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// barìtono senese, nato nel 1922, 

qui nei panni di Valentino nel "Faust" 

al San Carlo di Napoli nel 1956 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1997 è anno di cent enar i e bicent ena

r i . Si  r i cor dano musi ci st i d i capit ale 

i m p o r t an za com e Fr anz Schuber t ,  

Johannes Brahms,  Gaet ano Donizet t i .  

Ri cor r ono al t resì dat e legat e a cant an

t i cel ebr i .  È i l  caso di Giudi t t a Pasta e di 

Mar i a Cal las,  di Rosa Ponsel le,  di Geor

ges Thi l l  e di Et t ore Bast ianini .  

Il  25 gennaio 1967 mor i va i nf at t i i l  cele

bre bar i t ono,  che nel gi r o di t r edi ci anni 

era di vent at o una del le f i gur e insost i t uibi 

l i del le pr i nci pal i scene l i r i che int ernazio

nal i .  Al l a sua f ama aveva cont r i bu i t o in 

misura not evole anche un'int ensa att ività 

di scograf i ca per et ichet t e i mpor t ant i ,  Dg 

e Decca.  Le i nci si oni i nf at t i assicurarono 

al la sua voce la di f f usi one presso quegl i 

ampi st r at i d i appassionat i ,  che per diver

si mot i v i non f requent ano abi t ualment e i  

t eat r i d'opera.  

La sua vera car r i era,  quel la di bar i t ono,  

era i ni zi at a a Siena nel 1952 quale Ger-

mont  (r i cavo i  dat i dal la Cronol ogia posta 

i n calce azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Et t ore Bast ianini  Una voce di  

bronzo e di  vel lut o,  i l  bel  volume di Mar i 

na Boagno e Gi l ber t o St arone,  pubbl icat o 

nel 1991 per i  t i p i d i Azzal i ) .  Al l e spalle 

c'erano set t e anni di una digni t osa carr ie

ra di basso,  dur ant e la quale si era cimen

t at o i n per sonaggi come Col l i ne,  Alvise 

Badoero,  Ramf is,  Don Basi l io,  Sparafuci-

le,  e t c .  Se i l  basso Et t ore Bast ianini si era 

esi b i t o quasi sempre su pal coscenici di 

secondo piano,  i l  bar i t ono Et t ore Bast ia-

ni n i f u pr oi et t at o subi t o su r i bal t e int er

nazi onal i ,  i n al l est i ment i d i gr ande r i le

vanza.  

A un anno d i dist anza dal suo debut t o 

era Andr ej  Boikonski j  i n Guerra e pace di 

Ser gej  Pr okof i ev,  p r odot t a dal Maggio 

Fi or ent i no,  sot t o la d i r ezi one d i Ar t hur 

Rodzi nsk i .  Al l a f i ne del 1953 era già al  

Met r opol i t an ,  dest i nat o a r i t or nar c i con 

r egol ar i t à.  Non t ar dano ad ar r i var e le 

scr i t t ur e scal igere.  Tr a le al t re vanno r i 

cordat e la sua par t ecipazione al la storica 

Traviat a del 1955 di r et t a da Car l o Maria 

Gi ul i n i ,  con la Cal las e Di St efano e l 'al

t r e t t an t o st or i co Bal lo del 1957 sempre 

con la Cal las e Di St efano.  Nel 1959 sarà 

la vol t a del  Trovat ore con Gorel l i ,  nel 1960 

del  Pol iut o con Gor el l i e la Cal las.  Nel 

1961 par t ecipa al la Forza con Ant oniet t a 

St el la,  al la Lucia con la Sut her l and e alla 

Bat t agl ia di  Legnano con la St el la,  Gorell i,  

d i r et t i da Gavazzeni .  



Nel gen n a io de l 1962 è Alfo n s o n e lla zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Favorita e ne ll' ap r ile è il p r ot agon is t a d e l

l'infelice Rigoletto. L'insuccesso n on p r e 

clude la collabor azione con il t ea t r o m ila 

nese. Il 7 d icem br e dello stesso anno toc

ca a Bast ian in i essere il Conte d i Luna d i 

un mit ico Trovatore con la Stella, Gor elli e 

la Cossotto, d ir e t t i da Gianandr ea Gavaz-

zeni. In t a n t o Ba s t ia n in i e r a d iv e n t a t o 

ospite r egolar e del San Car lo d i Na p o li, 

dell'Arena d i Ver on a , del Maggio Fior en 

tino, della Lyr ic Oper a d i Ch icago, del Pa-

lacio de Bellas Ar t es d i Cit t à del Messico, 

del Sao Car los d i Lisbona, del Comunale 

di Firenze, del Massimo d i Paler mo, della 

Fenice d i Ve n e zia , d e lla St a a t sop e r  d i 

Vienna, che p u ò senza d u b b io essere con 

siderata uno dei suoi t e a t r i . Nella s tor ica 

sala aus t r iaca com p ie d e i ve r i e p r o p r i 

«tours de for ce». 

Tra il m a ggio e i l g iu gn o d e l 1960 è 

Amonasr o con la Nils s on e la Lu d w ig , 

sotto la d ir ezione d i Cluytens, è Mar ce llo 

con la Gueden e Di Stefano, è Renato con 

la Rysanek, Es ca m illo con la Ma d e ir a , 

Scarpia con la Tebald i e Fer nand i sot to 

la d ir ezion e d i Ka r a ja n , Posa con la Si-

mionato, Ge r a r d con la Te b a ld i, Gor e lli 

sotto la d ir ezion e d i Lovr o von Matacic; 

infine il 27 giu gn o è Rigo le t t o . Già da l 

1958 Her ber t von Kar a jan l'aveva volu t o 

quale Mar chese d i Posa alla Fe lsen r e it -

schule d i Sa lisbur go in una ed izione del 

Don Cario con la Ju r in ac, la Sim ion a t o , 

Siepi e Fer nand i nel r u o lo del t i t o lo . 

Queste, e m olt iss im e alt r e r ecite d i una 

carriera fittissima, t es t im on ian o l' in con d i

zionato r is co n t r o o t t e n u t o da l b a r i t o n o 

toscano nel cor so della sua ca r r ie r a , an 

che negli u lt im i an n i, quando o r m a i il ma

le in cu r a b ile che d ove va p o r t a r l o a lla 

tomba aveva in t acca t o il suo fis ico e la 

sua voce r isen t iva de ll' in ar r es t ab ile decli

no. 

Fin dal suo p r im o Ge r m o n t fu ch ia r o 

che Bast ian in i si o r ie n t a va ver so un r e 

per tor io ben c i r co s cr i t t o , co s t i t u i t o da 

una galler ia d i per sonaggi n o b ili . Al cen

tro d i questo r e p e r t o r io si t r ova va n o le 

gr and i figu r e ve r d ia n e com e Ca r lo V, 

Germont, il Conte d i Luna, Renato, Car lo 

di Vargas, Rod r igo , Am on a s r o . Al d i fu o

ri del m on d o ve r d ia n o , con l' ap p en d ice 

del Barnaba de La Gioconda, le sue esplo

razioni r iguar d avan o il Don ize t t i d i En r i

co Asthon e d i Alfon so XI il Ver ism o d i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ge rard ( n on m a n ca r on o p e r ò anche ac

costam en t i a Ton io e ad Alfio ) , al Puccin i 

d i Ma r ce llo , del Bar on e Sca r p ia , d i Mi 

chele. 

Assai fe lici fu r o n o i suoi in co n t r i con 

l'oper a r ussa, t r a cu i la già cita ta ed izione 

d i Guer ra e Pace, dove la sua in t e r p r e t a 

zione cost itu isce ancor a oggi una le t t u r a 

d i r ife r im e n t o e r esiste al p a r agon e con 

quella dei cos id d e t t i specia lis t i r u s s i. Né 

va d im en t ica to il suo in con t r o con Euge

n io On e gin , p r o t a go n is t a d e ll ' o m o n im a 

oper a d i Ca ikovskij. 

De ll' op e r a fr ancese ca n t ò a lcu n i r u o li 

class ici, p r im o fr a t u t t i Escam illo , senza 

d im en t icar e Valen t in o, Zu r ga e Atanaele . 

L' in d ir izzo da to alla sua ca r r ie r a è s ta to 

ben sin tet izzato nel p on d er a t o ed am m ir e 

vole giud izio dato da Fr anco Serpa, esten

sore della voce Bast ian in i per  il volum e d i 

«Aggio r n a m e n t i» d e ll' «En ciclop ed ia dello 

Sp e t t acolo». Rileggiamolo: ((Erano gii anni 

della maturità e dei maggiori trionfi di una 

personalità autorevole e affascinante quale 

è stata quella di Tito Gobbi, ma Bastianini 

parve sottolineare sin dai primi successi 

marcate differenze di indole, di gusto e di 

repertorio. Sebbene, come Gobbi, anche 

egli sia da considerare un baritono "mo

derno" per la cura della recitazione, per 

l'assenza di ogni sguiataggine routinière, e 

di ogni forzatura divistica, non ne volle 

emulare Veccezionale versatilità né l'irruen

za drammatica nei personaggi dell'opera 

verista o moderna (non si cerchi nella car

riera di Bastianini un'importante recita di 

"Tosca"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 di "Pagliacci" o tanto meno, di 

"Wozzeck": un'unica eccezione di rilievo lo 

"Chénier") Voce di timbro oscuro (ma s'é 

un po' schiarito con gli anni) e molto mor-

Ettore Bastianini (Renato) 
con Birgit Nilsson (Amelia) 
in "Un ballo in maschera" 

alla Staatsoper di Vienna nel 1958 
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bido, temperamento compassato e medita

tivo, dopo alcuni saggi, assai felici, nell'af

fettuosa vocalità di Ciaikovskij...si orientò 

sempre più decisamente verso il repertorio 

ottocentesco con predilezione per Vcrdin. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Questo giu d izio p r esen ta p e r a lt r o an 

che a lt r i m o t ivi d i in ter esse, che ci per 

m et ton o d i a ffr on t a r e 

qu e llo che è il p u n t o 

essenziale della r ievo

cazione d i un can tan 

te: il giud izio sulla sua 

voce e sulla sua a r t e . 

Nel caso d i Bast ian in i 

tale giu d izio è d i per  

sé una quest ione s p i

nosa, necessar iamen

te p o le m ica , da l m o 

m e n t o che il ce leb r e 

ca n t a n t e è s t a t o una 

d e lle v i t t i m e i l l u s t r i 

d e l « r e v i s i o n i s m o » 

cellet t iano. 

Il n o t o cr i t ico che , 

come giustam en te af

fe r m a P ie r o Mi o l i , 

«de/  panorama inter

pretativo ha fornito 

una lettura alquanto 

personale che ha mol

to influenzato il pub

blico)), ha in d ica t o in 

Ba s t i a n in i u n o d e i 

r appr esen tan t i più au

t o r e vo li del m alcan to 

m a s ch ile d e g l i a n n i 

Cin q u a n t a , in ca r n a 

zione per fe t t a del ba

r i t o n o t i p i c o d e lla 

«scuola del m u ggit o», 

in iziata da Tit t a Ruffo. 

Il giud izio d i Cellet t i è 

s t a to p o i va r ia m e n t e 

r ip r eso , spesso r in ca 

r an d o la dose, com e, 

p u r t r op p o è avvenuto 

anche sulle colonne d i 

q u e s t a r i v i s t a . In 

r e a lt à i t e m p i s o n o 

m at u r i per  una valu ta

zione eq u ilib r a t a , che 

n on si ap p e lli al suc

cesso ot t en u to presso il p u b b lico . Il suc

cesso in fa t t i - lo d im ost r an o p u r t r o p p o i 

t r e ce lebr i t e n or i che oggi van n o per la 

m aggior e - non è un buon a r gom en t o , a l

t r im e n t i fin ir e m m o per dover e assolvere 

esecuzioni che con il can to hanno ben p o

co a che veder e. 

A r ender e più facile oggi la r iva lu t azio

ne d i Bast ian in i d i quan to n on fosse d ieci 

0 q u in d ici ann i fa , con cor r e anche il d isa

s t r o ( il t e r m in e n on è esager ato) cu i sta 

an d an d o in co n t r o la cor d a de i b a r i t o n i , 

d op o Piero Cappuccin i e Renato Br u son . 

Non so se sia d ovu t o a cause n a t u r a li, cli

m at iche , gen e t iche , p o lit ich e , r e ligiose o 

alla d iffu s ion e del r e p e r t o r io b e lcan t is t i-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un altro personaggio famoso di Bastianini: Rodrigo, Marchese di Posa, 
nel verdiano "Don Carlo" 

CO, ma è cer to che oggi n on esiste sulla 

p iazza u n b a r i t o n o ve r d ia n o d e gn o d i 

questo nom e. Chi si ost ina a t en tar e d i es

ser lo, n on fa che sot tolinear e questa m an 

canza. Il p r im o r e q u is it o assente è p r o 

p r io la specificità t im b r ica della voce ba

r it on a le . Bast ian in i invece la possedeva e 

in som m o gr a d o . 

A questo p r op os it o si deve sot toscr ive

r e senza e s it a zion e il g iu d iz io d i Pier o 

Mio l i , q u a n d o scr ive a p r op os it o d i Ba

s t ian in i: «una delle migliori voci del seco

lo, bronzea, timbrata, impavida, estesa)). 

Ma r in a Boagn o e Gilb e r t o St a r on e , con 

una p u n t a d i poesia e u n ' a lt r a d i sen t i

m e n t a lis m o , h a n n o s in t e t izza t o questo 

t im b r o nell'espr essio

ne ((voce di bronzo e 

di velluto)). Possedere 

una voce s iffa t t a non 

è com un que da sot to

va lu t ar e . 

Al co n t r a r io si t r a t t a 

d e l r e q u i s i t o p r i m o 

(non del p r im o r equ i

s i t o ) , p e r  r e a lizza r e 

u n p e r s o n a g g i o . Il 

t i m b r o d i Ba s t ia n in i 

fe r m o in t en so , scur o, 

sever o p e r s in o , ha il 

c o lo r e d e l b a r i t o n o 

v e r d i a n o , cos i come 

esso si è andato defi

n e n d o n e l co r s o del 

n os t r o secolo, almeno 

fin o a q u an d o la Bel

can to-Renaissance ha 

ce r ca t o d i r i p o r t a r e 

in d ie t r o l' o r o logio e di 

svuotar e il co lor e e il 

p eso d e i t i m b r i ma

s ch i l i , p e r ce r ca r e in 

q u a lch e m o d o d i r e

c u p e r a r e i b a r i t o n i 

c h i a r i , ca r a t t e r i s t i c i 

d e ll' e t à r o m a n t ica , il 

r isu lt a t o è an t is t or ico 

( l ' i n t e r p r e t a z i o n e è 

qualcosa che si m od i

fica nel t em p o e nello 

spazio e n on la perpe

t u a zio n e n e vr o t ica e 

fet icist ica d i un arche

t ip o) . Non si p u ò pen

sar e d i a ffr o n t a r e un 

p e r s o n a g g i o com e 

Am on a s r o senza pos

s e d e r e i l co lo r e e la 

for za d i una voce co

me quella d i Bast iani

n i . Non a caso ai gior 

n i n os t r i è im p oss ib ile r ep e r ir e un Amo

nasr o all'altezza del com p it o . Il color e di 

Bas t ian in i, che ben si adat ta ai momenti 

p iù t r a g ic i d e l m e lo d r a m m a ve r d ia n o , 

n o n m an ca p e r ò d i una sua in t im a dol

cezza. 

C' è nella voce d i Bast ian in i una patina 

d i dolen te m a lin con ia , d i r it e gn o , che im

pedisce ai m om e n t i p iù vir u le n t i d i scade-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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re in atteggiamenti esaperati. Serpa usava a questo proposito 
l' aggettivo «moderno». C' è da credere che con questo termine il 
critico volesse segnare la differenza che esiste tra Bastianini e 
certi baritoni attivi nei decenni precedenti. È pur vero però, è 
inutile nascondersi dietro un dito, che Bastianini si affidava ad 
un metodo di canto che si basava su di un' emissione naturale, 
non sempre adeguatamente corretta da tutti i necessari artifici 
tecnici. Sotto il profilo tecnico Bastianini non è un leone. Protti e 
Taddei, che appartengono alla stessa generazione, possiedono 
una tecnica più scaltrita. Da qui deriva il fatto che nei momenti 
di maggiore cantabilità, quelli più levigati della melodia verdia
na, la nobile cavata di Bastianini non si raccoglie con quella ro
tondità che oggi ci piacerebbe ascoltare. Da qui deriva il fatto 
che in talune pagine si avverta un fenomeno di strascinamento 
dei suoni. È una delle caratteristiche del baritono toscano che 
poi è stata messa sotto accusa e criminalizzata. 

Il lettore lo potrà verificare nella cavatina del Conte di Luna 
delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trovatore salisburghese del 1962. Lo si avverte assai meno 
nella registrazione RAI del 1958, quella utilizzata per il famoso 
film, realizzato con Leyla Gencer e Mario Del Monaco. Un cor
retto approccio al problema Bastìanini può essere realizzato at
traverso l' ascolto di «Per me giunto», nell' esecuzione «live» del 
Maggio Musicale del 1956, raccolta, per esempio, da un' incisio
ne Cetra. Qualsiasi Beckmesser potrebbe sottolineare che il «pp» 
di «Ei che» non si distingue dalla raccolta cantabilità che Bastia-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un'e spre ssione  corrucciata e  se ve ra de l baritono, già "in parte " 

ne lle  ve sti di Don Carlo di Vargas ne  "La forza de l de stino" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMUNE DI PADOVA 
ASSESSORATO CULTURA E SPETTACOLO 

REGIONE 
VENETO 

Kll EDIZIONE CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE «IRIS ADAMI CORRADETT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Padova 22-23-24-25 ottobre 1997 
Limite d'età 35 anni - Termine iscrizione 11 ottobre 1997 

COMMISSIONE: 

Iris Adami Corradetti (presidente); Rosanna Lippi (vice presidente); 

Gabriele Gandini (direttore artistico Ente Lirico Arena di Verona); 

Carlo Majer (direttore artistico Teatro Regio di Torino); Gianni Tangucci (direttore artistico Teatro Comunale di Bologna); 

Sabino Lenoci (direttore della rivista «L'Opera»); Pier Miranda Ferrare (docente e agente); 

Robert Kettelson (consulente artistico Teatro alla Scala); 

Germinai Hilbert (agente internazionale); Walter Vladarsky (agente internazionale); 

Stane Jurgec (direttore artistico Teatro di Maribon); 

Darko Briek (direttore generale Festival di Lubiana); Dragan Lisac (agente internazionale). 

I vincitori e finalisti oltre ai premi in denaro, borse di studio, menzioni speciali, 

potranno essere inseriti in un titolo del cartellone della stagione lirica ufficiale di 

Padova 1997  in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia, 

0 nella stagione lirico concertistica di Padova 1997/ 98. 

Per informazioni e richieste bando: 

Segreteria Concorso «I ris Adami Corra de t t i», c/ o Istituto Musicale «F. M a l i p i e ro», 

Via San Tommaso, 3  - 35122  Padova - Tel.-fax 049/ 8756622, per informazioni tel. 0335/ 6082997  
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Città di Cosenza 

TEATRO "A. RENDANO" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stagione  Liric i 

OUo bre - Ui«;m hre I9 9 7  

24 - 25  - 26  ottobre 

LUCIA DI LAMMERMOOR di G. Donizetti 

Direttore d' orchestra: Daniele (ollegari 

Regia: Maurizio Scaparro 

Nuovo allestimento. 

30  ottobre 

Concerto di PIETRO BALLO 

1 4 - 1 6  novembre 

U SENTINELLA PER QUAHRO ANNI 

I DUE GEMELLI 

di F. Schubert 

Direttore d' orchestra: Peter Maog 

Regia: Italo Nunziata 

Nuovo allestimento del Teatro Rendono. 

28  - 29  - 30  novembre 

DON PASQUALE di G. Donizetti 

Direttore d' orchestra: Bruno Apreo/ Giovonni Reggio!) 

Regia: Patrizia Gracis 

Allestimento del Teatro "La Fenice"  di Venezia 

5 - 6 - 7  dicembre 

MADAMA BUnERFLY di G. Puccini 

Direttore d'orchestra: Angelo Campori 

Regia: Walter Pagliaro 

Nuovo allestimento. 

dicembre (data da definire) 

L'ARCA DI N O È di B. Britten 

Direttore d'orchestro: Luigi De Filippi 

Regio: Antonello Antonante 

(Progetto di integrozione pedagogico musicale per le scuole) 

12  dicembre 

Concerto di GIUSY DEVINU 

20  - 21  dicembre (balletto) 

SCHIACCIANOCI su musiche di P. I. Ciaikowski e sul 3 °  e 4 °  

mov. di E.T.A. Hoffmann 

Bollet National de M arseille Roland Petit 

Coreografia di Roland Petit 

Orchestra Philharmonia Mediterronea - Coro "Solisti Cantori" . 

Per Madama Butterfly: Orchestra Filarmonia Veneta - Coro 

Urico Veneto 

Per informazioni: 

lenirò "A. Rendono", Pzzo XV marzo, 87100  Cosenza. 

Tel. 0984/ 74165-813220-813227. 

Campagna abbonamenti: 

dal 13  al 17  ottobre. Botteghino: Tel. 0984/ 813331  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n in i im p r im e a t u t t o il b r a n o (la pa le t t a 

dei co lor i è lim it a t a ) ; che il t r i l lo è solo ac

cennato; che nella fr ase «l' es t r em o s p ir o , 

lie to è a chi» si avver ton o le cr epe che p oi 

si fa r an n o eviden t i nella r egis t r azione Dg 

del 1962, dove questo passo è can tato con 

fast id iosi s t r ascicam en t i del suono (le t e 

s t im on ia n ze d i Ba s t ia n in i successive ai 

p r im i an n i Sessanta sono in gener e p eg

gior a t ive e sp in gon o a r ifle t t e r e sulla ve

loce usur a delle voci che si affidano ad un 

can t o n a t u r a le , che fa leva s o p r a t t u t t o 

sulla generosa fr e 

schezza d e l m ez

zo) . An ch e ascol

t a n d o la ve r s ion e 

d e l 1 9 6 2 , p e r ò , 

ce r t a m e n t e in fe 

r io r e a que lla de l 

1956 , n o n si p u ò 

negar e a Bast ian i

n i d i r ealizzar e l'a

r i s t o cr a t ico e r o i 

sm o d i Posa; a llo 

stesso m o d o n o n 

gli si p u ò n ega r e 

d i r e n d e r e q u e l 

senso d i a ffe t t u o

sa am icizia che lo 

le ga a l l ' I n fa n t e . 

Ques to t r a t t o de l 

c a r a t t e r e d i Ro

d r i g o è b e n e v i 

d e n z ia t o a n ch e 

dal due t to del p r i 

mo at to (a Fir enze 

si dava la ver sione 

in q u a t t r o a t t i d e l

l ' o p e r a d i Ve r d i ) 

con Ca r lo . Né va 

d im en t ica t o che il 

due t to con Filip p o 

conosce accent i d i 

gr a n d e e lo q u e n 

za, quali p o i si so

n o r a r a m e n t e a-

scolt a t i; la t e r r ib i 

le t e s s it u r a è so

s t e n u t a a d o ve r e 

sia che in ter essi la 

zon a gr a ve d e lla 

voce sia che invece vada a gr avit a r e sul fa 

acu to. An ch e la p er or azion e in favor e d i 

Ca r lo , «Ca r lo ch ' è sol» , è espressa con 

ar is t ocr a t ico in vo lo . Cer to la palet ta della 

s fum atu r e è lim it a t a , i t r i l l i sono d i fa t t o 

evit a t i ed il b a r it on o «gr an d -se ign eu r » o t 

tocen tesco si è co lor a t o d i un m a ggio r e 

r ea lism o, e, p e r ch é n o, d i un m a ggior ve

r ism o r isp e t t o a quella che doveva essere 

la defin izione ot tocen tesca. 

Se p oi Bas t ian in i avesse saputo e sp r i

m er e l'una e l' a lt r a ca r a t t e r is t ica , vale a 

d ir e la purezza d i un can to d i ascendenza 

belcan t is t ica e una r appr esen tazione mo

d e r n a ed i n c i s i v a d e l p e r s o n a g g i o , 

a vr e m m o ascolt a t o il m iglio r e b a r it o n o 

del secolo. Qui invece siamo solo d i fr o n 

te ad uno dei m a ggio r i b a r it on i del d op o

gu e r r a . Che r ibad isce , e Dio sa quan to ce 

n'è d i b isogn o, quan to i m od e lli degli an

ni Cin qu an t a , a t taccat i da una cer ta cor 

r e n t e cr i t ica , vad an o in vece r ia s co lt a t i . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ettore Bastianini ovvero il "volto umano" del Verismo, 

qui indimenticabile Gerard in "Andrea Chénier" 

Stud iat i, e, evit ando i lo r o d ife t t i , p r esi co

me esem pio della gr an d e scuola italiana 

d i can to. 

Il p r ob lem a della r ivalu tazione (è una r i

flessione che vale per  m olt i gr an d i d i que

gli anni) d i Bast ian in i non consiste nel t r o

vare eccellente ogn i lor o in tepr etazione. In 

questo m i sento d i d issen t ir e dalle pagine 

in cu i la s ignor a Boagno si ingegna a di

fender e sempr e e comunque Bast ian in i. 
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Il suo Ger m on t sar à stato in com p r eso, 

forse, ma quello d i Pavé! Lis it zian , era vo

calmente m ig l io r e . Al lo stesso m od o il 

suo Alfon s o XI , t e s t im o n ia t o an che da 

un'incisione Decca, r isolveva il p er son ag

gio con im peto a r is t ocr a t ico , con un can 

to fermo e s icu r o, ma cer to meno a p p r o

priato d i que llo d i Ca r lo Tagliabu e o d i 

Renato Br uson . Il p r ob lem a sta p iu t t os to 

1 r ivendicar e a questa scuola d i can to, a 

questo m od o d i accos t a r e i p e r s on a ggi 

una for te d ign it à t ea t r a le e d r a m m a t ica , 

una m oder n it à , che nella r icer ca filo logi

ca dei n ost r i gio r n i è andata p e r d u t a , una 

validità che com u n qu e le deve essere r i 

conosciuta. Non si d im e n t ich i p o i che Ba-

stianini p ot eva sp e n d e r e su lla scena la 

moneta preziosa d i una presenza scenica 

rilevantissima e d i una r ecitazione sobr ia 

e misurata. Sono element i che n on posso

no bellamente essere d im e n t ica t i, per  l i 

mitare sem p r e e co m u n q u e l' a n a lis i d i 

una voce a qualche passaggio o a qualche 

nota. 

A questo p r op os it o vogliam o conclude

re con qualche osser vazione sul Rigolet to 

di Bastianini, accostato a t t r aver so l'unica 

testimonianza r im as t a . Si t r a t t a d e ll' in ci

sione Ricor d i. Non è una delle r e gis t r a 

zioni più felici d e ll' op er a : Gavazzeni ha la 

mano p e s a n t e , la Sco t t o è d e lu d e n t e , 

Kraus è b r aviss im o, ma n on ha n ien te a 

che fare con il con t es t o . Bas t ian in i è un 

Rigoletto a lt e r n o. Se ci m e t t iam o a com 

piere un 'analisi delle s ingole note , ci sono 

momenti poco d ife n d ib ili o in d ife n d ib ili , 

per  esempio n u m er os i passaggi del duet 

to del p r im o a t to . In compenso abbiam o 

buffone che sa s co lp ir e la fr ase con 

martellante evidenza, sa con fe r ir e ai m o-

nojoghi una for t e incisività d r am m at ica . 

È il caso d i «Par i s iam o», dove Bast ian in i, 

giocando sulle d iver se son or it à della sua 

voce, crea preziose om br eggia t u r e . Il suo 

accento ve r d ia n o è in t e n s o , esp r ess ivo, 

realista, la r abb ia del bu ffon e è espressa 

con una for za che a t r a t t i è quasi gr a n d -

guignolesca. Diciam olo p u r e , è in t r isa d i 

Verismo. Non è un buffone st ilizzato, è un 

buffone fr em en te . Lo si p u ò coglie r e nel 

modo d i attaccare le fr asi d i «Cor t igian i», 

Il'acuto, quasi sgangher a to d i «d ifende 

l'onore». È Ver ism o? Ce r t o , lo è; p e r ch é 

nasconderlo? Non siamo in una prassi ese

cutiva Alogicamente ver d iana; n on lo sia

mo affat to. Non v'è d u b b io . Se qualcuno 

volesse t e n t a r e d e lle d ifese im p o s s ib i l i 

ascolti «Solo per  me l' infamia», cantato con 

irruenza e a t r a t t i t ir a t o via alla br ava. Pur 

tuttavia non è p r ivo d i una sua dolente in t i-

ità. Infat t i «Piangi, fanciulla, e scor r er e». 

vede Bast ianin i lavor ar e per  r accoglier e il 

suono in un ' in t ima can tabilità . Non abbia

mo cer to la r otondità belcant ist ica. È p iu t 

tosto un ' in t im ità con gr u en t e con la r u d e 

fierezza d i questo Rigolet to, con quei «No», 

gr id a t i dur an te la cabaletta. Un m odo dete

r ior e d i in tendere Ver d i, un m od o d i volga

r izzar lo? Forse. Ma quale ter r ibilità, quale 

for za, quale corenza d r am m at ica! 

Si r ea lizza in s o m m a q u a n t o scr ive va 

Ver d i in una celebr e le t ter a , datata , Bus-

seto, 5 febb r a io 1850: «L̂ nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gobbo che can

ta? Perché no!...Io trovo bellissimo rappre

sentare questo personaggio estremamente 

deforme e ridicolo, ed interamente appas

sionato e pieno d'amore)). Come il Rigo

le t to d i Bas t ian in i. A n oi basta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Giancarlo Landin i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un'interpretazione discussa ma tutta da rivalutare del cantante senese: Rigoletto 

nell'omonima opera di Verdi (Si ringraziano per il materiale inconografico 

del servizio l'editore Azzali; Marina Boagno e Gilberto Starone, autori del libro sul cantante) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .m J 

63 


