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DA UN LIBRO DI BARRAULT ALL'ENCICLOPEDIA DELLO SPETTACOLO 

RIFLESSIONI SUL TEATRO 
La c o n t r a d d i z i o n e tra le 

( o n d i z i o n i prat i che d e l l a vi
ta teatrale i ta l iana , i n c e n t r a 
ta in poche c i t tà e v i n c o l a t a 
da mi l l e i m p e d i m e n t i MIÌ q u a 
li c i s i a m o più \ o l t e soffer
mati , e l ' a i t i i i t ù ed i tor ia l e c h e 
al teatro è ded ica ta , a m p i a , e 
ni mult i c a s i qual i f i ca ta iti 
-cnso c u l t u r a l e assa i p i ù di 
(pianto non lo s ia la p r o d u 
z ione dì spet taco l i , è s o l t a n t o 
a p p a r e n t e ; o, mejrlio. e s s a hi 
spiega in m o d o - e m p i i c e e 
l'uno Malo d e t e r m i n a co l i s e 
li non tornente l'altro. IV pro
prio infatt i la l i m i t a z i o n e a l 
la c i r t o l a / i o n e del la p r o d u z i o 
ne teatrale que l la c h e dà ai 
libri e al le r iv is te il c a r a t t e r e 
di succedane i de l l o s p e t t a c o l o . 

In ta le s i t u a z i o n e è n a t u 
rale u n o s p o s t a m e n t o , r i spet
to a quel l i c h e s a r e b b e r o g l i 
indirizzi s p o n t a n e i di q u e s t e 
pubbl icaz ion i , s p o s t a m e n t o in 
teso a p p u n t o a riflettere que l 
la e s igenza < he è in I ta l ia 
(o s ì l a r g a m e n t e diffusa. N e s 
suno si è mai d o m a n d a t o 
per qual i ragioni p u b b l i c a 
zioni teatrali per iod iche , di 
b u o n l ive l lo c u l t u r a l e ( come 
/ / Drimuiui. «> Sipario), l a g -
iriungano t irature e \ e n d i t e 
t h e pubbl i caz ion i para l l e le , di 
( o n t e n u t o le t terar io o art i s t i -
i o , non sono n e m m e n o in gra 
do di porsi c o m e o b i e t t i v o di 
« v i luppo . Il m o t i v o è c h e q u e -
- te pubbl i caz ion i da n n a par
ie sos t i tu i scono il teatro vero 
e proprio , d a n d o a que l p u b 
bl ico , a un prezzo acces s ib i l e , 
il lesto del le o p e r e rappresen
tate recentemente , le not i z i e 
«ai c i ò c h e a c c a d e e su c i ò 
c h e si preMiniu d e b b a a c 
cadere , d o c u m e n t a z i o n i fo to 
grafiche, in formaz ion i , e c c . ; 
dal l 'a l tra esse f o r n i s c o n o a l le 
a t t i v i tà teatral i loca l i ( teatro 
dei d i le t tant i , deg l i s t u d e n t i . 
dei lavorator i ) la mater ia pri
ma, c ioè le opere g ià r a p p r e 
senta te (e qu ind i approvate-
dal ia c e n s u r a , c o l l a u d a t e da 
un cer to s u c c e d o ) c h e na tu 
ra lmente non g i u n g e r a n n o mai 
in que l l e città o in quei pae- i . 

Q u e s t a part ico lare p o s i z i o 
ne del la s t a m p a teatra le d o -
\ rebbe, a nostro a v v i s o . de 
terminare »ina m a g g i o r e re
sponsab i l i tà da parte di c h i 
determina ques te a t t iv i tà , pro 
prio in vista de l la larga in
fluenza c h e e « c p o s s o n o a v e 
re. T u t t a v i a , ed è un fa t to di 
< iti d o b b i a m o ral legrarc i , la 
- l a m p a teatrale i ta l i ana (quel 
la spec ia l i zza ta ) è, s a l v o q u a l 
c h e e c c e z i o n e fin t roppo b e n 
ind iv iduata , nna s t a m p a suf
f ic ientemente l ibera , e g e l o s a 
di questa sua i n d i p e n d e n z a . 
In ques to s enso p o s s i a m o dire 
c h e in Ital ia , a l l o s i a t o a t 
tua le de l l e co»c, la s t a m p a 
teatrale o t t i ene un r i su l ta to 
c u l t u r a l m e n t e ns«ai più a t t e n 
d ib i l e di q u e l l o cui g i u n g e il 
teatro -vero e propr io , e d es* ì 
p u ò quindi e - serc e f f i c a c e m e n 
te libata proprio per c o m b a t 
tere in diìe- . i del la l ibertà del
lo spe t taco lo . 

D'a l tra par te è o \ \ io c h e 
par t i co larmente ne l la a t t iv i tà 
ed i tor ia le >i rifletta in q u a l 
c h e m o d o il d i sord ine t ip ico 
di q u e s t o se t tore de l la c u l t u r a 
naz ionale . L a e s e m p i o di ta le 
d i sordine è la recente pubb l i -
<az ione d'un \ o l u m e c h e r . u -
<og!ic le * rifle—-ioni > d'un 
noto at tore e regista t ea tra le 
'e c inematograf ico) francese . 
Jean-Loui s l 'arraul t . Il v o l u 
me è a < lira di d i a n e o Nato l i . 
uno spcciali .-ta del la le t tera
tura f r a n t c - c tra i p iù m i t i . 
preparat i , e sue Mino le p a 
nile . «cr ine nel la p r e - c n t a -
z ione , c h e de f in i scono il B a r -
rault uno < dei p iù gen ia l i e 
più dott i nomin i di t ea tro c h e 
\ a n t i la F r a n c i a e l 'Europa >. 
In realtà il l ibro c h e r a c c o 
g l ie ques te rif le-sioni (*) è un 
m o d e s t o a n c o r c h é prc. -untuo-
- o l ibret to: . il - n o a u t o r e si 
rivela c o m e un u o m o c e r t a 
m e n t e ab i le e in te l l igente , ma 
c u l t u r a l m e n t e l e g a t o a l l ' a v a n 
guardia (che fu. c o m e -.a rebbe 
ormai t e m p o di ch iar i re , p iù 
.-nesso una re troguard ia , g i a c 
c h e preferi v o l t a r e Io s g u a r d o 
da tutt'altra par te c h e in d i 
rezione del la realtà) e prov
vis to di tutti gli a -pet t i del l ' importanza 

d e c a d e n t i s m o c h e in c e r t o sen- f L 'appar iz ione di q u e s t a Eti-
- o ne fu il p a t r o n o (per n o n I c i c h p c d i u è altresì m o t i v o di 
dire il padrone ) . o t t i m i s m o per q u a n t i , c o m e 

Il l a v o r o di J. L. H a r r a u l t | n o i , c r e d o n o t r a n q u i l l a m e n t e 
nei ferment i d i r i sveg l io del 
teatro n a z i o n a l e , ne l l e s u e c a 
p a c i t à d i batters i per un s u o 
s v i l u p p o in s e n s o d e m o c r a t i 
c o e p o p o l a r e . A q u e s t e c a 
pac i tà e a ques ta lo t ta la 
a p p a r i z i o n e i\e\Y Enciclopedia 
porta un l a r g o c o n t r i b u t o , 
c o m e s e m p r e la luce de l la 
c u l t u r a porta un c o n t r i b u t o 
a l la lotta c o n t r o l 'oscuri tà . 
r. n o n è at tegg iars i a pro 
feti p r e s u m e r e ' c h e , ad i m m a 
g i n e e s o m i g l i a n z a de l la Fran
c ia de l X V I I I seco lo , il teatro 
i t a l i a n o a b b i a finalmente, mu-
tatis mutnndis, la s u a r i v o l u 
z i o n e c o m e que l la , a v e n d o 
a v u t o , c o m e que l la , la sua 
Enciclopedia (ma, a s c a n s o 
di e q u i v o c i , c h i a r i a m o per i 
nostri funz ionar i g o v e r n a t i v i 
c h e si tratta d 'uno s c h e r z o . 
N o n si .-a inai, p o t r e b b e r o 
o r d i n a r e di bruc iare l'Enci
clopedia dello Spettacolo in 
p iazza ! ) . 

I . l 'CIAXO 1.1'CKiNANI 

at tore e regis ta ha o t t e n u t o 
ecce l l ent i r isultat i , c h e a n c h e 
MI q u e s t o g i o r n a l e a v e m m o 
m o d o , a s u o t e m p o , di ri le
vare : Ja suu in terpre taz ione 
de l l e Fourberies de Scapili, 
per e s e m p i o (diretto da J o u -
vet , però) , o la p a n t o m i m a 
(scritta da l ' r c i e r i ) nel film 
/ .es enfant/: du Parodi* (di
retto da C a r n è ) ; ma tra hi 
sua prat ica teatrale di at tore 
e di regista e Li sua c a p a c i t à 
di rilk-'ttere e di i o ini in icure 
le propr ie e s p e r i e n z e ci corre 
un a b i s s o ; p e g g i o a n c o r a , q u e 
s to l ibro fa s c a d e r e d i m o l t o 
a n c h e la s t ima per l 'attore e 
l 'uomo di teatro. Vi s i t rova
no e riflessioni >, a p p u n t o , sul 
genere di q u e s t e : < La v i t a è 
un f u n a m b o l o che si m u o v e 
su una c o r d a in c o n t i n u a mi 
nacc ia di l o t t u i a d 'equi l ibr io , 
in c o n t i n u a m i n a c c i a di m o r 
te >, o p p u r e : e L'uomo, nel la 
vita, è un essere s e m p r e più 
o m e n o meri nato , s c r e p o l a t o », 
e via di qt ie- to passo , in c o n 
s ideraz ion i c h e s a r e b b e trop
po l u n g o riferire e c h e testi
m o n i a n o d'una fantas ia a c c e 
sa, m a a n c h e d'un v o c a b o l a 
rio l imi ta to e d'un g u s t o (per 
noi , a l m e n o ) t r a m o n t a t i s s i m o . 

La p u b b l i c a z i o n e d'un l ibro 
del genere , da p a r t e di un 
edi tore serio , p r e s e n t a t o da 
un u o m o di lettere, d 'a l tron
de assai q u a l i f i c a t o , è un 
e s e m p i o di c o m e a n c o r a la 
vita del teatro s ia d i s t a n 
te da que l la de l la c u l t u 
ra genera le , r e n d e n d o cos 
poss ibi l i g i u d i z i e s t r e m a m e n t e 
negat iv i s u fatt i c h e forse Don 
li m e r i t a n o e d e c c e s s i v a m e n t e 
pos i t iv i s u altr i c h e in real tà 
c o n t a n o assa i m e n o . 

D e l resto in I ta l ia s i p u b 
bl ica J. L. Barraul t e non 
si s t a m p a un l ibro o u n o s t u 
filo su Eleonora D u s e , del la 
cui morte ricorre il tren
tes imo a n n i v e r s a r i o (perchè 
r i . D . L . c h e si s ta f a c e n d o in 
ot to per ce l ebrare il c i n q u a n 
tenario de l la Figlia di Jorio 
in una e d i z i o n e motislrum, 
non si o c c u p a a n c h e de l la D u 
se, c h e di D ' A n n u n z i o — o 
a l m e n o del suo teatro — vale 
tanto di p iù?) . 

In coni | )enso . e c c o una no
tizia d e g n a di r i l i evo mag
giore, m a a l la q u a l e in s e g u i 
to c i r i p r o m e t t i a m o di dare 
tutto l o s p a z i o c h e m e r i t a : la 
a p p a r i z i o n e ne l l e l ibrer ie del 
p r i m o v o l u m e dell'Enciclope
dia dello Spettacolo, un'opera 
che , d iretta da S i l v i o D ' A m i 
co, s i s t emerà in u n a dec ina 
di v «(lutili tutta la mater ia 
relat iva a l l e più v a r i e forme 
di s p e t t a c o l o . Essa avrà c e r t o 
i suoi d i fe t t i : sarà s e n z a d u b 
bio lo s p e c c h i o di q u e l l o c h e 

i 

(') JEAN-LOUIS BARRAULT. 
Riflessioni sul teatro - (a cura di 
Glauco Natoli). Sansoni, Fnenze. 
1954: pp. 210. L 1 500. 

Pane, amore e gelosia IL VIAGGIO MANCATO DI GIUSEPPE DE SANTIS 

Perchè ai nostri cineasti 
è vietato andare in U.R.S.S.? 

Una lettera del regista a « Cinema » e la risposta dell'on. /Ariosto - fi sotto
segretario socialdemocratico riconosce la necessità di liberi scambi culturali 

Dopo « Pane, amore e fantasia », ecco « Tane, umore e 
gelosia ». Gina Lollobrlgida ha ripreso i panni «Iella « Bersa
g l i m i » nel fi lm che si «ira a Castel S. l'ietro, press» Roma 

| l.u rivista Cinemo, di cui 
I ha .issiinto lecentemente la 
| (lirt'/ioue l'on. Ariosto ( s o -
i-iahU'inoi't'ut R-n> pubblica nel 

I suo fascìcolo 137 un intercs-
' sanie cambio di idee tra 
I (ìittseppe De Snnti.s. il legista 
jdì /{OZIMI »rc 11, e il direttore 
, del periodico, scambio di idee 
| che vale la pena di lai1 co
n o s c e r e ai nostri lettori. 

Nella sua lettera. De San
tis, che diversi anni fa parte
cipò proprio sul la vecchia se
rie di Cinema al le prime bat
taglie per un'arte eineinnlogra-
tìca m i m a in Italia, espone il 
caso del suo mancato viag
gio n e l l T U S S . dove egli era 
stalo ^ u t i l m e n t e invitato dai 
cineasti sovietici con un tele
dramma da lui citato inte-
gralmcntc: « Uiniet tabi l i s s imo 
signor De Santis — cinema-
togiali sovietici programmano 
con successo suoi (Uni A'on 
c'è pace tra ijli ulivi et Roma 
»rc / / stop saremmo molto 
riconoscenti se I-Illa potesse 

Le prime 
a Roma 

venire Mosca per v isitare no
stro s tab i l imento c inemato
grafico prendere conoscenza 
nostro lavoro stop registi Mos-
lì I ni desiderano molto incon
trai la conoscere sue esperien
ze artist iche stop occorreci 
suo consenso prossimi giorni 
stop rispettos.unente Direttori 
Mostilm Serghei Ku/nezov ». 

Ortlhti fiali'alti» 
Dopo aver sottol ineato con 

«piale gioia egli si apprestas
se a visitare gli studi io cu 
tono stati creati alcuni tra 
capolavori dell'arte cìneniato-
grallca, e dopo aver rile
vato che una visita del gene
re avrebbe dovuto incoiitiare 
anche l'appoggio del nostro 
governo, per gli ovvi interessi 
economici e culturali che le
gano la cinematografia del-
ITI tSS e «lucila i tal iana. De 
Santis cosi prosegue: 

« Invece, le mìe ott imist iche 
previsioni si rivelarono soltan 
lo come pure e ingenue il 
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LA CAMBOGIA DOPO LA CONFERENZA DI GINEVRA 

X'aulico popolo Jilimev 
volerà per la prima rolla 

Duemila anni di vita - L'invasione da parte dei francesi - Spoliazioni di terre e traffico di valuta 
Una lunga vicenda di lotte eroiche - Le pagode bruciate - La forza del governo nazionale 

s o n o irli in te l l e t tua l i i ta l ian 
d i e l a v o r a n o nel teatro , d o c u 
menterà a n c h e !e loro co;jr.:-
/.loni. i toro metod i di r icer
ea . la loro f o r m a / i o n e c u l t u 
rale: i suoi difett i sarà m i o i 
difett i dejrli < s tudios i > del 
teatro in Ital ia . 

.Ma a c c a n t o al -rrande va
lore <he per il p u b b l i c o ha 
uno s t r u m e n t o d ' in formaz ione 
del frenerò. a c c a n t o al fa t to 
c h e c s - o rest i tuisce al let tore 
il p a n o r a m a d'un teatro un i 
versale . nel (piale è fa t to il 
deb i to pos to a tut te le forme 
di s p e l l a t o l o . a tut te le t en
denze . e a tutti i Paes i (il 
teatro doH'U.R.S.S. e dei P a e 
si .socialNti vi a p p a r i r à c o n 
larghezza inconsue ta per la 
c u l t u r a teatrale i ta l iana , e s a 
rà da vedere q u a n t o jrli s c h e 
mi restritt ivi di cert i nostri 
spec ia l i s t i a b b i a n o s a p u t o o 
p o t u t o de formare ) , c'è una 
c o n - i d e r a z i o n e cl ic c i pare 
interessante , ed è q u e s t a : una 
opera del genere è u n o s t r u 
mento di f o r m a z i o n e d i q u a 
dri per il teatro i t a l i ano , po i 
c h é al t ermine dei dieci o 
v e n t a n n i t h e «aranno stat i 
necessari ad e l a b o r a r e ques ta 
Lnciclnpedia a v r e m o f ina lmen
te un cer to n u m e r o di veri 
studio.-! in p iù , format i e v a 
gl iat i a t t r a v e r - o u n o s fo rzo 
del q u a l e e " i n s t o r i conoscere 

• r: * 

La Conferenza di Ginevra 
ha posto fine alla guerra in 
tutta l ' Indoc ina , o s s ia nel 
Viet Nam, nel Laos e vi 
Cambogia. E' stato ricono
sciuto il diritto dei tre Stati 
alla propria indipendenza. Si 
è a l t res ì s tab i l i to c h e in tutt i 
i tre paesi dovranno t eners i 
nel 1955 o ne l 1956 le elezio
ni p o l i t i c h e g e n e r a l i a s c r u t i 
n i o segreto. Il Viet Nani si 
era g i à c o n q u i s t a t o ta l e di
ritto, ma la Cambogia e il 
Laos affronteranno n voto 
per la prima volta. 

La C a m b o g i a è abitata da 
un'antica e valorosa stirpe 
asiatica, q u e l l a dei Khmer. Il 
regno dei Khmer è stato co
stituito contemporaneamente 
alla creazione dell'impero di 
Roma ed ha perciò un'esi
stenza più che bimillenaria. 
In passato il popolo Khmer 
ha avuto continue dispute e 
guerre con i regni del Siam, 
dell'Annain, ma ha sempre 
resistito energicamente a ogni 

j tentativo di sopraffazione 
dall'esterno. E' stato solo nel 
1863 che un corpo di spedi
zione francese proveniente da 
Saigon poteva raggiungere la 
capitale dei Khmer e impor
re al re un « protettorato » di 
cui veramente nessuno s e n t i -
va il bisogno. Nel 1885 la 
Francia, spalleggiata dalle 
altre potenze europee, impo
neva alla d i n a s t i a c i n e s e dei 
Manciù l'accettazione d e l 
- protettorato francese » sul 
Khmer. Poco dopo i francesi 
occupavano anche i l Laos e 

davano vita all'impero colo
niale che e b b e a p p u n t o il no
me di « I n d o c i n a ». 

Il Khmer o Cambogia (co
me venne impropriamente 
chiamalo dai francesi) è un 
paese fertilissimo a c l i m a 
tropicale, ricco anche di ri
sorse minerarie. Gli invasori 
si gettarono su queste ric
chezze: in pochi anni migliata 
di famiglie contadine furono 
scacciate dalle loro terre, che 
venivano assegnate a com
pagnie francesi dirette da ge
nerali e da missionari (lo 
stesso avveniva nel Laos e nel 
Viet Nam). Una sola compa
gnia francese p o s s e d e r à d i e 
c i anni dopo la conquista del 
Khmer ben 22266 ettari di 
terre. Con la costituzione 
della « Banque d'indochine » 
( o r e e investito c a p i t a l e v a 
t i c a n o e capitale americano 
del gruppo Morgan) il domì
nio francese sull'intera Indo
cina i-eniva rafforzato. 1 
francesi stampavano la carta 
moneta ed erano loro a fis
sare. sin dal 1500. q u e l l ' o r - '. 
birrario c a m b i o tra piastra I H - | 
docinese. e franco francese che j 
ha rappresentato la delizia ; 
di tutti i c o n t r a b b a n d i e r i di 
valuta e la fonie di arric
chimento di tutti gli alti 
papaveri deU"a»inun'"strn;ionc 
coloniale. 

r i b e l l i o n e venne soffocata ne l 
sangue e Pa Kum Bo deca
pitato. 

Una insurrezione di pro
porzioni più vaste scoppiò 
nel 1884, quando i francesi 
trasformarono il Khmer in 
co lon ia . M i g l i a i a di c o n t a d i n i 
si diedero alla macchia, e fu 
anche c o s t i t u i t o un governo 
n a z i o n a l e sotto la g u i d a del 
principe Sivotha. 1 francesi 
massacrarono tutta la fami
glia del principe, ma costui 
non si piegò. 1 p a r t i g i a n i d i 
Sivotfia riuscirono a s o l 
l e v a r e altresì le p o p o l a z i o 
ni del nord: qui si formò 
un vasto movimento di ri
volta che passò alla storia 
con il nome di « Guerra di 
A c h a r S o a », d a l n o n w de l 
c a p o dei ribelli. Achar Soa fu 
il primo ad applicare in Asia 
la tattica della guerriglia e 
r iusc ì a tener a bada i fran
cesi per molti anni. Egli co
stituì una amministrazione 
antifrancese con sede nella 
città d i Kampot, rimasta li
bera per oltre d i ec i ann i . 
Alla fine, le truppe francesi 
ebbero il sopravvento, di
strussero Kampot massacran
done la popolazione, poi 
espugnarono anche Kom-
pogeham, centro della resi
stenza di Sivotha e instaura
rono in Cambogia un regime 
di terrore selvaggio, accom
pagnato da altri e s p r o p r i d i 
terre. 

Contro i nipponici 
I nuclei d i r e s i s t e n z a ar

mata, d'altronde, non potero
no mai esser a n n i e n t a t i del 
tutto e nel 1926, allorché 
venne inasprito i l sistema 
fiscale, la rivolta divampò 
nuovamente in t u t t o i l 
Khmer. Nelle operazioni ven
ne ucciso anche il comandan
te m capo francese, generale 
Pardes. Un'ennesima r i b e l l i o 
n e scoppiò nel 1943, quando 
V amministrazione francese 
in Indocina era ormai diven
tata succube della volontà 

dei n ippon ic i . P o c o dopo le 
t r u p p e francesi della Cambo
gia v e n i v a n o sos t i tu i te da re
parti giapponesi. Costoro im
posero ai contadini di colti
vare oppio in luogo del riso, 
provocandone l'odio e la re
sistenza. Si vennero ben pre
sto a formare n u c l e i di pa
trioti, composti dagli stessi 
elementi che in passato si 
e r a n o bat tut i c o n t r o la domi
nazione francese. Il re cam
bogiano Sihanuk fece toglie
re lestamente la bandiera 
francese dalla sita reggia a 
Pnompcnh, sostituendola con 
quella del Sol Levante. 

Quando nell'agosto 1945 i 
giapponesi dovettero abban

donare l'Indocina, anche n°l 
Khmer, sull'esempio di quan
to già a v v e n u t o n e l V ie t N a m 
e n e l Laos, si costituiva un 
governo provvisorio a carat
tere r e p u b b l i c a n o e c o n t r a 
rio a l la d o m i n a z i o n e f rancese . 
Ma i f rances i n o n si rasse
gnarono a p e r d e r e 'a C a m b o 
gia. Ess i r iusc irono a s c o v a r e 
tu un t abar in d i Saigon un 
rampollo d i p r i n c i p e rega le , 
cer to Monire t l t . e lo p r o c l a 
m a r o n o « re di Cambogia 
Non occorre dire che questo 
re si è affrettato a firmare 
con il comando francese un 
accordo in virtù del qualp 
le truppe francesi venivano 
incaricate di « rastrsilare 

*• i n <{• Isa i l i 

11 Khmer (Cambogia) conta rirc.i quattro milioni dì abitanti; 
è un paese riero di giacimenti minerari di stagno e rame 

Un grande concorso 
per la storia delP Unità 

Le norme per la partecipazione e i premi - Un album speciale 

LONG BEACH — S c a r d i indiscreti dietro le quinte del 
contor?» per l 'elezione rli Mts* Universo: D a \ m Oney. Miss 
Montana, e Barbara Randa. Miss Ohio, cercano un m o m e n 
taneo ristoro contro l a ca lar» che imperversa i n America, 

In occasione delia ceieSrazio 
r.e tìe; XXX anniversario u e c t 
ror.Caziniie tiri; Unità. : A Dire
zione generale dei giornale indi
ce uri grande e incorso a premi 
ft'.'.r» scopo di : ico-siruire l t sto
ria e '.e vicende del giornale du
rante r. ventennio fascista, e di 
indicare al merito e alla siimi. 
dei :c-*_tori tutt i quei compagni 
e quei cittadini che m u n molo 
0 r.en'auro durante questi tren
ta anni si sono dv-sMnxi net se-
digere. stampare e diffondere 
1 l ' n i f à 

A t*.'.e concordo possono parte
cipare sìngoie organizzazioni di 

ocali e tederai» e Mn-

Itivollc contadino 
Il popolo Khmer r e n n e l a 

s c i a t o naturalmente nel più 
i c o m p l e t o abbandono. I fran-
jCesi n o n costruirono né scuo

le ne ospedali, ma solo cen
tri fortificati per mezzo dei 
quali controllare il paese. I 
francesi poterono accordarsi 
senza eccessiva difficolta con,Pa r t , t*»' , , a „ „ . - , 
il re Warodom (nonno del\«°11 «*"P*sn»- fornendo al la Di-
Narodom attuale) il quale «*"»>* &™™* WUmla n 
era pressato dalle richieste\R™*- n o n « » r e l l 3 1 * 8 o s t o 

d e i c o n t a d i n i oberat i di l a s - ; 1 ' *** '" 1 0 - "" 
se; così le tasse vennero a u - [ p e c l s l n o 

mentale sin da l 186.? e àVa-» 
ro'dom si e b b e un corpo d i j ^ 
g u a r d i a costituito da s p a h i s Q1 . . . . . __ 
f—-—.- i r - « „ „ « . . . . . comprovato d*. testimoni e ga-
jrances t . Afa non erano tra- s _.. ° 
scorsi tre mesi che si verifi- ranm" d f c U a Federazione di par-
c a v a n e l paese ìa prima ri- ™° d e l 1 * P a m e l a e d e e rite-
rolta armata, capeggiata da r l : s * »" m 0 d 0 «"««nto ai periodi 
u n energico monaco b u d r i t - j d l ^ : a < le'1 t ' n , f " : 

s t a di nome Pa Kum Bo. Lai a) dalla londazione del gior-

il 31 
relazioni scritte cne 

e circostan?ino l 'am
ie: 

e le persone, li contenuto 
Idi queste teiazioni deve essere 

na'.e fino &uc leg^i eccezionali; 
fi) dal.e ;e»ji eceezlona.t fi

no «i.-. gucrm e. S;»agr.a e di 
Etiopia, 

«"> Ua'.'.a euerr.i di S p a i l a <• 
di K'iopia rmo «?:a «ccor.da guer
ra mondia'e. 

fi/ dallo scoppio dfi::« gtitrra 
mondiale a!!a lotta di liberazio
ne nazionale ir.c.u-s* 

Le relazioni d e t t e organizza
zioni tìeio::o tracciare ;a stona 
dell'Unita nelle \ a n e province 
e regioni, illu-strandif l ' o p e r a 
svolta dalia organica? ione e dai 
singoli Compagni. Tale relazione 
d e \ e indicare .«e l'L'mtà arrivava 
da altre città o vent \a stampata 
localmente e. se ciò avveniva. 
si deve precisare d o \ e e con qua-
1 m e » i ; chi erano 1 :edattori 

e 1 tipografi; come e da chi •ve
niva diffusa. 

Si deve anche indicare qaaie 
e s ta io il contributo concreto 
del giornale alla lotte, antifasci
sta net periodo clandestino e 
netl* grandi battaglie politiche 
e sindacali durante la l ibe ianone 

pec:.! che hanno redatto. *iam-
p.i;o e diffuso i Unite, i quali a 
giudizio delia Federazione men
tano di essere p:ernia; 1. 

A'..e organizzazioni di Partito 
ed ai compagni cne risulteranno 
meritevoli, verranno consegnati. 
nei corso delle rranlfestazloni 
locali de'.iTnifd. diplomi e me-
dag.ie di fc:onzo. di argento e 
d oro in segno di riconoscimen
to per l'opera f,\oita. 

ÌJ- organizzazioni di Partito 
e i compagni che risulteranno 
essersi pm distinti aaianno in
viali a una grande manifesta
zione nazionale dett'l/mtà. che 
si terrà nel Mese deua stampa 
comunista, e premiati. Tutti gli 
a'.tn compagni, che hanno pre
stato la loro opera per YVnità. 
saranno premiati nel corso di 
solenni manifestazioni provin
ciali. li materiale documentarlo 
e le relazioni \ erranno raccolti 
in un album speciale dedicato 
al XXX anniversario dell'Unirà. 

II Comitato che Taglierà le re
lazioni e stabilirà rassegnazione 
dei premi è composto dal com-

Le relazioni devono, inoltre, [pugni D'Onof:io, Giancarlo Pajet-
contenere una biografia dei com-Ite , Ing.eo, Terenzl. Vergini. 

giapponesi » che nrmin ave
vano abbandonato da mesi 
il p a e s e . C o n .simile s o t l e r -
fugio le truppe co ioniat i s te 
ripresero possesso della Cam
bogia, riconsegnarono l e ter~ 
re alle compagnie francasi, 
m i s e r o di n u o u o le mani s u l 
l e m i n i e r e di stnpio e di 
r a m e . 

Ma le popolaz ion i c'ie ave
vano c o m b a t t u t o contro i 
g i a p p o n e s i n o n e r a n o d i s p o 
s t e a tornare sotto il giogo 
coloniale francese. E' vero 
che la Francia dovette fir 
m a r e u n a s p e c i e di «t a t t e s ta to 
di indipendenza », ma il truc 
co non i n o a n n ò nessuno. Già 
nel 1946 i due maggiori par
titi politici cambogiani, quel 
lo democratico e quello della 
libertà, si univano per dar 
vita ad un Fronte nazionale 
della liberazione, che si met
teva alla testa del movimento 
per l'indipendenza. Venne 
anche formato un governo di 
opposizione in alcune regio
ni ove i francesi non riusci
rono mai a metter piede. 

Efficace contrasto 
Nel giugno 1952 le autorità 

francesi decisero un'azione 
mass icc ia contro i r ibe l l i ; nm 
ques t i nel frattempo s'erano 
meglio organizzati. Il loro 
governo, presieduto da Son 
Ngoc M i n h , a u c u a una base 
più solida e p o t e v a contare 
tra i suoi m i n i s t r i p e r s i n o un 
fratello del nuovo re Naro-
dom. Nel tentativo di schiac
ciare la resistenza gli occu
panti misero a ferro e a fuo
co intere province: raserò al 
suolo Tapeng Rcng, ove fu
rono bruciate vive più di 
trecento persone, massacra
rono tutti gli abitanti di Sro 
Ksuong e di Srechia. Incen
diarono anche le pagode; i 
sacri t e m p l i budd i s t i venne
ro d i s t ru t t i a Uarrchok, a 
Chkent Teal, a Krathap. a 
Dambcr; ciò che fece estende
re il movimento di resisten
za fra i q u a t t r o m i l i o n i di 
abitanti del Khmer. 

Man mano l'offensiva fran
cese si esaurì e all'attacco 
passarono le forze popolari. 
ormai ininterrottamente in 
progresso dal settembre 19B2. 
In un recente comunicato 
emesso dal governo di Son 
Ngoc Minh si a n n u n c i a v a che 
i territori liberati dai parti
giani costituivano un terzo 
dell'i n t e r a .superfìcie del 
Khmer e che la popolazione 
a m m i n i s t r a t a da l g o r e r n o 
de l la resistenza a s s o m m a r e a 
u n m i l i o n e e q u a t t r o c e n l o m i -
la abitanti, un terzo della i n 
tera popolazione del paese. 

Questa è la s i fuac tone o g g i . 
q u a l e si presenta dopo la 
Conferenza di Ginevra. Ora 
si deve riportare nel Khmer 
la pace, premessa per una 
normalizzazione della vita 
attraverso le e l e z i o n i p o l i t i 
c h e . che saranno le p r i m e 
ne l la storia del paese. Per i 
p o c h i c h e c r e d o n o a n c o r a n e l 
la menzognera contrapposi- a s t i e n e la 
; i o n e d e l l a 'Civiltà occiden- ampia liberi 
I I , ) / , . «11,™ _ t*r,~h/iri*> n l i n l i . * C a m l l l . 

Iasioni di fronte al dato con
creto clic, dopo circa due mesi 
di attesa, proprio in questi 
g iorni , yli unici della «Jue 
stura di Moina mi li.inno ic-
s l t tui tu 'I passaporti! senza 
concedermi l 'estensione di cui 
a \ e \ o b isogno pei il mio \ ia^-
Xii!. (ionie certamente anche 
lei avrclilie fatto al mio po
sto, Ito chies to che mi bi for
nissero le ragioni del ritìnto 
Niente da tare ! Le ragioni 
sono ignote ai funzionari del 
la y u e s t u n i , che si l imi tavano 
a ripetermi il vecchio adag io -
"ord in i dal l 'a l to , noi non sia
mo che degli umi l i esecutori" 

.< Solo un cieco o chi Unga 
di essere cieco — cont inua Di 
Santis — può non l e d e r e ir 
questo at teggiamento ancora 
un episodio dell 'attacco in 
tor/. i , sferrato in quest i ul
timi mesi dal governo de l l 'ono-
rc\i>le Seelha, complici o vit
t ime (è questo che vorrem
mo sapere M i l iberali del le 
on. Yi l la lnunn e i socialde
mocratici dell 'on. Saragat. 
contro la parte più val ida de) 
nostro c inema. 

« lori — aggiunge il regista 
— hanno tentato ili impedirci 
di sv i luppare e d i approfon
dire 1 significati umani e so
ciali della noalrn poetica pei 
costringerci al ruolo di truppa 
obbligata a "segnare il pas-
i>o ", cosi come oggi vorreb
bero impedirci di viaggiare io 
un Paese dove si onora e si 
celebra il grande contributo 
dato dal nostro c inema all'ar
ie cinematografica mondia le , 
con u n fervore davvero c o m 
movente di articoli , di studi 
e di saggi apparsi su l la s t a m 
pa soviet ica ». 

De Sant i s conclude la sua 
lettera ricordando un passo 
d e l l ' art icolo programmatico 
pubblicato sul la r ivista (.'<-
nana nel numero 1 .'!.">. col «mu
lo si iniziava la nuova serie 
diretta dalPoii . Ar ios to : « Il 
nostro ass iduo impegno —• d i 
cci a l 'editoriale — è r ivol to 
al la valor izzaz ione e, (piando 
pericoli si minacc ino , a l la d i 
fesa di un cinema.. . l ibero, 
coraggioso, maturo ». 

In calce al l 'articolo di De 
Sant is , v iene pubblicata una 
post i l la , s ig lata dal l 'onorevole 
l^gidio Ariosto, che r iprodu
c iamo per intero: e l i caso 
personale l amenta lo .da Giu
seppe De Sant is r ientra in 
una quest ione d i carattere ge
nerale pol i t ico , che non po
tremmo affrontare in tutt i i 
suoi termini , su queste colon
ne. senza uscire dal l 'ambito 
del la cultura cinematogralica. 
sia pur la tamente intesa, 
ambi to nel quale la nostra ri
vista intende esercitare la pro
pria funzione , in coerenza con 
Ì principi enunciat i nel no
stro editoriale del fascicolo 
numero 13.">. 

e Appunto in nome di tali 
principi di democrazia (ter
mine , questo , che noi inten
d i a m o in maniera diversa da 
quel la del partito cui De San
tis è iscrit to) concordiamo 
tuttavia nel rammaricarci chi 
al regista di Hnma ore 11 non 
sia stato concesso di aderire 
a l l ' invi to rivoltogl i da i cinea
sti soviet ic i . S iamo infatti 
fautori di un'ampia l ibertà e 
reciprocità di scambi cultu
rali e s i a m o cqnvinti che viag
gi come quel lo il De Santi ; 
n c l l T n i o n e Sovietica possanr 
cos t i tu ire s trumenti di mi
glior comprens ione tra i po
poli . al di "iopra di ogni di-
l a r i o pol i t ico , ed occas ione d: 
fel ice incontro sul terreno del
l'arte :•. 

iloti c'è tUtttiHzione 
Fin qui la risposta del di

rettore di Cinema, risposta 
clic e senza dubbio degna del
la mass ima cons ideraz ione 
soprattutto se si itcn conte 
del fatto che l"on. Ariosto 'o 
parte del ministero Scelba-
Saragal in qual i tà «li sotto
segretario ai Trasport i : è «li 
notevole importanza, ci sem
bra, che un rappresentante del 
governo s i rammarichi pub-
ti l iramcntc che a Giuseppe Dr 
Sant is non s ìa s tato consen
t i to di aderire a l l ' inv i to dei 
cineast i soviet ic i . Tuttavia . 
vorremmo fare a lcune osser
vazioni in mer i to a l la post i l la 
del l 'on. Ariosto. 

Fgl i . pr ima di tu t to , npern 
una d i s t inz ione fra quest ioni 
di carattere pol i t ico e que
st ioni di carattere cu l tura le : 
che questa d i s t inz ione sìa in-
giu-»tStirata lo dimostra l'azio
ne stessa del governo cui Ir 
on. Ariosto appartiene, il qua
le non permette ai c ineast i t 

CINEMA 

Invasione U.S.A. 
f uscito in u n cinema di Ro

ma un film criminale. Indegno 
Ut circolare in un paese civi le , 
e il più isterico e pazzesco tra 
I ia t i film cosiddetti avveniri
stici e d'anticipazione. La s u a 
teai. detta e ribadita senza pos
sibilità eli equnoco, o la seguen
te: bisogna distruggere prcienft-
tatnente 1 paesi del socialismo, 
altrimenti l'America sarà invasa. 
K per questo occorre la mobili
tazione totale, bisogna comin
ciare hin da oru u ien-ure sangue 
per 1 tutori feriti faboncare 
Cairi armati anziché trattori, e 
sopiattu»to eliminare i comuni-
sti, 1 paciii»tl e i «sovversivi» 
m geneie li film tlescrlie, sul la 
!albau<^d dello stupldugglnl pub
blicati <i suo temi>o su CnlUer's, 
litui iincisione degli USA, dal-
i'Aia.ska. tanto per non lasciar 
Jubbi hiiiia poten/a cne scatene
rebbe la guerra; inutile starvi a 
descrivere le puerili e delittuose 
sciocchezze di cui o composta 
quefctti pellicola, ma tanto per 
dure un'idea del grado di Inco-
iClen/a del suol umori cit iamo 
qualcne battuta, per esemplo: 
•i Daremo quel che ti merltii 
(boml>e a m i o c e n e n. d r ) a 
questo popolo le cui minacce a. 
mondo sono divenute realta » 
* Hl.sogua unirci contio le rotve 
del IIIUJC che non M placherai):) ) 
tinche non saranno dist iutte ». 
Questa (guerru, n d. ì . ) e .a 
line del campionato del mondo 
e non ci suiù rivincita», a E' 
un Incubo (questa guerra. 
n d. r. ) ». dice un personaggio 
«Doveva succedere», rispondo 
l'altro. « Da questa mattina tut
to le nazioni aderenti al Patto 
Atluntico hanno dichiarato guei-
ra al nemico! », e via dicendo. 
N'oti insistiamo oltre. • 

Ci preme però una cosa; vo
gliamo cioè chiedere all'on. Ei-
minl per quali motivi crede che 
un capolavoro come 11 film pa
cifista Ali Oiest niente di n u o t o , 
che solo Hitler e Mussolini, oltre 
al nostri clericali, hanno avuto 
coraggio di proibire, non possa 
circolare su l nostri schermi, 
mentre questo sconcio inwisioi ic 
U.S.A, ha ot tenuto 11' regolare 
permesso di importazione. Par
ticolare gruvità acquista Inoltre 
II latto che il film appare a Ro
ma proprio mentre tutta la cit
tadinanza si sente rasserenata 
dalle coruortantl conclusioni dei-
in confeienza di Ginevra, che 
hanno portato alla fine del con
nato In Indocina. 

Nuvola nera 
Situazione e personaggi di 

questo film sono quelli caratte
ristici degli innumerevoli « we
stern » che da quindici ann i a 
questa purto tentano dt ricalcare 
le orme del capolavoro di que
sto genere cinematografico: Om
bre rosse, i n Nuvola nera c i tro
viamo di fronte a u n gruppetto 
di persone, sei militari e a lcuni 
civili, fra cui una donna, co
strette ad attraversaie u n deserto 
Infestato dalie « orde » di Nuvoli» 
Nera- il capo dei Comanche, che 
non si rassegna ad assoggettarsi 
ai bianchi. 

Rivediamo le tradizionali fi
gure del sergente duro, ma buo
no. che guida la compagnia dei 
.oldatt destinati a « morire con 
le scarpe ai piedi ». della donna 
«f ine» , dell'uomo che sfugge la 
legge, del pavido borghesuccio. 
e via dicendo. La vicenda s i con
clude con u n lungo assedio da 
parte dei Comanche: proprio 
quando la piccola pattuglia sta 
per capitolare, s i odono gli squil
li della « carica » del « nostri ». 
Il film è realizzato c o n u n certo 
mestiere e si vale d i colori di
screti; gii nuocciono però u n a 
eccessiva retorica e u n certo raz
zismo antl - indiano c h e affiora 
nella seconda parte. La regia e 
di André de Toth. Gli interpreti 
sono Broderie* Craiviord. Bar
bara Hale e Lloyd Bridges. 

V ice 

Celebrato il decennale 
della Repubblica polacca 

Nei decennale delia costituzio
ne della Repubblica Popolare di 
Polonia l'Associazione per l rap
porti culturali tra l'Italia e '.a 
Polonia na tenuto ieri sera, al 
Teatro delie Arti, u n o spettae-^ 
10 dedicato a musiche di com
positori polacchi. Davanti u n 
folto puboiico si è svolto tir. 
programma imperniato s u tran: 
di Moniuszko. Szimano-a-skl e 
Chopin. realizzato in parte co . 
canto e in parte con la dar.-a. 
11 soprano Rosa La Rosa, segui
ta al pianoforte ria Renato JCK-I. 
ha interpretato liriche di ques'i 
tre autori polacchi jappreser.-
tativi riscuotendo il consenso dei 
convenuti . Un gruppo dt dar--za-
trici del Teatro dell'Onera si e 
esibito tn coreografìe, dovute a 
Luigi Piccioni. lntes>ute su rr.a-
zurSe e danze popolari di C h o 
pin e Mor.iuszko. accompagna'e 
al pianoforte da Lina Cuscirui 
ottenendo vi-.: corrersi da parte 
dell'uditorio 

Ir. tale cccaslor.e :a ricorrenza 
Aeliu. costituzione de;:a Repubbli
ca Popo'.are Si Polenta è s'a'.A 
ce;eo:ata da', ser.. Ferdinando 
Schiavetti. Lor.. Cgo Della Seta 
presidente de::'A-s^oCiazior.e oer i .i?li u o m i n i di cultura italia

ni di recarsi n e l l T R S S p e i | ' » P P ° r t i e-'-tura'.i con !a P O ' P -
ragioni squ i s i tamente politi- r i a

: *» P ^ ^ ^ ' - o !a man;festa-
che. il che dimostra appnnfr z i ° " e 

t a l e » o l l a « barbarie as iat i 
ca », basterà citare infine due 
fatti: il governo di Son Ngoc 
Minh ha intrapreso passi seri 
per e l i m i n a r e l ' ana l /abc t i smo 
ed ha anche redatto un co
dice della famiglia allo sco
po di limitare ìa p o l i g a m ì a e 
la p r o s t i t u z i o n e , mentre il re 
Narodom possiede tredici mo
gli l e g i t t i m e e ben trenta 
a m a n t i i l l e g i t t i m e , che costi
tuiscono il suo 'Corpo di 
b a l l o p e r s o n a l e ». dal quale 
non si separa mai. Anche per 
quei pochi di cui dicevamo 
non sarà difficile c a p i r e d o 
q u a l e pa^c stiano la c i v i l t à 
e il progresso. 

ANGLLO FRAXZ.V 

come non sia possibi le isola
re i problemi dì cultura dal 
la s i t a pol i t ica del pa?se. De' 
resto non è una posiz ione 
d ire t tamente o indirettamen
te. politica, quella che Ario 
sto a s s u m e nella seconda par
te flella sua lettera, ouandr 

neccssit.'i di una 
h e reciprocità d'. 

Ora. poichi- sappiamo che 
l'on. Ariosto si interessa \ ì -
vamente dei problemi del ci
nema nazionale , s i a m o certi 
rhe culi non inrr.'i che oues te 
sue afférmazioni, prudent i si 
ma precise e cenfor lant i , ri 
mancano lettera morta . I / o n o -
resole Ariosto è m e m b r o del 
coverno e può quindi far mol 
lo per sostenere i nrincìn» 
nrr ì qual i sì bat te sul la sua 
r is i s i i . R i n e t i i m o : oi sern 
orerebbe assurdo dover anche 
" f i . un jrìorno. d is t inguere fr."» 
PFtfidio t r ios to u o m * di cul-
*«ira e «lìrrtfore di Cinema e 
l'on \ r i o s f o sottosegretario 
di Stato . 

F. G. 

Si vieta alla «Scala» 
di retarsi nell'URSS 

I 5enatori Banfi , Donir.;. 
S m i t h , L u s s u e R o d a , h a n n o r i 
volto u n a interpe l lanza a l M i 
nistro deg l i af far i esteri « p e r 
conoscere s e corrisponda a v e 
rità l a not iz ia avere i l Gover 
n o i ta l iano rif iutato l'invito uf
ficiale d e l Governo soviet ico per 
u n a breve s tag ione d'opera de l 
la Sca la , mass imo tra gli Ent i 
lirici i ta l iani , nel l 'Unione sov ie 
t ica . e se , in caso affermativo. 
g iudichi che tale rifiuto r i spon . 
da all 'esigenza del la diffusione 
del la cultura e dell'arte i taBana 
nel m o n d o e al suo giusto r i co 
nosc imento internazionale, e 
giovi al lo stabilirsi d i normal i 
rapporti culturali tra i var i 
Pses i . garanzia del l ibero s v i 
luppo del la cultura e del la p a c e 
tra i popoli t . 
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