecchia per-
fettamente 1 parametri della 
sua « poetica » che pretende 
rappresentare la dialettica tra 
la realta e 11 sogno. L'amica 
delle 51/2, interpretato da 
Barbra Streisand e Yves Mon-
tand (piu a suo agio la 
prima che 11 secondo), narra, 
appunto, lo scontro tra un 
professore unlversitario, uno 
psicanalista, e una donna ap 
parentemente < normale » (an
zi al di sotto del normale) 
ma con un cuore profondo 
che sembra ricoprire ogni 
epoca: Daisy ricorda di aver 
vissuto nel passato molte al-
tre vite. 

Un caso dl lncarnazlone? 
II rapporto inizialmente pro-
fessionale tra Marc Chabot e 
la sua paziente (che e venuta 
a trovarlo soltanto perch6 la 
si aiutl a smettere di fumare) 
si trasforma In un rapporto 
umano, e Minnelli e piuttosto 

. sensiblle a sottolineare (an
che se con tonl troppo ricer-
cati e delicati, quindi poco 
offensivl) l'alienazione e 11 
vuoto perbenismo della bor-
ghesla americana. Ma Daisy 
portera nella vita di Marc 
il « mlstero» (la capacita di 
far crescere I fiori conver-
sando con essi. per esempio), 
la purezza e la bonta natu-
rale, e Marc, a sua volta. avra 
un po' « chiarito » la coscien-
za di Daisy con un pizzlco di 
razionalismo. 

vice 

Punto zero 
L'Amerlca del mondo del 

cinema «ufficiale» dice si 
alle produzioni indipendenti, 
o para-indipendenti, dove la 
contestazione sembra cucina-
ta piu a realisticamente», e 
quindi con un gusto piu ac-
cettabile dalla giovane gene-
razione. Dopo Easy Rider, 
ecco Punto zero — agirato» 
a colori da Richard C. Sara-
fian, e interpretato da Barry 
Newman. Dean Jagger e Clea-
von Little — un film sulla 
fuga, a cavallo di una auto
mobile «truccata», di un ex-
corridore. ex-poliziotto. che 
vuol portare il bolide da Den
ver a San Francisco a tem
po di record. Durante il viag-
gio. inseguito da una muta di 
poliziotti e dalla voce arnica 
di uno speaker negro di una 
piccola stazione radio, Koval-
ski s'imbatte negli «irregoIa-
rl» e negli «esclusi», nelle 
comunita del sottosuolo ame-
ricano. E alia fine, l'ultimo 
eroe della velocita (poco lo-
quace quanto poco significa
ti vo) si schiantera contro due 
enormi bulldozer con tutta la 
sua carica di anarchlsmo vel-
leitario e. perchi no, d'am-
biguiti bene orchestrata. 

Chiusa in bellezza dai cecoslovacchi la Rassegna degli Stabili 

Tutti gli sguardi puntati 
sopra il dramma dlvanov 
L'opera giovanile di Cechov nell'interpretazione 
del Teatro Za Branou di Praga, regista Otomar 
Krejca - Nel «presente continuo» che caratte-
rizza lo spettacolo, sono in maggior rilievo i mo-

tivi esistenziali che quelli storicosociali 

Dal Dostro inviato 
FIRENZE, 30 

Secondo successo cecoslovac-
co, e chlusura In bellezza del
la Rassegna degli Stablll, con 
Ivanov dl Anton Cechov, pre-
sentato alia Pergola (come 
Lorenzaccio di Alfred De Mus-
set) dal teatro Za Branou 
(«Alla porta») dl Praga. per 
la regia di Otomar Krejca. 
Da tempo, Krejca sta speri-
mentando una sua personate 
visione del mondo cechovlano: 
dl questo cimento sono frut-
to varie edizloni del Gabbia-
no (da quella dl Bruxelles alia 
piu recente di Stoccolma, vi
sta nel "70 al Festival vene-
ziano) e le memorabili Tre 
sorelle, che nel 1968 tocca-
rono alcune citta Itallane. 

Ivanov, si sa, e opera gio
vanile; risale, nelle sue varle 
stesure, al 1887-89. A parte 
l'acerbo e a lungo obliato 
Platonov, costituisce la prima 
creazione teatrale in piu atti 
del grande scrittore russo. che 
altresl nel campo narrativo 
avrebbe dovuto ancora dare 
11 meglio di s6. Ma, sebbene 
con squilibrl, eccessi e lacune, 
11 drarnma reca gia 1 segni di 
una prepotente genialita. e 
illumina la strada verso quelli 
che saranno i capolavon del 
Cechov maturo. 

Chi e Ivanov? Quest'uomo 
dal nome comunissimo rappre-
senta. pur nelle sue chiare 
deformazioni psicopatiche. un 
esponente tipico (non il ri-
sultato d'una « media statisti-
ca», certo) della frustrata 

intellighenzia borghese di pro-
vincia, in un periodo parti-
colarmente oscuro della Rus
sia zarista. Proprietario ter-
riero. investito di responsabi-
lita pubbliche, Ivanov si tro-
va, a trentacinque anni, In 
piena crisi. Gli affari vanno 
a rotoli, praticamente affidati 
nelle mani deU'amministratore 
Borkln, lestofante e ruffiano. 
Ivanov, inoltre, non ama piu 
la moglie, Anna, un'ebrea con-
vertlta che, per lui, ha rotto 
con i genitori, e ne e stata di-
seredata. Costei e gravemente 
malata di tisi. e 11 marito la 
trascura, nonostante 1 peren-
tori ammonimenti del medi
co Lvov. Una ragazza, Sascia, 
figlia dell'amico Lebedev (un 
bonario ubriacone, compagno 
di bisbocce dello zio di Ivanov. 
Matvei) e dell'avida usuraia 
Zinaida, verso la quale Ivanov 
e indebitato, s'innamora del 
protagonista e gli trasmette. 
per brevi istanti, un po' della 
sua esaltazione fanciullesca. 
Ma egli e tuttavia preda della 
noia, dell'angoscia, dell'lmpo-
tenza Dopo la morte di Anna, 
passato un anno, Ivanov sta 
per sposare Sascia, ma non 
vuol rovinare anche lei, e 
cerca di mandare all'arla 11 
matrimonio. Pol, messo alle 
strette da Lvov che gli rinfac-
cia ie sue colpe, si uccide. 

Usando lo stesso procedi-
mento adottato per Lorenzac
cio, Krejca mira a una con-
temporaneita di situazioni. a 
un «presente continuo» nel 
quale sono immersi fatti e 
figure, intrecciati e rispecchla-
ti reciprocamente. La scena 
di Josef Svoboda ha come 
elemento caratterizzante. co
me cornice strutturale e sim-
bolica, una palizzata di legno, 
entro cui i soliti pochi oggetti 
segnano gli ambienti fonda-
mentali della vicenda. Tutti o 
quasi i personaggi sono a in 
campo» dall'inizio alia fine; 
quando non agiscono. fanno 
da contrappunto aU'azione, o 
ne sono vigil! testimoni. C!6 
implica un lavoro di scompo-
sizione e ricomposizione, di 
frantumazione e intersecazio-
ne. effettuato anche sul testo 
(tradotto da Karel Kraus), 
tenendo Iibero conto delle sue 
variant!. In sostanza, qui, gli 
occhl di ciascuno sono pun
tati su ciascuno. e Ivanov si 
sente pesare addosso molt! 
sguardi accusatori, non solo 
quello del virtuoso dottor 
Lvov, esibizionista della pro
pria onesta. Non e per6 II 
respiro sociale dell'opera ce 
choviana ad allargarsi. cosl. 
ma proprio II rovello esisten-

controcanale 
IL CAPITALISTA — La se

conda serata del ciclo sul 
Teatro contemporaneo nel 
mondo ha portato ai tele-
spettaton uno del piu bril-
lantt autori tedeschi. Martm 
Walser, con un testo che con-
ta appena dtect anni (tl che, 
se non andiamo erratt. e il 
massimo di * contemporanei 
ta » raggiunto dalla nostra TV 
nel settore teatrale) La scap 
patella, infattt, e un radio-
dramma scritto nel 1961 e pot 
adattato per U palcoscenico. 
Dictamo subito, tuttavia, che 
tania contamporaneita • sem
bra un tatto esclusivamen-
te anagraftco: giacche La 
scappatella, che pur non man-
ca dt ambitioni polemlche, 
appare culturalmente retro-
datato; appare. vogliamo di
re. i rut to dt un gusto polemt-
co dt chtara ispirazione bor
ghese che poteva apparire 
« audace » o sul ttlo dell'avan-
guardia torse negli anni im-
medtatamente postbelltci (ma 
un suo saldo ftlone ispirato 
re pud essere rintracciato an
che nella commedia borghe
se del prtmo novecento). Non 
e un caso, del resto, cht es-
so sla stato concepito per uno 
strumento di infornuuione 
conformista come ta radio 

(sia pure tedesca). 
La scappatella — ta cut ver

sione italiana e dtretta ed 
interpretato da Giorgio Alber-
tazzt — e tntattl, come e gia 
stato detto. una soria dt apo-
logo sul rapporto padrone ser
vo Vt si narra dl un tndu 
striate che st prende una se 
rata di liberta raggiungendo 
— nelle sue pleghe di un 
vtaggio dt affart — una sua 
ex-amante. In questo rappor
to si tnscrlsce tuttavia, e di-
cento dominante, quello con 
U marito della donna (cut fa 
riscontro esplicattvo quello 
con Vaulista). L'industriale 
viene posto sotto accusa dal
la coppia che. nel primi mi-
nuti dt questo * triangolo» 
sembra poter assumere un 
ruolo premtnente, fino al 
punto di assumere le vesti dt 
gtusttziere. In realta, dice 
Walser, e sempre l'industria
le a condurre tl gioco: e la 
intera vicenda st rtsolve in 
una placida avventura e in 
una nottata di baldorla con il 
marito dell'ex-amante (un fer-
roviere) all'insegna di una 
equtvoca eguagltanza che st 
dissolve alle luci dell'alba, 
Alia fine, insomma, il pote-
re riprende le distarue. E la 
vaga volonta di rivolta etm-

boleggiata dalla donna viene 
bellamente lasciata a dormtre 
in un canto (o piangente, nel
la versione di Albertazzi). 

L'apotogo, tuttavia, e co-
struito — e televisivamente 
svolto — in modo da non tur-
bare mat il telespettatore: il 
quale del resto non e affatlo 
aiutato a raccapezzarst tn 
questo vaohlssimo mondo di 
vaghe polemlche dalla reaia 
di Albertazzi. che trascorre 
impunemente da momentt dt 
imvostazione verlsta alia viu 
esasperata ricerca stilizzante. 
IM stessa scenografia. astrat-
ta come quella di un qual-
stasl Teleglomale, isola i pro-
tagonisti ed il loro eventuate 
conflHto da qualsiasi concre
te riferimento sociale. Resta 
il dialogo, serrato e brillante 
come si conviene ad una com
media radlofonica ma che ra-
ramenfe riesce ad andare ol 
tre il guito della piit trcdi-
zionale « battuta » teatrale il 
cui effetto duri, avminto. il 
solo spazk) della battuta. 

Da ricordare, inline, che 
accanto ad Albertazzi recita-
no una brava Rada Rassimov 
e un efflcace Antonio Me-
schtni. 

vice 

zlale, che ne costituisce, sen
za dubbio, uno degli aspetti. A 
circondare Ivanov, a tormen-
tarlo, a far esplodere, con 
le sue, le proprle contrad-
dizioni, non e la socleta. sono 
«gli altri», 1 compartecipi 
ostill e solidall d'una medesl-
ma, dolente condizlone uma-
na. Anche 11 slnuoso assillo 
del servi, 1 quali si aggirano 
aU'lnterno e ai margini dello 
unlverso del padroni, come 
astrl seguentl orblte e para-
bole che solo a tratti si sfio-
rano, e un riscontro piu tia-
turale che storico alia trage-
dia del protagonista, Son 

scorci d'una lntravlsta feliclta 
0 d'una trlstizia egualmente 
anlmalesche (e stupenda e, in 
tal senso, la trovata di quel 
rlpetuto lamento, che non 
sappiamo se d'uomo o di 
bestla); e non, piuttosto, in-
dicazioni di una realta nuova, 
magari inconsapevole di se, 
premonlzloni di una salutare 
tempesta. La quale, seppure e 
accennata nell'ondeggiare, al 
finale, dei pesanti lampadari. 
sembra intesa appunto quale 
catastrofe dl natura, e non 
quale sussulto feroce, ma ne-
cessario, della storia. 

Spostato sul piano dell'asso-
luto, 11 travaglio di Ivanov 
pud anche risolversl, e dissol-
versi. in uno studio di fl-
losofia morale, o dl psicolo-
gia del comportamento. A 
riscattare i limiti e le chiu-
sure deU'interpretazione regi-
stica. sta comunque lo spet
tacolo: sapientemente orche
strate impeccabile nelle sue 
cadenze ritmiche, fitto di 
quella rigogllosa Inventiva 
teatrale. che avevamo gia 
ammirato in Lorenzaccio; 
benche a volte ci sembri sfor-
zare 1 significati e lo stile di 
Cechov: la simultaneita del 
funerale dl Anna e dei pre-
parativi delle nozze di Sa
scia, ad esempio, e cosa di 
grosso, ma assai discutlbile 
effetto. Talora, la vocazione 
di Krejca a fornire sempre 
gli equivalent! in immagini 
delle parole sottrae spazio alia 
riflessione critica del pubbli
co, soggiogato e ammaliato. 

Ma che splendida civilta 
teatrale. E che attori. Se 
Milan Riehs e un Ivanov di 

• robusta autorita, ma forse 
non troppo sfumato, 11 livello 
d'insieme appare eccellente. 
1 personaggi femminili (che 
sono anche 1 meglio costruiti 

sulla pagina) hanno il sostegno 
dl Interpret! complete e squi-
site, in ogni senso: Hana Pa-
stejrikova (Anna), Bohumila 
Dolejsova (Sascia), Vera Ku-
bankova (Zinaida), Marie To-
masova (la piccante e dana-
rosa vedova), ecc. Ma ricor-
diarao ancora, almeno, Milos 
Nedbal e Ladislav Bohac. 

Festosissime le accoglienze, 
anche all'unica replica di sta-
sera. 

Aggeo Savioli 
(Nella foto: uno scorcio del-
l'ultimo atto di Ivanov nella 
edizione del Teatro di Praga: 
da sinistra Vera Kubankova, 
Milos Nedbal, Bohumila Dolej
sova). 

Dal 5 maggio 
il Festival 

«Stelle 
di Mosca» 
Dalla nostra redazioae 

MOSCA, 30. 
Dal 5 al 13 maggio la capl-

tale sovietica ospltera II Fe
stival internazionale « Stelle di 
Moscan 

Prenderanno parte alia ma 
nlfestazione — che e stata 
lanciata ufflclalmente nel cor-
so dl una confer<»nza stampa 
dal mlnlstro delta Culture. 
compagna Ekaterina Furste-
va — tutti I giovani artist! 
che hanno vinto II «Concorso 
Claikovsk! '00* dedicate al 
musiclsti e quello del balletto 
che s! tenne nel '09 

D Festival prevede una se-
rle dl 8erate nella u l a del 
Conservatorlo in via Ohersena 
dove suoneranno: 11 violinlsta 
Valeri Klimov, vincitore del 
«Cialkovski». e II pianista 
Vladimir Kravnev che sara 
accompagnato dall' orchestra 
della FUarmonlca dl Mosca 
dlretta da Maxim Sciostako-
vlc flgllo del compositore. 

Nel corso del pTojrramma 
si eslblranno anche la giovane 
cantante Elena Obratoov (che 
e figlia del celebre dlrettore 
del Teatro di burattinl) e la 
cantante moldava Maria Bie-
scin. Nella Sala Ciaikovski 
— una delle piu grand I e fa-
mose sale da concerto dl Mo-
sea — si esiblra 11 pianista 
lnglese John Ogdon. 

II Teatro Bolscloi. In occa
slone del Festival, presenter* 
poi un ricco programma dl 
opere che vedra la parteclpa-
zione dl notl artist! sovietic! 
e di giovani che s! sono affer-
matl. nel concorsl Intemazlo-
nall. Al Bolscloi. I giovani si 
eslblranno nello Spartaco di 
Kaciaturian e nella Bella ad-
dormentata di Ciaikovski. 

Altre manlfestazlonl si svol-
geranno nei van teatti della 
cltta; la serata concluslva 
avra invece luogo al Cremll-
no 

C b. 

leri sera a Roma 

Al Premio Roma 

Primo incontro 
con la musica 

leggera sovietica 
II Premio Roma '71 ha pre-

sentato in due serate all'Eli-
seo tre «stelle» della canzo
ne sovietica: Mascia Pakho-
menko. Nanl Bregvadze e 
Eduard Khll. accompagnatl 
dal Complesso Kamerton, tut
ti vedettes dell'Estrada di Mo-
sea e di Leningrado e della 
radiotelevlsione. 

Quello che era stato annun-
clato in un primo momento 
come uno spettacolo pop, si e 
invece rivelato come un reci
tal antologico sulla musica 
leggera sovietica il quale, per 
quanto sintetico, permette al 
pubblico e al recensore di az-
zardare un sommario giudizio 
complessivo. 

Dunque, la canzone sovietica 
sembra svilupparsl su tre fi-
lonl: uno — senza dubbio II 
meno consistente — e quello 
che potremmo deflnire della 
melodia aU'italiana; un secon
do. decisamente piu «colto». 
trae origine dall'atmosfera e 
dai modi della chanson fran-
cese; 11 terzo si riallaccia — 
talvolta esplicitamente, talvol-
ta piu allusivamente — alia 
grande tradizione della musi
ca popolare russa. E' inutile 
dire che a nol il filone piu 
valldo e piu interessante, e 
parso proprio quest'ultimo. 
C'e da agglungere che I te
st! poetic! sono general mente 
dl un livello che purtroppo 
sembra di gran lunga fuori 
della portata dei parolieri no-
stranl e che stando a quello 
che abbiamo ascoltato, trac-
ce della dilagante (da nol) 
moda pop non se ne trovano. 

Ma, oltre che per rinteresse 
nei confront! di un genere di 
culture su cui l'informazione 
in Italia e piuttosto carente, 
lo spettacolo e risultato vera-
mente godibile per la perso-
nalita degli interpret!: la de 
lizlosa Mascia Pakhomenko. 
assai brava e sensibile, forse 
la piu vicina al nostro modo 
di cantare; Eduard Khll, un 
ottimo showman, 11 cui talen-
to di chansonnier e servito da 
una voce che svela a tratti 
la sua parentela con quella 
del celebri bassl russl (la 
canzone sulla sensale di ma-
trimoni ci ha fatto pensare 
perfino alia Mavra stravin-
skiana); Nani Bregvadze, 
georgiana — le cui risorse vo
cal! si awalgono di uno 
splendido ttmbro. caldo e pro 
fondo — la quale ha dimo-
strato di essere un'autentica 
musicista. accompagnandosi in 
un paio d'occasioni al piano
forte (in Italia ci sono addi-
rittura molt! cantanti Uriel 
che non sanno solfeggiare). 

n complesso Kamerton (Ju-
ri Reitman, piano e organo; 
Victor Isotov, chitarra ampli-
flcata, Juri Sokolov. contra-
basso. Vladimir Kirilenko. 
batterla) anche se non agglor-
natlssimo sul tipo dl sound 
In voga oggi in occidente. ha 
assai bene assimilato la tecni-
ca jazz, come ha dlmostrato 
tra I'altro in una serie di va 
rlazioni sulla Poliuscko pole 

V applaudltissimo recital 
della prima serata si e con 
cluso con la famosa Sere di 
Mosca cantata a tre vocl e 
con Katiuscia. esegulta fuo
ri programma a furor di po-
polo. 

vice 

«Poco amichevole» 
per i sovietici 

I'esclusione della 
«Corsa» da Cannes 

MOSCA, 30 
Gesto «poco amichevolea e 

stato considerato da Vladi
mir Baskakov, esponente del 
comitato sovietico del cine* 
ma, il rifiuto degli organizza-
tori del Festival di Cannes di 
accettare il film La fuga pre-
sentato dall'URSS. Baskakov, 
che e anche dlrettore gene-
rale del Festival di Mosca, 
ha detto che da tre anni le 
relazioni dell'URSS con la dl-
rezione del Festival di Can
nes sono a anormali». Cid 
non deve ostacolare la col la-
borazione sovietlco-francese 
nel cinema, ma costringe 
I'URSS a rinunciare a parte-
cipare al Festival di Cannes, 
e il regista Grigorl Ciukrai a 
ritirarsi dalla giuria. 

I , motivi di questa mlsura 
discriminatoria non sono an
cora notl. Comunque II film, 
che potrebbe andare al Fe
stival di Venezia, sara propo-
sto ai distributor! francesi. 

le (arse" di Brecht 
al Valle 

Oggi pomeriggio alle 17,30 
al Teatro Valle, la Compagnia 
«II Gruppo B diretta da Ro
berto Guicciardini. presentera 
Le farse di Bertolt Brecht. 
Lo spettacolo mette in luce 
una dimensione poco nota 
della personalita artistica di 
Brecht 

In un clima teso 

la riapertura 

deirArgentina 
In un clima teso. con la 

polizla che, chlamata non si 
sa bene da chl, per tutti que-
sti glorni ha sorvegllato le 
entrate del teatro. si e aper-
to leri sera, il rlnnovato Ar-

fentina. Per l'occasione non 
mancato un telegramma di 

Saragat al slndaco di Roma. 
II Comune, infatti, ha speso 
oltre due miliardi — si dice 
addlrlttura due miliardi e 
mezzo — per 11 restauro 
dell'edinclo. 

Lo spettacolo lnaugurale e 
stato Giulio Cesare di Shake
speare, rappresentato dalla 
Compagnia degli « ex-giovani » 
- De Lullo. Falk. Valll. Al-
bani — e con la parteclpa-
zione di Renzo Ricci. Giulio 
Bosetti, Mariano Rigillo, Ga-
briele Lavla ed altri venticin-
que giovani attori. La regia e 
stata curata da Giorgio De 
Lullo. le scene e i costumi 
da Pier Luigl Pizzi. 

Lo spettacolo e stato finan-
zlato dal Comitato nazionale 
per le celebrazloni del Cente
nario dell'Unlone dl Roma al-
l'ltalia. ed e costato centoven-
tl milloni. Giulio Cesare chlu-
de 1'anno dl Roma capitale, 
ma, come giustamente diceva 
uno degli intervenutl all'as-
semblea popolare. svoltasi gio-
vedl sera In quello che fu 
11 teatro Gioacchino Belli, 
prima che lo devastasse un 
incendio, « noi romani dl Tra-
stevere non abbiamo nulla da 
celebrare. ma tutto da riven-
dlcare ». A Trastevere. come a 
Centocelle e In altri quartie-
rl, non si contesta lo spetta
colo che e stato allestito al-
l'Argentina. ma la scelta del-
TArgentlna come sede del Tea
tro Stabile. La richiesta fon-
damentale di cui si sono fat-
te portavoce le forze politiche 
sindacali e ricreative. e quel
la «della trasformazione del 
Teatro Stabile di Roma con 
11 decentramento delle sue 
strutture. attraverso la mol-
tiplicazione di sedl autonome 
nei quartieri, che dovranno 
accogliere la domanda sociale 
dl cultura che proviene dal 
lavoratori». Richiesta conte-
nuta nell'appello lanclato dal 
Comitato unitarlo per 11 de

centramento culturale: appel-
lo che, in questl giornl. * al 
centro di dlbattiti e assem-
blee. 

E' da rilevare 1'ampiezza 
dello schieramento politico 
che in questa azlone per il 
decentramento culturale si e 

realizzato: schieramento che va 
dalla sinistra democrlstiana 
romana al nostro Partlto. con 
la parteclpazione dei movl-
mentl giovanill repubblicano. 
sociallsta. comunista, democri-
stiano e del PSIUP. delle as-
sociazloni ricreative deM'ARCI 
e dell'ENARS, delle associa-
zioni degli attori, (SAD. de
gli autori cinematograficl 
(ANAC e AACD. degli scrit-
tori di teatro (ASST). della 
Camera del Lavoro. della 
FILS CGIL e della FULS CISL. 

La Staatsoper 
di Berlino 

con Gisela May 

alia Scala 
MILANO. 30 

La prossima settimana sa
ranno ospiti della scala i com-
plessi della Deutsche Staats
oper di Berlino e Gisella May, 
per realizzare una serata dedi-
cata a Bertolt Brecht e Kurt 
Weill. 

Nella prima parte, Gisela 
May, con l'accompagnamento 
del gruppo strumentale del 
Deutche Staatsoper, interpre-
tera Songs e chanson da Hap
py end, Die Dreigroschenoper 
e Aufstieg und fall der stadt 
Mahagonny. Nella seconda 
parte sara eseguito. nuovo per 
Milano, 11 balletto con canto 
/ sette peccati capitalt dei 
piccolo-borghesi dove con Gi
sela May agiranno anche Use 
Hurtig. Harald Neukirch. Pe
ter Bindzus. Horst Lunow e 
Heinz Reeh 

Novita De Donato (I) 
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Il pensiero dl Gramscl 
dl Giorgio Nardone 
Netta monografia del gesuita Giorgio Nardohe - ' 
la prima esposbdone eompleta dei fondamentali 
nuclei tematici del pensiero gramsc'tano, un conjronto 
fra due tradizioni culturali e politiche • 
« Temi e problem!», pp. 550, L 4000 

La sflda femmlnlle 
maternita e aborto 
di Elvira Banottl 
Un'inchiesta sociologica su uno dei grandi problemi 
del costume contemporaneo: il divieto d'aborto 
« Temi e problemi», pp. 460, L. J500 

Scienza, Stato e critica dl classe 
Galvano Della Volpe e il marxismo 
dl Giuseppe Vacca 
La prima lettura critica complessiva dei fondamenti teorici 
della logica e della pot it tea di Galvano Delia Volpe 

, m Ideologia e tocieta », pp. 240, L. 2300 

Hegel e il tempo storico 
della socleta borghese 
dl Biagio De Giovanni 
Un'interpretazione della filosofia hegeliana come primo 
grande momento di unificazione della societa borghese 
c Ideologia e societa », pp. 210, L. 2300 

Tecnici e lotta di classe 
di Marcello Lelll 
/ * camici bianchi» fra integraz'tone e contestazione 
«Ideologia e societa », pp. 176, L. 2000 

Dalla parte della donna 
dl Chiara Saraceno 
La m questione femminile* nelle societi Industriali avanzate 
«Dissemt», pp. 196, L. 1000 

Sul capitale monopolistico 
a cura dl Franco Botta 
Le voci piu originali — italiane, tedesche, inglesi — < 
dei dibattito teorico sul Itbro di Baran e Sweezy 
• Dujcmi». pp. 240, L. 1200 

BANCO Dl NAPOLI 
ISTITUTO Dl CREDITO Dl DIRITTO PUBBLICO 

FONDATO NEL 1539 
FONDI PATRIMONIALI E RISERVE: L. 95.982.829.652 

BILANCI0 AL 31 DKEMBRE 1970 
H Consiglio Generate del 

Banco di Napoli. riunitosi a 
Napoli in Sessione ordinaria 
il 30 aprile 1971 sotto la presi-
denza del Cav. del Lav. Dott: 
Stanislao Fusco e con l'inter-
vento del Direttore Generals 
Prof. Salvatore Guidotti. ha 
approvato all'unanimita il bi-
lando al 31 dicembre 1970 
dell'Azienda Bancaria e delle 
Sezioni annesse. 

I mezzi raccolrJ, compresa 
1'attivita delle Sezioni Speciali 
e delle Filiali all'estero. han
no segnato un incremento, 
senza dubbio notevole, di 363.3 
miliardi in valore asaoluto e 
del 17,2 in misura percentua-
le, raggiungendo i 2.479^ mi
liardi di lire. La raccolta pres
to la clientela, articolata su 
•W lATflUlliBUl bsM di oooti 

alimentata in misura prepon-
derante dalla piccola e media 
clientela privata, riconferma 
i suoi tradizionali pregi di ge-
nuina formazione di risparmio 
e di notevole stabilita. 
.- TJ complesso degli impieghi 
dell'istituto e saUto a 2.044.6 
miliardi, con un aumento di 
180.0 miliardi, pari al 9.7 per 
cento. 

La Sezkme di Credito Agra-
rio — fattore fondamentale 
dello sviluppo agricolo del 
Mezzogiorno — ha presentato 
un andaroento soddisfacente: 
1'ammontare degli impieghi e 
passato • 262,7 miliardi, con 
una espansione del 10.1 per 
cento. La Sezione di Credito 
Industrial ha segnato un ul-
teriore conrortante sviluppo 
negli impiegbi, pari «l 17,8 

per cento, passando a 141.8 
miliardi. Gli impieghi della Se
zione di Credito Fondiario han
no infine presentato un au
mento del 5,7 per cento, rag
giungendo 200.1 miliardi. 

Gli utili netti — sulla stes
sa linea degli esercizi prece-
denti, a testimonianza della 
stabile redditibilita della ge-
stione — sono risultati pari a 
1.778 milioni. dopo aver prov-
veduto ad adeguati accantona-
menti. 

In seguito alia ripartizione 
degli utili il patrimonio del 
Banco si eleva a L. 59 miliardi 
837.075.634, oltre ai Fondi dl 
riserva spedale a copertura 
rischi e al Fondo rischi e per-
dite (art. 2 Legge 27-7-1962. 
n. 1228) per complessivt lire 
36 miliardi 145.754.011. 


