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nuovo A colloquio con il compositore sovietico 

men 
un nodo della 
storla cubana 

Una vicenda di magia ambientata dal re-
gista nel 1936, dopo il fallimento dei 

moti rivoluzionari contro Machado 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 4 

< Lotta del ra t ionale contro 
1'irrazionale: questa 1'idca ba 
se del mio Tiim. E' un film 
cubano su un episodic cuba-
no, ma e tutla 1'America lati-
na d i e e segnata dal fatto che 
il reale e 1'irreale sempre si 
sono misch ia t i» . Manuel 
Octavio Gomez, l 'autore di La 
primera cargo al machete 
(« La prima car ica al mache
te i>), p r e p a r a una nuova ope
ra che ha come titolo prov-
visorio J gionii dell'acqua. Co-
si come nella vita del popo-
li a sud degli Stati Uniti. ci 
dice il giovane regista che fu 
la positiva sorpresa della Mo-
st ra di Vene/.ia del l 'anno scor-
so, cosi anche nel film si m-
treccer . inno motivi magico-
rehgiosi e scontri sociali. Sa ra 
un filni a colon, il p n m o , ed 
anche per questo, I 'a t tesa per 
la nuova prova della giovane 
cinema^ngrafia cubana a p p a r e 
giust i i i^ata . 

La primera cargo si segna-
16 e sollev6 l ' interesse dei cri-
tici pei il r isultato ottenuto di 
appa r i r e documentar io di oggi 
su un 'epoca di cento anni fa. 
E ' I'inizio della guer ra di in-
dipendvnza cubana dal colo-
nial ismo spagnolo. I personag-
gi par lano di re t tamente all'in-
terv is ta tore , descrivono e vi-
vono gli episodi della guerra 
in un presente storico che non 
sa di leccata ricostruzione, 
ma che ha la polemicita, la 
aggress ivi ta di un ' inchiesta . II 
cont ras to t r a invenzione 
espress iva e concretezza degli 
avvemment i e continuo, e se 
la macchina da presa inse-
gue i combattent i come se un 
6pera tore dovesse t rovars l la 
quando e « accaduto », la fo-
tografia usa una grana che 
d a la » memoria » del fatto 
storjeo. 

, Questo I ffiorni dell'acqua s i 
i sp i ra a un episodio della Cu-, 
ba del '36. E ' la storia di una 
donna che c rede fe rmamente 
di possedere poteri magici per 
c u r a r e gll infermi. Intorno le 
si raccolgono migliaia di cre-
duli bisognosi e insieme altr i 
che approfi t tano delle circo-
s tanze per il loro beneficio: 
s ia nel versan te politico che 
in quello commercia le . A un 
dato momento la donna crede 
di poter combat te re le ingiu-
stizie sociali grazie ai suoi mi-
racolosi poteri. E' sconfitta. 
Alcuni fra quelli che I 'hanno 
segui ta . prendnno coscienza 
ancora un poco irrazionalmcn-
te, che Tunica maniera di lot-
t a r e e scont iars i con la real
ta contando sulla propria con
cretezza umana . 

« H o scelto il 1936 perche 
per Cuba sono gli anni della 
frustrazione, della delusione. 
I moti rivoluzionari del '30 
cent ra il t i ranno Machado fu-
ri 'no qualcosa che poteva es
se re e non fu. una speranza e 
una possibility che non si rea-
lizzarono. Quegli anni segna-
rono la nostra storia e in un 
certo senso la r iassumnno tut-
ta, fino alia vittoria del '59. 
E aggiungo che l ' interesse di 
quell 'epoea non e solo cubano, 
pe-che nella lezione di quegli 
anni c 'e molto che r ich iama 
aH'America latlna di oggi, al 
problema della conquista di 
una coscienza e di una razio-
nalita della lotta ». 

« Come stile questo mio la-
voro ha molto a che vedere 
con La primera carqa al ma-
chete Ma sto cercando qual
cosa di piu. L'invenzione nar-
ra t iva e mpglio collegata alio 
aspet to documentar io . Man-
tengo I'uso dell ' intei 'vista. ma 
con un diverso intendimento. 
L 'e lemento documentar io e 
implicito. e par te bas i lare dpi-
lo s t i le : da alia narrazione, 
alia fantasia del racconto mo-

menti che la fanno piti ric-
ca , piu reale , piu poten-
te. La le t te ra tura contempo 
ranea fleH'Amenca lat ina, per 
esempio romanzi come Cento 
anni di soMudine, si muove 
in questa conlraddizione di ra
zionale e irrazionale che e la 
nostra storia, e di essa sono 
s ta te ce rca te definizioni come 
quella di " reahsmo magico " . 
Proposito mio e .mprimere al 
film, con i mez?i propri del 
cinema, ques ta ispirazione, 
questa r icerca, che molto ha 
potulo far emergere dalla vi 
ta del nostro continente Da 
cid I'uso del documentar io per 
d a r e realta a un assunto che 
c del l ' immaginazione, del ma
gico ». 

« La preparazione, il nostro 
lavoro, e molto at tento. soru-
poloso: la produzione e molto 
cu ra t a , ma ugualmente ci 
muoveremo con intento speri-
mentale , con la s tessa liber-
ta espress iva che impiegam-
mo nella Primera cargo al 
machete. Sperimental ismo che 
provoc6, in certi critici euro-
pei, 1'accusa di formalismo 
r iguardo a questo mio primo 
film. Ma credo non ci si sia 
capiti perche sono un anti-
formalista. P r ima di tulto mi 
pongo una questione di conte-
nuto e da quella sor^nno le 
scelte espressive. P e r esem
pio, I movimenti di macchi
na che ho impiegato nella 
Primera carga, e che sono 
stati uno dei motivi di discus-
sione, e rano s t re t tamente le-
gat i a quel che mi propone-
vo di dire, nascevano da una 
esigenza di contenuto ». 

Riguardo al contenuto i pro
positi espressi da Manuel 
Octavio Gomez ci r ichiamano 
a un impor tante film dell'A-
m e n c a latina odierna, YAn-
tom'o das mortes di Rocha e 
1'accostamcnto va anche piu 
in la perche, ci sembra , due 
sono le cinematograf ie che 
mos t rano ricchezza espressi
va e volonta di essere e ope-
r a r e nella real ta del sub con
tinente amer i cano : la cubana 
e la bras i l iana . In Antonio das 
mortes pur in un quad /a che 
e cr i t ico verso il fanat ismo e 
il messianlsmo impotente, vi 
e, polemiea e conclusiva. I'ln-
dicazione deH'apporto che la 
religiosity, la quale in se pud 
contenere anelito di liberazio-
ne e di giustizia, puft d a r e al 
movimento rivoluzionario. E 
abbiamo r ichiamato questo 
esempio rivolgendo una do
manda a Gomez sulla sotto-
l ineatura laica che si rende 
evidente nel soggetto e nella 
impostazione del suo film. 

II regista ci ha nsposto di 
non ave r avuto occasione di 
r ivedere il film di Rocha da 
quando lo vide a un festival 
in I ta l ia ; e che, evidentemen-
te, c iaseun paese ha la sua 
realta e la sua storia. Nella 
nostra cul tura , ha ancora os-
se rva to Gomez, nella storia 
della formazione del popolo e 
della societa cubana , basti 
pensare alia presenza negra , 
alio schiavo africano che di-
viene ci t tadino. le tradizioni 
magiche , animistiche, la reli
giosity nei suoi diversi aspet-
ti, hanno un peso preponde-
ran te e cer to questa eredi ta 
non p u i essere totalmente re-
spinta. Del resto la s tessa 
Chiesa ca t tc ' ica di fronte al 
sincretismo religioso prodotto 
dagli africani portati a Cuba, 
di fronte alle loro fusioni di 
santi « ufficiali » e credenze 
tribali , ha dovuto temporeg-
giare Ma se tutto questo de-
vo essere proso sul serio, per 
mio conto giudico che se si 
vunie fare lotta sociale. rivo-
'luzionaria. 6 necessar io un 
netto rifiuto clcH'elemcnto irra
zionale, magico e religioso. 

Guido Vicario 

E' accaduto a Sydney 

contro un bruffo film 
SYDNEY, 4 

Esasperato dalla mediocri
ty di un film propagandas 
come « d pin colossale film 
deliorrore di tulti i tempi », 
il pubblico di una sola cine-
malograjica di Sudney a in 
sorto e, dopo avere clueslo 
invano i soldi indtetro. ha da 
to I'assalto alia ca t i . ia di 
proiezjoue 

L'operatore si era chntw al 
I'inteniu della cnbina, mn una 
cinquoiiiuia di persone dopo 
auere Inrzalo Id porta, hanno 
tnesso a soqquadro la came
ra di proieiione. La pulizia, 
Interuentjlo pronlamenfe, e 

ritiscita a s a o m b e r a r e il ioca-
le a rislabilire la calma, ma 
l'operatore si i accorto d i e la 
pizza coiilcnetile la pellicula 
era scomparsa e ha sporto de 
nuncio. Durante la misclna 
qualciino s\ era impadromto 
della hobina e Vaveva gellala 
dalla fmestra. 

Uno degli spellalon ha di 
chiarato che il jilm, udilolalo 
Snngue diabohco, « jaceva 
neramenle schijof. Un altro 
ba detlo che anche la colonna 
sonora era di pessima ntialita 
e che « l a voce sembrava ve
nire dalla cabuia d i proie-
zione ». 

musias 

LENINGRADO — Jules Dassin G Mellna Mercourl sono con una « troupo » dl ntlorl e tecnicl 
statunltensl a Leningraclo per girare alcune scene del film « Promise at dawn». In questl 
giorni nella metropoll baltlca fa un freddo polare: mentre Taitrice si slringe addosso la pel-
liccia, il regista tenta di riscaidarsl con una bevanda 

Dal 12 aprile 56 canzoni alia radio 

Polemico «via» al 
Disco per Testate 

Dalla nostra redazione 
MTIANO. 4 

II 12 apnle prendc il via. alia 
radio, il Disco per I'estate 1070: 
56 caii/om, 5G cantmui. 56 di-
schi cho verranno trasmossi 

tulti l giorni. fino alle trc se-
rate finah dell ' l l . 12 e 13 gui-
gno a Saint Vincent 

II Disco per Vestate si e av-
viato. ciuest'anno. ai nastn di 
parton7a non senza polemichc: 
la RAI, infatti, ha deciso lm-

le prime 
Teatro 

Sinceramente 
bugiardi 

Greg, un timido impiegato, 
ama Ginny, ragazza di no-'jvo-
li espenenze, geloso com'e dei 
trascorsi (e non del tutto tra-
scorsi) di lei, le chiede di spo-
sailo. Vuole anzi prcsentare for-
male domanda di matnmonio ai 
geniton di Ginny, nella loro 
casa di campagna; ma O.LIC1!O 
che Ginny, messa in imbara/.-
zo dagli interrogativi di Grog. 
ha gabellato per l'mdirr/zo di 
papa e mamma, e m realta il 
rccapito di Philip, anziano ex-
amante (e non del tutto e?v) 
della intraprendente giovinolta. 
Questo Philip ha poi una mo-
glie, Sheila, che moderatamen-
te sospetta del consorte vc vi-
ceversa); ed ecco, capita da-
vanti ad essi 1'ingenuo Greg. 
prendendoh per quello d ie non 
sono, ed ingenerando con il suo 
comporta,mento una lunga sene 
di eciuivoci, destinati a infittir-
si ancora dopo l 'arnvo di Gin
ny. Soluzione a meta cinica: 
Greg sposera Ginny, ma Phi
lip, ormai assunla la comoda 
maschera del gemtore, portcia 
con se la sediconte figlia in 
un viaggio di piacere per I'Ru-
ropa. 

Alan Ayckbourn, autore in-
gleso (di successo. dicono). po
co piii che Lrentenne, ha cer-
cato di rinverdire l'lllustre 
tradr/ione della « commedia de
gh error i»; ma il giochetlo gi-
ra a vuoto, anche se Eorse nel-
l'onginale pud avere un po' 
piu di sapore. legando il mec-
camsmo dei qui pio quo ai mo
di d'cspressione, tipicamento 
circospetU ed elu.sivi, del hn-
guaggio bntannico coirente. 
Laura Adani sembra la piu 
a suo agio, nei panm di Sheila; 
Gino Corvi recita con i! gran-
de mestiere che gli conoscia-
mo; Gra/iella Grana ta se la 
cava non male; Paolo Cailim 
Ta lodevoli .sforzi per essere 
.spiritoso La regia. assai ho
ve. e di Mario Ferrero. le sce
ne, vagamente sUlrzzate. sono 
di Lucio Lucnntini: per tre 
dei quattro quadn, mentre tul
ti RI compiacciono della bclla 
giornata. grava comunque dal-
l'alto un gngio cielo di tem-
pesta: ennesimo equivoco. for-
se. II pubblico del Qiurino si 
diverte tanto. E lo spettacolo 
si replica. 

ag. sa. 
Canzoni 

Due soldi 
di coraggio 

Da qualche giorno, al Nuo 
vo Teatro delle Muse, il Tea-
Iro Stabile di Tonno c il Tea
tro Picmonte.se presontano un 
nuovo recital dello c/iansojiiner 
(come lo ha defnijlo Gio\.ui 
in Arpmo) GIIK> Karas-smo: Due 
soldi ch corcifiow. Arpmo ha 
col to ne! segno usando il vo-
cabolo f ianccsc le canzoni di 
Gipo non sono altro die con 

la pi'cvertiam. cine canlati d 
la mam(>re del poota Tiance.se, 
ma ignocandone la M>UI!U ca 
nca contestalr i u Una inula 
zione della forma ma non della 
soslanza, che nm<i[ie ancoi ala 
ai tiusti IIKKIUII luinanlici den 
si di mnlmumia mgenu.ta a.i 
tocommiL.<,ra/,ione e IIILSIIIO mi-
stificatono 

Due soldi di coraggio? Cer 
lo. per abbandon.no !a cilta 
a.ssediala i\<\ un mare di -t ftcd 
de cimmieie» una citta costrui-

ta intorno ai « cortili ». ai * vi-
co!i». ai bar frequentati da 
«ubr iach i» ; una citta dove non 
ci sono amici a cm racconare 
la propria angoscia esistenzu-
le. Abliandonare la c tta, 
dove «il sole non ti .Kcal-
da mai », e partire, magari per 
ritrovare... Dio in fondo alia 
strada maestra. E se non e Dio 
e il cielo azzurro che ch.cde 
amoie, poesia... 

Checche ne possa dire la cri-
tica. le c/ia;iso».s di Gipo ci 
sono apparse prive di rabbia. 
di umana protervia. ma uitri-
se soitanto di nostalgic e scn-
timentahsmi tipici dol «pueti-
co» individualismo Iwrghese. 

Imperdonabile la citazione da 
Pavese: «Verra. ta morto e 
avra 1 tuoi occhi.. », cita/.io-
ne a cui si aggancia subito 
una parafrasi stilata da Gipo 
che suona piu o meno cosi: 
« Quando lei verra mi trovera 
con la pipa in bocca e la chi-
tarra. . . ». Applausi anche a sce-
na aperta, e si replica. 

vice 

Cinema 

Uccidete il 
vitello grasso 
e arrostitelo 

Dopo la Treviso di Signore 
e signori (Germi) e la Vicen-
za del Commissano Pepe (Sco-
la), lorniamo con Salvatore 
Sampen alia Padova di Grazie 
zia. Insomnia il Veneto cleri
c a l e decadente continua a 
rest arc solto il fuoco mcrocia-
to dell'accusa. 

In Uccidete il vitello grasso 
e arrostitelo, Sampen ro\escia 
la parabola evangehca eel P'I-
gliuol prodigo: il vitello sacn-
ficato e Enrico, che. lornato a 
casa dal collegio s\ i/zero, si 
motto a indagare sulle ambi-
gue niorti della mad re e del 
padre, e a sospcttare del fra-
tello maggiore troppo efilcien-
te. II ragazzo e in venta una 
vittuna predestmata: pallore, 
bensibilita e mancamenU lo 
cli.spongono a qualcosa di brut-
to. E 1'occasione si presenta 
quando Enrico incorre in una 
polmomle; invece di curarlo, il 
fratello erode della fabbnea e 
la sinistia go\ornante facto 
turn che no e 1'amante in ca
rica (pronta, se occorre, a in 
filarsi anche nel lotto dell'ado-
lcsccntc per tenor lo calmo) lo 
Jasciamo ti<iiH[Uillamente an-
daie al Creatore. 

In una cert a misura, nn/i. 
e lo ste.sso Enrico che — in 
capace di lot tare e di \endi 
carsi, conleslando anche se 
stesso, come il suo prodoeos 
soic di Grazie zia, c tutto por-
duto diotro il ncordo e il de-
sideno della mad re - accclta, 
passuo, 11 \erdclto. Î e din.i-
slic dei padroni .si mantengono 
appunto sul) i ciclica soppros 
sione del \aci)lanti e degli 
molti. 

II film e, dunque. un *• gial 
In > son/a en.gma, m cui il re 
gisla iiprcsenla figu.'o e IJMCO 
logic di un apologo f.un,liai o 
o eill.idino gia inqu.idialo ne! 
la sua op'M'a prima Gli intei 
])ieti pnncipah .sono Maui i/io 
notch Esoosti, Man In Tolo. 
Jean Sore! cm si aggmngono 
Gigi Halhsta Not s Fiorina 
Hernadottc Kell. P.or Paolo 
Capponi e \!oka Paisi C'oloic, 
.schermo I.ngo 

vice 

provvisamcnle d i e al concor-
so da essa organi/zato potcsso 
ro essere ammes.se le case di-
scografiche di cui la commis 
sione d'ascollo a\esse approva-
to un minimo di :JH facciate, 
conlro le venti dell'aniio scorso 
Tali facciate ch disco doveva-
no essere slate approvate nel 
penodo compre.so fra il 1. di-
cembre '68 e il 30 <iovembrc 
1069. Si e traltalo, insomnia, di 
una modificaziono d( 1 regola-
mento valida relrosptttivamen-
tc, il die, eviclcntementc, non 
c proprio canonico, e ba lascia-
to comprensibilmente adito a n-
mostran/c da parte di disco 
grafici mdipendenli esclusi dal 
concorso ed al sospetto che 
qualche altro discografico, in
vece, ne fosse precedentemen-
te al corrente. 

Ma, anche sul piano del re-
pertorio, non tutto e corso via 
liscio, tanto e voro che manca-
no ancora quattro caiv/om, fra 
le quah una nguarda Bobby 
Solo e l'altra Jva Zanicclu, che 
la RAI non ha ancora voluto 
approvare. 

C'e, tuttavia, un altro aspet
to. ancora piu grave dei due 
precedenli. sul quale, tuttavia. 
non si sono le\ate le voci dei 
discografici Ed e la scelta dei 
cantanti. 

Esiste, nel rcgolamento del 
concorso, un pieciso articolo 
che impone ,da parte della RAI, 
una rosa di tre nomi di can
tanti * big * di ciascuna casa 
con t re posti al Disco, fra i 
quali tre nomi la casa deve 
sceRlierne, per inviarlo al con
corso, almeno uno, riservandosi 
altri due cantanti di minore 
prestigio. 

L'unica casa che si e atte-
nuta scrupolosamente al regola-
mento. ed anzi ha abbondato, 
e la CGD CMS, che schiera Ca
sein e Dorelli, affiancati dai 
Profeti La CDC ha. invece. i 
Protagonist!, la Phonogram Ar
mando Savmi. Dove sono le 
Patty Pravo, le Orietta Berti, 
ecc? 

Ogni anno si dice che la RAI 
punta i piedi per spunlare i 
i big» dai discografici. Forse 
la RAI, in senso astratto, i pie
di cerca inizialmente di pun-
tarli, ma la RAI e anche una 
somma di singoli piccoli e mo
di funzionari che, evidentemen-
tc, finiscono per avere altre 
« ragioni J , e cos! le t buone 
intenzioni J dell'cnte cedono agli 
interessi delle case discografi-
chc. Che non hanno, appunto, 
particolare mteresse a mettere 
in h/.za, con il rischio di una 
sconfilla, i loro mighori caval-
li, preferendo approfittare di un 
concorso assoliitamento gratui-
to, a chfferen7a dei festival pn-
vati, per lancurc , o tentare di 
lanciarc, i loro piu o meno pre-
sunti « nuovi » puledri. 

Cosi, anche quest'anno la 
lista del nomi nuovi e difficile 
da imparare a memoria, tanto 
e lunga. mentre i cantanti gia 
affermati si contano sulla pun
ta delle dita: Dorelli, Caselli, 
lannetti, Rornina Power (ma 
non Al Rano), Farnssino, New 
Trolls, Reitano. 1'immancabile 
Astanta. che al Disco giunge 
sempre in finale, Gian Pierolti. 
Zamcchi. Mictiolo. Robertino. 
Ollan. Fianco IV o Franco I. 
Domodos<= ila. Giganti fnnati 
poche so'Li mane fa), non sono 
tulti -t bu ?, come *̂i \-edo 

Fra le cm losila di questa 
odi7ione. rmaspettato ntorno di 
Piotro F iciccia o il titolo di 
una can'one presenta ta dal 
gruppo Nuovo Idee' Pitea, un 
uomo cor iro I'uifiniSo 

II «solc>, quest'anno, e fuori 
cor.so: neipure una canzone cho 
inneggi a l csso Sei, invece, si 
mlitolano all'immancabile tmn 
re r> o ai suoi «nddentcllati ? 
dalla « sabbia T> ai « luffi J> E 
sia pure, come dice una di quo 
••to can/ciii, un Maw in carta 
Una 

Sempie alio lo quola/iom del 
blu. t'nn fai-ala blu, Gahbiano 
t)lu. Ma dm c ha vcstito di blu 
C'e una limida comp.us > del 
bianco <l na nuovola biama) e. 
omaggio ad'estate, naturalmen 
tc. color cioccolata Conumre 
anche il viola, ma non si tralia 
del colore, bensi della Vioin 
d'amote. Intcsa come fiore o 
come strumento ad arui? 

senza 
L'artista appartiene alia generazio-
ne sacrificata dalla guerra e ora 
vuole recuperare il tempo perduto 

Jlostropovic, il famoso via-
loncellisla sovietico, oltie che 
la Sonata di Karen Kacialu-
nan, a lui dedicata, si c 
porlala appteisn, nella sua 
atluale m u m e r m Italia, an
che l'autore che lo ha accam-
pagnato al piano, nell'esecu-
zione della Sonala suddetta, 
K Kaciaturian (Karen d ni-
pote di Aram, pin anziano) 
e lielo d'essere venuto in Ita
lia piii in vests di musicista 
che di turista. Nella y.ia so-
sta romanu, anzi, Karen Ka
ciaturian ha trovata il modo 
di studiare e suonare e, in
somnia, di tenersi in eserci-
zio, senza perdere tempo, 

Kardn appartiene a quella 
generaziona cui la guerra ha 
ritardato il naturale corso 
delle aspirazioni, e anche per 
questo — chissd — non vuo
le sprecare neppure un mi-
nuto. 

Interessati dalla Sonnta per 
violoncello, in quattro tempi, 
svelti e brilinnfi, procedenti 
in un clima di grande mae-
stria, siamo poi riiisciti a 
carpire al musicista il tempo 
per wia chiacchieratina. 

Karen Kaciaturian, nato a 
Mosca nel 1.920. ha jrequen-
tato il Liceo musicale annes-
so al Conservatory e poi il 
Ooii.sei-Datnrio .ste.sso, doi>e 
ora inseqna (strumentazimie 
e leltura della partitura). Dal 
lO'll fu soldato di fanteria, 
alle prese con la querra e 
anche con quel complessi mu-
sicali che svolgevano servi-
zio artistico sul fronte. 

Congedato nel 19'lfi. riprese 
gli studi con Scioslakovic fi
no al 10-IS e poi con Miasko-
rski. La dura infanzia (il pa
dre, regista di teatro marl 
nel 19M) fu affiancata da 
una giovinezza non meno 
aspra. La madre, per la gioia 
di rivedere il fiqlio, mori, in
fatti, nello stesso giorno in 
cui il musicista fu congedato. 

Quando ottenne una catte-
dra preiso il Conservatorio 
che Vaveva avuto come allie-
vo, Karen Kaciaturian fu 
uomo d a pensarci sopra die-
ci anni. Voile, cioe, in im 
certo senso, recuperare tut
to un tempo da spenders per 
suo conto, con la sia coscien 
za, maturando dentro il di-
scorso sul Karin compositore, 
che arrivava a frenf'amii al 
momento di scelte deci.siuG. 
E la scelta fu un decennio di 
lavoro, di studio personate e 
di r icerca . 

Karen Kaciatur ian, ?naaro, 
piccolo di statura, nervoso, 

porta 
II gabbiano 

Cni-ln Fracci (nolla tolo) con-
tlnun a portare con successo 
sui palcoscsnlci del mnggiori 
leatrl italinni « II gabbiano n 
til Roman Vlad. Dom.inl sera 
la danzntnee lo Interpreter^ 
per la prli ui volta al Teatro 
dell'Opera li Roma, n,j| corso 
dl uno spettacolo In cui ella 
sara rucci sslvamente anclie 
Coppelia: iccanto a lei, nel 
balletto dl Dcllbes, si eslblra 
II daneso Niels Kohle 

con il volta liscio che .si npre 
a sollili ruqhe, quando il rac
conto si accende, c tipa da 
portare avanti un impegno 
con profnndo puntiglio 

Nel dreenmo (°5fl 'HO, un 
posto di rilievo occupa la 
sua prima Sipfonia, r isnlcnle 
al lS5(i, che poi abbiamo 
ascollata in disco. E ' in un 
certo senso un lavoro qiova-
mle, ma da esio gia si stac-
ca la tisionomia dell'autore 
il quale, nello stesso mo
mento, diremmo, tiene wicini, 
»na anclie a bada Prokofiev 
e Sciostakovic, sia per quan-
to riguardo un melodirzare. 
di ampio respiro, sia per 
quanta concerns un preziosi-
smo limbrico Talvolla, come 
e fieli'Andantino fla Sinfonia 
e in quattro tempi), si av-
verte un accostamenlo a Stra-
pinsfci: im canto nitido e 1a-
gliente. La Sonata per vio
loncello a del 19flfi e co.stitm-
sce da un lata il raffinamen-
to di un discorso musicale 
sempre piu avviato aH'cs.sen-
zinlita, dall'altro la premes-
sa per I'ultima produzione di 
Karen Kaciaturian. Al 1%S 
risale la seconda Sinfonia. 
della quale anche abbiamo 
ascoltato una regislrazione. 
K' una Sinronia in due tem
pi, sovrastota da una dolen-
te inquietudine <• dn un niii 
esasperato atteggiamento lim
brico. Anche qui a/fio>n una 
presenza stravinskiana (il d i e 
forse conlerma Varigine rus 
sa di Slravinski), travalta 
poi da un ferrore «fantasli-
co» che sospinge In musica 
ben oltre i classici schemi 
formali. Nel \%u K. Kaciatu
rian lm composfo un Qunrtot-
to; adesso sta portando a 
lermine un Oratorio (per vo
ce recitante, coro e orche
stra), intitolato Un aUimo del
la storia, e rievocante quel 
momento di attesa determi-
nato dall'attentato a Lenin. 
11 coro — dice Kaciaturian -~ 
si avvale di nuovi procedi-
menti: il testo 6 ricavato da 
docuinenli del tempo (testi
monialize, bollettini, messag-
gi, ecc), 

Karen Kaciaturian accoglie 
liberamenle nelle sue musiche 
tecniche diverse. Non ha pre
clusion! di sorta, convinto 
cont'd die nessun sistema 
conipositiro debba essere dog-
matico. oltrimenti — dice — 
il musicista finisce con I'es-
re schiavo del sistema stes
so. 

Un altro lavoro che lo in-
tercssa e il commenlo musi
cale di un documentario ri
cavato dal materiale cinema-
tografico girato nel 1927-'2S 
dai fratelli Vasiiieu sul sal-
vataggio di Umberto Nobile. 
La musica che si iwerisce in 
quelle antiche riprese filma-
te vuole mettere in risollo la 
fatica e la volonta dell'uo-
mo alle prese con le forze 
della natura, pur senza di-
sporre di mezzi tecnici ade-
guati. 

11 legame con le cose sem-
plici e durevoli della vita, 
che pure coslituiscono una 
prova per ogni uomo, sara 
anche espresso in una com-
posizione, per soprano e or
chestra da camera, II poema 
delle madr i , su versi della 
poetessa cilena Gabriela Mi
stral. Quasi che il riferimen-
to presupponesse l'altra, vie-
ne la domanda: « E i flioua-
ni? T giovani compositori so-
vietici? ». 

Karen Kaciaturian dice che 
sono numerosi e agguerrili. 
Lui stesso ha bitoni allieui, 
ma aruppi piii forti lavorano 
nella Repubhlica Armena, in 
Georgia, nei Paesi Baltiei. 
La r icerca di linguaggio e 
attenta. II compositore mo-
demo — dice ancora Karen 
— deve tutto conoscere e 
tulto sperimentare, anche per 
non correre il rischio di seo-
prire VAmerica per la secon
da volta. li' chiaro che alcu
ni risullati sono buoni, altri 
lo sono un po' uieno, ma Vim-
portante C< apprendere tulto, 
e in modo critico 1 composi
tori, cioe. non devono avere 
paraacchi. tutli hanno il di-
nlto di utilizzare quel che .si 
e scof>erto nel campo della-
musica, senza pero r ima-
nerc scliiai'i della tecni-
ca. 11 vero compositore non 
('• un grofomane aual.siasi; 
u.sa i nuovi mezzi per can-
Inbuire all'arricchimento cui-
turale della collettivita, po-
iieudoli al servnio del pros-
sinio.. 

leri. Karen Kacir?lurian d. 
partita Peccato' Occorrera 
nprendeie il dr.rorso tin ac 
conipagiuito Rostroporic al 
pianoforte anche a Nopoli o 
a Perugia ('Oil, la mia Pe 
rugia!... v. dice couiniox.sn), 
uta la Son.il.i sara oncora 
cseguita a l'lren-c e a Bolo
gna. nei pro sinii giorni. 

Erasmo Valente 

ma forse il suo uditog 

SRJOCAT0 
Lei sente le persone quando parlano; 
ma non riesce a uclire ogni parola 
che dicono. LEI. NON F SORDO... 
ma il suo udito non e piu a fuoco. 

A M P U F O N l ' U O ' A I U T A R I A a nd i r c d i 
n u o v o in 2 0 sccondi t an to ch ia ramen te dn ca-
p i rc a n c h e i liisbigli! 

N U O V I S I S T E M I I N V I S I B I U lo conscnt i ran-
n o di udi rc con cliiiirczza da K N T R A M H E L E 
O R E C C H I E . . . C O N N I E N T E N E L L E O R E C -
C H I E ! 

U N A C H I A R E Z Z A S O R I ' R E N D E N T E ! U d r a 
di nuovo dis l inlaiucnlc c capi ra ogni pa ro la . 

Ol le r la Spccialc Limifa la! Rcgalo! 

Offriamo un rcgalo-sorprcsa solo ai 
lcttori deboli tl'udilo di qucslo gior-
nalc. Se Lei ha on problema acu-
stico compili il lagliando c In sm-di-
sca prima del giorno .15 apltte ; 
Amiilifon le invicn\ < iK\ l i k i un 
rcgalo riscrvalo ai sordi 
Impost i i l tag l iandoog |>is le . sso! 

L'OFFERTA E' VALID A SOLO FINO AL ,U. ' , ! 'M"1.0 

)>== amplifon = = < 
A M P L T F O N R e p . 45 - D - 27 

2 0 1 2 2 M i l a n o , Via Dur in i 2 6 , - Tel . 7 9 2 7 0 7 - 7 0 5 2 9 2 

VI prego dl invlarml GRATIS II rogalo-sorprosa per I deboli d'udito. 
Nessun impogno. 

NOME „ 

INDIRIZZO _ 

CITTA' - N. COD. 

di aprile 
sono gia tutta 
in iibreria 
e in edicola PQ 70/24 

saper 
ieggere 
vuol dire 
saper 
scegliere 

i Garzanti 
vi 
offrono 
la scelta 
piu 
ampia 
e sicura: 
Schel3ky 
II sesso e la societa 
176 pagine, 400 lire 
La sooiologia del 
comportamento 
erotico 
O'Donnell 
Modesty Blaise 
224 pagine, 400 lire 
Erotismo e furore 
della piii bella spia 
del secolo 
Proust 
Un amore dl Swonn 
224 pagine, 400 lire 
TI romanzo 
nel romanzo 
della «Recherche* 
Herzog 
Uomlnl sull'Annapuma 
312 pagine, 500 lire 
La cronaca 
della prima scalata 
che ha portato I'uomo 
oltre gll 8000 
Solgenitsin 
Una giornata 
di Ivan Denlssovlc 
208 pagine, 400 lire 
II capolavoro 
del «disgelo» sovietico 

Pf*gfifi2 
S E DF. s imuu i i i n u n n i : 

II, M1MEU0 DKI.I.E 
siCAiihTiii (;ioii.-iAi,iEnn 

SB VUOI.K O DEVE 
SMhTl'LllE DI I'UMAHB 

chiedn in larmacla I'opuscoh 
"NORTH STAR., cho ncovora gratia 
0 soguo scwpolosamenta la IfUuiianl 

v t 4 

Modesty 

O'Donneil 
\L. _ ' . _ . . 
un amore 
diSwann 
Proust 

isnutra: 
SIAH 

TVO I-'UFNA D01.CKMENTE IL 
UL^lUi:itIU 1)1 FUMAHH 

i / Slgg. FARMACISTI potrtnno 
] rlchicdcro prttvontivl o opuscotl alia: 

HomQfarmocouttcl-DOLOGNA.v POISQI3 
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FILATKLICA 
11-bls) L. SO 

FRANCOBOLLI - Collczioni Italia, 
S.m Marino. Vatu-ano acquislo da 
,)iivati. Tolffonaie 605.3805. 
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