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Lo spettacolo del « Mansuday » 

Tradizioni e 
realta della 

Corea popolare 
I canti, le danze e le acrobazie degli artisti di 
Pyongyang hanno entusiasmato il pubblico romano 

Fantasioso e sostanzloso 
spettacolo al Teatro Argenti
na, l'altra sera (si e replicato 
lerl), quello offer to dal com-
plesso Mansuday della Repub-
bllca democratlca dl Corea. 

II successo, entusiastico, 
tanto plii e meritato, In quan-
to gll splendldl muslclstl e le 
elegantl ballerine avevano a 
dlsposlzlone uno spazio in-
sufficlente. L'orchestra, a 
stTettlsslmo contatto dl go-
mlti, ha suonato tutto a me-
morla, non essendo stato pos-
sibile slstemare i leggli e do-
vendo fare miracoli per non 
incappare, suonando, in una 
infinita di imprevedibili osta-
ooli. 

l a troupe operante in pal-
coscenico pensiamo che fosse 
composta tutta di fate (quel
le che, in una aerea danza, 
scendono dai monti a bagnar-
sl nell'acqua limplda del loro 
paese), straordinarie nell'ad-
dobbare se stesse e il palco-
scenico assai rlcco di demen
ti necessari ad arricchire, an-
che vislvamente. lo spettacolo. 

Nel corso della conferenza-
stampa e anche di questo spet
tacolo, si e sentito citare un 
antico proverblo coreano: 
aGuardare una volta, conta 
piu che ascoltare cento vol
te ». Mai un detto popolare 
ha avuto una convalida cosl 
luminosa come quella stabili-
ta dal Mansuday. 

Gli attori Marisa Fabbrl e 
Paolo Modugno, che avevano 
portato al Mansuday il ben-
venuto del teatro italiano, ad 
apertura di programma. han
no presentato lo spettacolo 
che, capitato in Italia in un 
momento in cui non sono an-
cora in atto rapporti diplo
matic! tra i due Paesi — ave-
va il significato di affidare 
ad una manifestazione cultu-
rale 11 compito di awiare al-
tri legami. 

II Mansuday svolge i suol 
numeri unendo, alia rievoca-
zlone di leggende. la forza del 
presente. Le flessuose, cian-
ciose e sorrldenti danzatrici 
non presentano ombra di frat-
tura tra le interpretazioni di 
danze riflettenti la raccolta 
delle mele, la fecondita della 
terra, la vagliatura del riso 
e quelle coinvolgentl la pre-
senza della donna nella difesa 
della patria. 

Abbandonati 1 tenerl colorl 
del costumi, le chiome Ingio-
iellate, I vezzi di corallo sulla 
fronte, ma indossando la di-
visa, le stesse danzatrici, dan-
no il segno della femmlnilita, 
lnserendo nel ballo i mazzet-
tl di azalee. 

Non diversamente, nell'ul-
timo quadro, proprlo a cele-
brare siffatta unita, le fate 
fanno corona — mentre scen-
de la neve — alia soldatessa 
che lancia in alto, come una 
bandiera, il morbldo velo 
rosso. 

L'orchestra, meno che tre 
infalliblli suonatrlci di stru-
menti a corde, era tutta com
posta dl uomini. Lo spetta
colo, invece, salvo rare ecce-
zioni, era tutto affidato a que
sto trlonfo della donna. 

Si sono avuti, nella secon-
da parte, taluni incredlbili 
numeri acrobatic!, sfoclantl 
in un virtuosismo splnto al 
limite delle possibility uma-
ne, ma nella serie di salt! 
mortali, dl volteggl spericola-
ti, di rlmbalzi fulminel — ro-
ba da lasciare senza flato — 
si sono esibite, alia pari con 
gll uomini, due portentose 
acrobate. Giochi con i piattl 
roteanti nel piu impensabile 
del modi, esibizionl dl magl-
co equilibrismo hanno dato 
alio spettacolo 11 segno dello 
slancio piu coraggioso, della 
forza piii consapevole. Ma an
che i ventagli — che cosa sem-
bra piu fragile di un venta-
glio? — attraversavuio la sce-
na come all robuste, trionfan-
tl dl ogni insidla. 

Guardare una volta, conta 
piii che ascoltare cento volte, 
ma chl ha visto una volta il 
Mansuday non se lo leva piu 
dagli occhi e dalla memoria. 
Le ovazioni, alia fine, rlsuo-
navano come un arrlvedercl. 

Erasmo Valente 

Rassegna del 
cinema sovietico 

a Bologna 
BOLOGNA, 28 

Dal 30 marzo all'll aprile si 
terra, al Cinema d'essai Roma 
di Bologna, una rassegna dedi-
cata al cinema sovietico oggl 
comprendente undid film e 
otto documentari. La manife
stazione e promossa dal grup-
po interregionale del Sindaca-
to nazionale critic! cinemato-
grafici In collaborazlone con 
la > Commissione - cinema - del 
Comune di Bologna, il Cine-
club FEDIC, TAssociazione Ita-
lia-URSS. il Club bolognese 
Cineforum, l'ARCI, il FAC e 
la Sovexportfilm. 

C0RA6GI0SA PROTESTA ANTIRAZZISTA A L U PREMIAZIONE 

Brando rifiuta .'Oscar 
Le statuette 
distribute 

Ecco i Preml Oscar asse 
gnat! quest'anno dall'Accade-
mia delle Sclenze e artl clne-
matografiche dl Hollywood: 

— Miglior film: // padrino 
di Francis Ford Coppola; 

— Miglior film in lingua 
stranlera: 71 fasctno discrete 
della borghesia dl Luis Bu-
ftuel; 

— Miglior regista: Bob Fosse 
per Cabaret; 

— Mlgliore attore protago-
nlsta: Marlon Brando per II 
Padrino; 

— Mlgliore attrlce protago-
nlsta: Liza Minnelll per Ca
baret; 

— Mlgliore attore non pro-
tagonista: Joel Grey per Ca
baret; 

— Mlgliore attrlce non pro
tagonisti: Eileen Heckart per 
Butter/lies are free (« Le far-
falle sono libere »); 

— Mlgliore sceneggiatura: 
Mario Puzo e Francis Ford 
Coppola per II padrino; 

— Miglior soggetto orlgtna-
le: Jeremy Lamer per The 
candidate («I1 candldatow); 

— Miglior montaggio: Da
vid Bretherton per Cabaret; 

— Migliore fotografia: Geof
frey Unsworth per Cabaret; 

— Miglior commento musl-
cale: Ralph Burns per Caba
ret; 

— Migliore colonna sonora: 
Robert Knudson e David Hil-
dyard per Cabaret; 

— Migliori effetti special!: 
L.B. Abbott e A.D. Flower per 
L'avventura del «Poseidon»; 

— Mlgllorl costumi: Antho
ny Powell per In viaggio con 
la zla; 

— Migliore coreografia: Her
bert Strabel; 

— Migliore scenografia: Rolf 
Zehztbauer e Jurgen Kelbach 
per Cabaret; 

— Migliore canzone: Kasha 
e Kirschorn per L'avventura 
del « Poseidon n; 

— Miglior cortometraggio: 
II mondo di Norman Rock-
xoell... un sogno americano di 
Richard Barclay; 

— Miglior cortometraggio a 
dlsegni anlmatl: A Christmas 
carol dl Richard Williams; 

— Miglior documentarlo: 
Marjoe di Howard Smith e 
Sarah Kernochan; 

— Miglior documentarlo a 
corto metragglo: This tiny 
world dl C. e M. Huguenot 
Van Der Linden. 

Sono anche stati assegnati 
un premio straordinario a Ed
ward G. Robinson (alia me
moria) per il contributo da lu! 
dato all'arte cinematograflca 
e il premio a Charlie Chaplin 
per le muslche original! di 
Luci della ribalta, film che. es
sendo stato presentato sugli 
schermi amerlcani sol tan to 
l'anno scorso. concorTeva con 
pleno diritto agli Oscar. 

II Gruppo della Rocca a Roma 

«Antigone» mette 
in f uga i fascisti 
La grande maggioranza del pubblico solidarizza con Paila Pavese che 
legge una dichiarazione per il Mese antifascista dello spettacolo - La 
tragedia di Sofocle-Brecht & stata presentata in una persuasiva versione 

Prima che cominciasse, l'al
tra sera, a Roma, la rappre-
sentazione delVAntigone di 
Sofocle di Bertolt Brecht. la 
attrice Paila Pavese e venuta 
al proscenio del Quirino e 
ha Ietto la dichiarazione sti-
lata dalla SAI per il Mese an
tifascista dello spettacolo. co-
minciato in quest! giomi. Po-
chi ma fastidiosi fascisti o 
benpensanti (o le due cose in-
sieme) hanno tentato d'inter-
rompere la lettura. ma so
no stati sommersi dagli ap 
plausi scroscianti della mag
gioranza del pubblico (molti 
1 giovani). indirizzati all'at-
trice e a quanto essa diceva. 
con voce netta e ferma. 

La squallida sortlta degli 
esponenti. consapevoli o in 
oonsapevoli, della «destra na
zionale» (alcuni del quail se 
la sono poi data subito a 
gambe) e servita peraltro. ln-
direttamente. ad awalorare e 
sottolineare lo stampo hitleria-
no e mussoliniano che la re-
gia di Roberto Guicciardini e 
i costumi di Lorenzo Ghiglia 
hanno voluto jmprimere con 
vio!enza sarcastica, sui perso
nage del tiranno Creonte e 
dei suoi accoliti. autori della 
rovina del loro popolo Re 
censendo questa Antigone alia 
« prima » assoluta Italiana. a 
Prato (VUmta del 12 novem-
bre 1972). avevamo espresso 
qualche dubbio su! mancato o 
Insufficiente aggiornamento 
del testo. tenuto conto degli 
aim imperialism; che. dopo 
quello nazista e fasctsta. in-
fieriscono o?gi nei mondo 
Alia «prima » romana, le no-

stre perpteAsita sono quasi sva-
nite: a trenfannl da Stalingra 
do. l'esperienza sciagurata del 
la Germanla e del suoi ahea 
ti. che Brecht f:ltrava cr:fca 
mente ne.la propria rielabo 
razior.e 3ol'a tra?edn <1: Sofo 
de. ha anrora parerchio da 
Insetmarci 

Antigone dunque la p:eto 
sa h*!:a d Ed po alfronta .a 
morte per dar sepoltura, igno 
rando I'editto delio zo Crec.n 
te sovrano d: Tebe ahe spo 
glie de. fr.uel.o Polinxe; il 
quale e caduto netla guerra 
contro Argo ma mi.tnndo 
Ua le file degli avversari e 

come l'altro fratello Eteo-

cle. In quelle dell'esercito pa-
trio. Cosl nel mito. e In So-
focle. Nei primi anni del no
stra dopoguerra. Brecht lavo 
ra sulla ottocentesca traduzlo-
ne de\VAntigone fatta dal poe-
ta romantico Hoelderlin, e gia 
utilizzata dai nazisti per esal-
tare la ragione e l'ordine c ma-
senile» di Creonte contro il 
sentlmento « femminile * del-
1'eroina. Per Brecht. Polln:ce 
e piu sempllcemente uno che 
ha gettato le armi. riflutan-
dosi di servire una causa in-
giusta. Ma al drammaturgo 
tedesco interessa soprattutto 
mostrare quali ben cone ret! 
motivi dl dominio economico 
e politico ci siano dietro cer-
te a wen tu re belliche. di qua
li delitti e lutti e guastl si 
renda complice una certa par
te della societa. Nella sua 
Antigone la guerra tra Tebe 
e Argo non e ancora flnita. 
anche se Creonte la spaccia 
per vrnta. Ed essa termlna. 
invece. non soltanto col disa-
stro familiare di Creonte e del 
suoi (il figllo Emone, pro 
messo sposo della fanciulla. 
si ucclde accanto a lei, l*al-
tro flglio Megareo perisce in 
combattimento. e senza glo
ria), ma con la sconfltta e il 
crollo della cltta. 

«Nel coro sono rappresen-
tate le class) dirigenti che 
hanno voluto la guerra per 
le minlere di ferro di Argo. 
che hanno sostenuto. anzl de 
terminato questa polltlca Im 
periaMsta. funzionale al loro 
interessi... Creonte e In so-

stan7a unq loro creatura. I] 
suo potere non ha ragione dl 
esistere se non per la difesa 
di quest! interessi. e cessa d! 
essere tollerato dalle stesse 
class! dirigenti. nel momen
to In cui le sue scelte porta-
no al!a catastrofe»: cosl In 
una nota del «Gruppo della 
Rocca»; gl! attori e II regi-
sta Guioriardlni. proponendo 
VAntigone brechtlana (la cal-
zante versione del testo e di 
Paolo Ch:arini) hanno dunque 
puntato sulla «dla]ett'ca in 
term » del potere e delle sue 
tstttuzionl. caralterizzate nel 
divers! componentl del <xy 
ro; l quali poi a uno a uno, 
assumono anche la parte dl 
Creonte. rllevando a un tern. 
po la costanza della funzlo-

ne. nella variability degli ln-
dividui, e i different! aspettl 

e comportamenti dell'autonta: 
ora brutale ora melliflua. ora 
conciliante, all'apparenza. ora 
spaurita, ma sempre pronta 
a incrudelire. L'importanza. e 
anche 1 limitl. del gesto di 
Antigone (come, per altro ver
so. rimportanza e ! limit! del 
lucido mon:to che l'indovino 
Hresia, l'intellettuale della sl-
tuazione. rivolge a Creonte) 
sono appunto nella rivelazione 
dei meccanismi del potere. e 
nel conseguente contributo al
ia loro messa in crisi. 

Giusta impostazione, che 
suggerisce il meglio dello spet
tacolo. in una tonalita di fon-
do sobria e severa, la quale 
non esclude tuttavla defor-

mazioni e accentuazion! grotte-
sche. Rispetto alia « prima » 
pratese, cui accennavamo. 11 
timbro vocale e gestuale si 
e fatto piu nitido. il movi 
mento piu sciolto e anche 
1'impianto scenografico (di 
Lorenzo Ghiglia) — una In 
castellatura semicilindrica. ri-
coperta aU'esterno da un pan 
neggio di sinistra color nero 
— sembra piu persuasivo; e 
di bell'effetto e la sua caduta 
finale Nelle battute conclusi
ve. tuttavia. Io stile della rap-
presentazlone s! fa piu compo-
sito. eterogeneo. con inaspetta 
te intrusion] di element! e cli-
mi da cabaret espressionista. 
e, !n concrete, con notevoll rl-
schl di confuslone d'un discor-
50 fino allora. e in generate. 
Iimpido e forte. 

Assai positlva, nel comples 
so. la prova degli attori: Paila 
Pavese e un'Antigone slcura 
e cosciente. tuttl gli altri. da 
Laura Mannucchi a Eglsto 
Marcuccl. da Secondo De 
Giorgi a Lulgl Castejon. da 
Italo Dall'Orto ad Alvaro Pic-
cardl. da Antonio Attisani a 
Roberto Vezzosi dimostrano la 
crescent* maturazione e uni
ta di un gruppo ormal tra I 
piu qualiflcati del nostra nuo. 
vo teatro. Applaudltissiml 
tuttl, e chiamatl a lungo alia 
ribalta (le repliche romane 
deU'Antigone dureranno slno 
all'8 aprile; ed e uno spettaco
lo da non perdere). 

Aggeo Savioli 

Piccola Pluma, la giovane Indiana alia quale Marlon Brando ha affidato II suo messagglo 
per gli organizzatorl dell'Oscar, fotografata mentre mostra al giornallstl la dichiarazione del 
famoso attore 

UN PUGNO DA K.O. 
CONTRO LA BARACCA 
L'attore si e fatto rappresentare sul palco da una giovane indiana 
Match pari tra «ll padrino» e «Cabaret» • Liza Minnelli vendica la 
madre - «ll fascino discreto della borghesia» di Bunuel miglior 

film straniero • Tardivo riconoscimento a Chaplin 

LOS ANGELES, 28 
II rifluto dell'Osoar da par

te di Marlon Brando b stato 
il fatto che ha piii fortemente 
caratterizzato la cerimonia del
la distribuzione del preml del-
l'Accademia delle sclenze e 
delle arti cinematografiche, 
che si e svolta lerl sera al 
«Music Center» di Los An
geles. 

L'attore, che ha ottenuto il 
riconoscimento per la sua in-
terpretazione nel Padrino, non 
soltanto non si e presentato, 
ma ha mandate in sua vece 
sul palco una giovane India
na. Sacheen Littlefeather (il 
cognome significa a Piccola 
Piuma»), alia quale aveva da
to 1'incarico di leggere una 
dichiarazione. La graziosa mes-
saggera, che indossava il co
stume della sua tribu, non ha 
potuto leggere il testo — che 
era troppo lungo — ma ha 
detto con voce ferma: «Mar
lon e molto onorato, ma rifiu
ta questo onore, in considera-
zione del trattamento che la 
industria del cinema ha riser-
vato al mio popolo e degli ul-
tim! avvenimenti di Wounded 
Knee». 

La dichiarazione della gio
vane Indiana e stata accolta 
da una parte del pubblico con 
una nutrita bordata di fischi. 
alia quale ha fatto riscontro 
un'altrettanto nutrita salva di 
applausi. 

Sachen ha poi consegnato 
alia stampa il testo della di
chiarazione. nella quale, tra 
l'altro, Brando afferma: <cNon 
voglio offendere nessuno o 
sminuire l'evento, ma non ri-
tengo di poter accettare. in 
quanto cittadino degli Stati 
Uniti. questo o altri premi. 
Probabilmente vi starete chie-
dendo: "Che cosa diavolo e'en-
tra questo con i preml?". La 
risposta e che la comunita ci-
nematograf ica. come chiunque 
altro. e responsabile dell'awi-
limento degli indianl». 

Si e poi appreso che Bran
do e attualmente proprio a 
Wounded Knee, dove si sa-
rebbe unito ai Sioux che han
no occupato la localita. 

Com'e noto, anche due anni 
fa il premio per il miglior pro-
tagonista fu rifiutato: George 
C. Scott, infatti. non s! pre-
sento a ritirare la statuetta 
che perd — ha detto un diri-
gente dell'Accademia — e an
cora a sua disposizione. 

Erano present! al «Music 
Center » quasi tremila perso-
ne: la cerimonia e cominclata 
male perche 11 presentatore 
ufficiale. Charlton Heston. vit-
tima di una foratura automo-
bilistica lungo la strada. e giun-
to in considerevole ritardo. 
Nelle prime battute e stato 
sostituito da Clint Eastwood. 

Doveva essere l'anno del Pa
drino ed & stato l'anno di Pic
cola Piuma: nel cambio, la 
quarantacinquesima edizione 
degli Oscar a ha guadagnaio. 
Ci ha guadagnaio se non altro 
in dignita. perche~ per la pri
ma volta questa cerimonia, la 
quale si ripete all'inizio tTogni 
primavera come una forunco-
lost, e stata seriamente conte-
stata, e proprio dal personag-
gio piii atteso. 

Per lunga tradizione, infat
ti, non ci si chiede quale film, 
ma quale attore abbia vinto. 
Se ' guardate gli • specchietti 
delle enciclopedie, vedrete che 
le colonne delle attrici e degli 
attori protagonisti sono le fa
vorite rispetto a quelle dei 
film e dei registL Quest'anno, 
tra I film, la lotta era ristret-
ta a Cabaret e al Padrino, 
per i quili erano stati pro-
fusi miliont di doUari in pub-
blicita. battendo ogni primato 
precedente. cost da avbalorare 
Vimpressione che Hollywood, 
data per tpacciata nolo qual

che anno fa, fosse risorta dal
le proprie ceneri come I'Araba 
Fenice. 

Ebbene, se si contano le sta
tuette, il musical di Bob Fosse 
sulla Berlino umiliata dal na-
zismo ha battuto largamente 
il rivale mafioso, ma se si 
guarda aU'importanza dei pre
mi. e soprattutto al fatto che 
i due rispettivi protagonisti si 
sono divisi la posta principale, 
possiamo anche dire che 6 sta
to un match pari. Aggiungen-
do che Marlon Brando, dal 
canto suo, ha sferrato un pu-
gno da knock out all'insieme 
della baracca. 

Gib • lo aveva preceduto 
George C. Scott due anni fa, 
rifiutando Vonore. Ma Brando 
ha specificato che questo ono
re lui lo respinge a causa del 
dlsonore di cui s'e coperta, nei 
riguardi delle minoranze. la 
nasdone americana in genera
te e Vindustria del cinema e 
della televisione americana in 
particolare. B il suo gesto as
sume un significato bruciante 
agli occhi di una societa che 
ha posto il successo sulla sea-
la piu alta dei valori, appunto 
perchi viene da un divo che, 
dato per spacciato anche lui, 
ha riportato le proprie quota-
zioni alle stelte. 

Non sono molti gli ex premi 
Oscar (Brando lo aveva gia 
avuto nel '55 per Fronte del 
porto) capact. come lui k sta
to, di rimboccarsi le maniche 
alle soglie delta maturity, di 
truccarsi in modo irriconosci-
bile e di sottoporst a un pro-
vino come un esordiente. pur 
di avere il ruolo che lo avreb-
be ributtato sulla cresta det-
Vonda. L'operazione di rilancio 
e" stata poi perfezionata. oltre 
ogni speranza, grazie anuiti-
mo tango. E adesso il tango, 
un tango di rivalsa e di glu-
stizia. l'attore lo ha danzafo. 
sulla via di Givxxchio Ferito. 
col fiero e gentile concorso 
dl Piccola Piuma. 

I nodi, presto o tardi. ven-
gono sempre al pettine, perfi-
no nel campo degli Oscar An
che il successo di Liza Min
nelli ha un savore di rivalsa, 
almeno sul piano personate. 
La bravissima interprete di 
Cabaret, e. come tutti sanno. 
la fiolia di Judu Garland. 
Quevrultima. proprio nel '55. 
avrebbe dovuto dividere con 
Brando il riconoscimento. per 
il suo musical drammatico E* 
nata una stella. Ma le fu pre-
ferita la futura principessa di 
Monaco, per il film, tiaurarsi. 
La ragazza di camoazna. Be
ne. e~ nata un'altra stella, e 
sempre nelto stexso stile, a 
vendicare la madre. 

Talvolta pub baslare una ge-
nerazione. ma nei casi piu seri 
ci vuole una vita fsenza con-
tare Edward G. Robinson, cui 
la statuetta i stata axseonata 
alia memoria) Tra i nomi dei 
premiati troviamo con una 
certa sorpresa quello di Char
lie Chaplin, e nella cateaoria 
dei musictsti. Ma la designa-
zione non fa una qrinza, per
chi il commento musicale di 
Chaplin per Luc! della ribalta 
gli amerlcani Vhanno ascolta-
to soltanto l'anno scorso. ven-
Vanni dopo ch'era stato com-
posto. Nel 1952 raulore aveva 
dowto lasciare VAmerica con 
tutta la famiolia. sotto t fulmi-
ni del ministro della Gtusti-
zia. E ft suo film per rappre-
saqlia. non aveva circolato ne-
gli Stati Uniti. Tn compenso. 
aueUo successivo, Un re a New 
York, specificamente dedlcato 
al maccartismo, aspetta an
cora. 

Quarantatri anni ha dovuto 
invece attendere Luis Buliuel, 
da quando per la prima volta 
prese contatto con Hollywood. 

Intendiamoci: fu, anche allo
ra, un contatto di tipo un po' 
speciale. Lo scandalo europeo 
dell'Age d'or (1930) aveva ri-
chiamato I'attenztone su di 
lui e su Salvador Dali, che 
pure nel film non aveva fatto 
quasi niente e ami, dopo aver-
to visto, aveva dissodato ogni 
responsabilita. Bufluel fu in-
vitato alia amecca del cine-
mart dal produttore Thalberg, 
che sperava di affibbiargli 
qualche lavoro esotico. Non 
era, questo surrealista,. uno 
specialista di ambiente spa-
gnolo? Non avrebbe diretto 
con piacere un film con la 
bruna e focosa Lilli Damita, 
riccioluta e naccheruta? 

Oggi Bufiuel e piu paziente, 
ma allora rispose per le rime, 
ossia definendo la signora Da
mita per quello che era; e se 
ne tornb subito in Europa, a 
ritrarre I'm ambiente spagno-
Ion nel terrificante documen-
tario Terra senza pane. Natu-
ralmente, non ha rimesso pie-
de sui luoqhi del delltto nep-
pure l'altra notte Sappiamo 
che cosa gli era costato riti
rare al Lido di Venezia il 
a Leone* per Bella dl giorno. 
A Los Angeles ha spedito il 
suo produttore, Silberman. 
che forse pub sentire ancora, 
come dice il titolo del film 
premiato, nil fascino discreto 
della borghesia». menfre Vau-
tore si 6 divertito a prender-
to magistralmente a qabbo. co
me il pubblico italiano potra 
constatare tra poco, vedendo 
quesfaltro gioipllo del gran
de e lucido vegliardo. 

Ugo Casiraghi 

Perf ino il 
commissario 
si dimette a 
Santa Cecilia 

La citta di Roma, in questi 
giorni — grazie alia presenza 
di complessi e direttori stra-
nieri (I'Opera di Colonia, it 
Mansuday della Repubblica 
popolare democratlca di Co
rea, Thomas Schippers al Fo-
ro Italico, Istvan Kertesz, 
Georges Pritre) — ha vissuto 
momenti di buon prestigio 
musicale. Non e a dire, pur-
troppo, che le cose siano an-
date Usee, agevolate dot dai 
responsabili del settore. 

II sovrintendente del Teatro 
dell'Opera, ad esempio, ha 
preferito occuparsi d'una mi-
nf-tournee a Ferrao, nelle Mar-
che (Gerardo Agostini pare 
che sia di quelle parti), men
tre il maestro Renato Fasa-
no, presidente dell'Accademia 
di Santa Cecilia, con il garbo 
e il tatto che lo stanno sempre 
piii distinguendo, stava man-
dando all'aria I'esecuzione del
la Messa da requiem di Verdi 
(dtretta da PrStre), la cut 
prova generate si e avuta in 
un clima piuttosto burrasco-
so. Senonche", la burrasca tra-
volge ormai tutta I'Accade-
mia di Santa Cecilia, con il 
rischio di annullare quelle 
prospettive di rinnovamento 
che stavano aprendosi prima 
della elezione presidenziale 
del maestro Fasano. 

Sono note le circostanze che 
portarono alle dimissioni di 
numerosi accademici e poi, 
pressoche" in blocco, a quelle 
dei membri del Consiglio di 
amministrazione delta gestio-
ne autonoma dei concerti, la 
cui autonomia e, perb, ancora 
lontana dall'essere concreta e 
operante, in quanto la gestio-
ne concertistica continua ad 
essere condizionata dagli umo-
ri dell'Accademia di Santa Ce
cilia. Ma e un anacronismo il 
fatto che il presidente della 
Accademia in quanto tale deb-
ba essere anche presidente 
della gestione-concerti. E pro
prio per awiare il superamen-
to di questa situazione anacro-
nistica, si registrarono le di
missioni di cui si e detto. 

Per riportare, pot, in qual
che modo. nell'ambito della 
regolarita la gestione concer
tistica (e'erano di mezzo an
che faccende amministrative, 
legate a scadenze di bilancio), 
si addivenne alia nomina di 
un Commissario (il dottor 
Franz De Biase) che, in un 
certo periodo di tempo, avreb
be dovuto conseguire certi 
risultati, necessari a rtpren-
dere il discorso progressiva e 
di sviluppo. 

II Commissario, perb, dopo 
un rinnovo di carica e dopo 
altra proroga, senza aver per 
la verita combinato molto, la-
seta ora il suo posto. Non con 
la soddisfazione di aver risot
to le questioni, ma con Vumi-
liazione della rinuncia. Se-
guendo Vesempio degli acca
demici e dei membri del con
siglio. il dott. De Biase si e 
dimesso anche lui. Se persino 
i Commissari si dlmettono (e 
sono incarichi remunerati) de-
ve esserci qualcosa che spinge 
la gente piii a star lontano 
che ad accostarst a Santa Ce
cilia. Ma il fatto piii sorpren-
dente e che si sia provve-
duto — mat vista tanta solle-
citudine — a nomtnare un al
tro Commissario la cui pre
senza, speriamo, non vorrd 
soltanto riflettere la volonta 
governativa di tirare avanti 
ancora per le lunqhe la so-
luzione del problema. 

E' vero (e la nomina del 
nuovo Commissario pub dimo-
strario) che non si pud piu, 
sic et simpllciter, dopo tutto 
quello che e successo. ricosti-
tuire meccanicamente un Con
siglio di amministrazione; ma 
e anche vero che la soluzione 
commissariale (nulla e tanto 
definitivo, a volte, quanto il 
provvisorio), accentua le con-
traddizioni, le ambtguita e i 
pericoli in attivita culturall 
e sociali che non possono piii 
essere afftdate all'autoritari-
smo gretto di questa o di 
quella persona. 

e. v. 

E morto il regista 
Mikhail Kalatozov 

na i vf; 

controcanale 

MOSCA. 28 
Dopo una lunga malattia e 

morto. all'eta di 69 anni, 11 
noto regista cinematograflco 
sovietico Mikhail Kalatozov. 
autore di molt! film, il primo 
dei quali fu girato nel lonta
no 1930. L'opera piu popola
re di Kalatozov, Quando vo-
lano le cicogne. conquisto la 
ammirazione di milioni di uo
mini in tutto il mondo. 

«La cultura socialista na 
riportato una grave perdita>. 
si afferma nel necrologio fir-
mat j da Leonid Breznev, da 
altri dirigenti sovietici e da 
registt. scrittori e attori. 

II necrologio cosl prosegue: 
« Tl terna principale dell'opera 
di Kalatozov era la nostra epo-
ca contemporanea. H perso-
naggio principale della sua 
arte e l'uomo valoroso e at-
taccato alia patria socialista. 
Un posto notevole nelle opere 
di Kalatozov e riservato al 
term della solidarieta degli 
uomini semplici di tutto il 
mondo. della Irreversiblllta 
della vittoria storica delle for
se piogressiste ». 

tLa morte — si legge an
cora nel necrologio — ha 
stroncato la vita di Kalatozov 
mentre 11 regista stava lavo-
rando ad un film che nana 
la storia di un operalo sovie
tico. Con questa pellicola egll 
pensava di parlare del pre
sente del paese del Soviet, dl 
cui egli e rimasto slno alTul-
timo un ardente patrloU*. 

Oltre che per II gia citato 
Quando volano le cicogne, del 
1957, Kalatozov era noto an
che In Italia per La lettera 

non spedita (di poco successi
vo) e per il recente e fortuna
te La tenda rosso, frutto dl 
una produzione associata lta-
lo-sovietica e dedlcato alia 
drammatica vicenda dell'im-
presa polare del generate No-
bile. Attivo anche nel docu-
mentario. II regista ha lasciato 
in questo campo un'opera par-
ticolarmente memorabile. n 
sale della Svanezia (1930), e 
un Iungometraggio su Cuba 
socialista. 

« INDOCINA » — Non si pub 
proprio dire che Vinchlesta 
di Furio Colombo e Carlo Liz-
zani «Facce dell'Asia che 
cambla» sia vista con favore 
da chi decide della sorte dei 
programmi presso il pubblico. 
Gia la scorsa settimana I'ln-
chiesta aveva dovuto confron-
tarst con un film di avventu-
re collocato sull'altro canate; 
adesso, essa 6 costretta a ga-
reggiare addirittura con ta se
rie dei film di Totb. E come 
se non bastasse, la seconda 
puntata non e stata nemme-
no gratiftcata delle poche ri-
ghe di presentazione che il 
« Radiocorriere » riserva, gior
no per giorno, ai principal! 
programmi televisivi- Giudi-
cheremo meglio a conclusione 
della serie dei motivi di que
sta «antipatia». Per il mo
mento, possiamo dire che, pur 
nei Umtti che cominciano ad 
afflorare, I'tnchiesta avrebbe. 
certo goduto di un tratta
mento migliore in una televi
sione meno allergica all'infor-
mazione e all'indagine cut-
turale. 

In questa seconda puntata, 
ancora dedicata all'Indocina, 
uFacce dell'Asia che cambiau 
ha cercato di mostrarct quali 
siano le conseguenze di quel
lo che, all'inizio, Salisbury ha 
deflnito al'urto tra occidente 
e orienteu: in termini di 
guerra, di corruzione, ai di-
struzione delle antiche cultu
re. Le osservazioni piii tnte-
ressanti, mi pare, sono state 
quelle che individuavano la 
contraddizione fondamentale 
che dilania la Thailandia (un 
Paese che ha vissuto e vive 
come una immensa base mili-
tare degli Stati Uniti; il che 
sostiene artiflciosamente la 
sua economia e, insieme, ri-
duce la sua cultura e i suoi 
costumi a una sorta di flera 
per ricchi turisti), e tl tra-
gico approfondimento del di-
vario tra citta e campagna 
nel Vietnam del Sud. Dram-
maticamente efficace & stata 
anche la parte conclusiva, de
dicata alle lacerazioni che la 
aggressione americana ha in-
ferto alle popolazioni sud-
vietnamite. 

Alcune sequenze, in questu 
senso, contenevano immagini 
che bene sintelizzavano e do-
cumentavano il discorso: co
me quella della passeggiata 
del monaco buddista dinnan-
zi ai giganteschi cartellom ci-
nematografici, quella delle 
spiagge thailandesi gremite di 
turisti-padroni, quelle, ango-
sciose, dei lazzaretti e degli or-
fanotrofi nel Vietnam del Sud. 
Altre sequenze, invece, era-
no ai limiti dell'esotismo o 

risultavano addirittura crtne-
tiche (come quella della pro-
cessione a Saigon): sembreva 
quasi che fossero state gira-
te per un altro documentarlo 
e poi inserite a forza in que
sto. 

D'altra parte, una tale sen-
sazione era aggravata dalla 
solita tendenza alia upanora-
7iiica». che forniva molte in-
formazioni diverse senza ap-
profondirle e lasciava aperh, 
per altri versi, vuoti decisu-
mente gravi. Basti pensarc 
che nella parte dedicata al 
Vietnam del Sud non si e 
nemmeno accennato al tragi-
co problema dei prigionieri 
del regime di Thieu, sebbene 
questi sia uno degli aspetti 
piu feroci della realta creata 
dall'aggressione americana. 
Basti pensare anche che nel 
brano troppo breve riservato 
alia Cambogia, non si d dettu 
una sola parola sul regime 
dittatoriale di Lon Nol. seb
bene, in questo caso, le imma
gini della gente perquisita al-
I'entrata del cinema of/risse-
ro un'ottima pqssibilila per 
parlarne con chiarezza. 

A questi squilibri dell'infor-
mazione ha fatto riscontro un 
limite di fondo nell'analisi po
litico culturale. L'aver trascu-
rato di definire esattamente le 
responsabilita e le origini del-
l'« urto tra occidente e orien-
te »; l'aver tralasciato di spe-
cificare che per « occidente » 
deve intendersi il capitalismo 
e I'imperialismo, americani in 
particolare, ha fatto si che il 
discorso acquistasse un sipo-
re a momenti fatalistico (non 
a caso, a un certo punto si 
parlava di «malediztone a) e 
perdesse la giusta dimensio-
ne storica e si oscurasse nella 
prospettiva. 

Tra « occidente» e « orien-
te» non c'd stato, infatti. sol
tanto un urto, ma anche, dia-
letticamente, un incontro: lo 
testimonia, come ha rilevato 
Mao Tse-tung, I'esistenza an
che in Estremo Oriente di un 
forte e vittorioso movimento 
comunista, che si ispira, nelle 
concrete condizioni di ciascun 
paese, al marxismo, dottrina 
nata, appunto, nell'occidente. 
E se I'imperialismo ha porta
to nel Sud-Est asiatico guerra 
e schiavitii capitalistica, pro
prio il movhnento comunista 
ha saputo suscitarvi un'indo-
mobile volonta di indipenden-
za, di liberazione, di costru-
zione di un nuovo mondo. 

Comprendiamo che una si
mile analisi non pub passare 
in una televisione come quella 
italiana: e, non di meno, 6 pro
prio in questo nodo dialettico 
la faccia piii importante del
l'Asia che cambia. 

g. c. 

IL GENERALE SCHLEICHER 
(1°, ore 21,30) 

Va In onda questa sera uno scenegglato televisivo tedesco 
(l'edizione italiana e stata curata da Piero Panza e Franco 
Valsecchi) che rlcostrulsce attraverso le vlcende autobio-
grafiche del generate Schleicher, alcuni fra 1 momenti piu 
drammatici che hanno preceduto l'avvento di Hitler al potere. 
II generate Schleicher — diretto da Rainer Wolfhardt ed in-
terpretato da Siegfried Wlschnewsky. GUnter Neutze, Henry 
Klelmann. Wolfgang Hoper, Helmut Hinzelmann, Fritz Rot-
hardt. Ursula Lyn— narra la storia dell'alto ufficiale, un per-
sonaggio ambiguo e sempre disposto al compromesso, ma 
alio stesso tempo tenace oppositore del Fiihrer, tanto che 
quest'ultimo lo fece uccidere. 

E ORA DOVE SONO ? 
(2°, ore 21,20) 

La minl-rubrica del giovedl sera e dedicata questa volta 
a Shirley Temple, la «bambina prodigio» americana che 
negli arm! '30 fu protagonista di una serie di film di suc
cesso. La Temple esordl come attrice nel 1928 ed aveva 
appena tre anni quando si trovd per la prima volta davanti 
ad una macchina da presa: da allora la giovane Shirley passo 
dl successo in successo. Nel 1951. abbandon6 il cinema e 
scrisse un libra di memorie. Oggi, Shirley Temple dopo 
essersi data alia politica nelle file della destra repubblicana 
statunitense, e impiegata alltJNESCO e si dedlca attivamente 
ai problem! dell'infanzia. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
La giovanisslma Cinzia Salvatori, neo campionessa della 

trasmissione a quiz condotta da Mike Bongiorno, dovra di-
fendere questa sera il titolo appena conquistato dall'assalto 
di due temibili concorrenti. U primo e anch'egli un giovane 
studente, si chiama Graziano Ruffini e si presenta per le 
opere di Ungaretti. L'altro sfidante e Piero Rota e ha scelto 
come materia la storia di Giuseppe Garibaldi. 

Rappresentofe 
insieme a Vienna 

«La sera padrona» 
di Pergolesi e 

di Paisiello 
VIENNA, 28 

ET stata ritrovata, nella bi-
blioteca nazionale dl Vienna, 
la partitura manoscritta, del
la breve opera comica La ser
vo padrona, dl Giovanni Pai
siello, creduta dispersa. n la
voro e stato ricostrulto, tra-
scritto e concertato dal mae
stro prof. Hans Gabor, diret-
tore della Wiener Kamme-
roper (Opera Viennese da ca 
mera), che ha fatto resperl-
mento di portarlo In scena In
sieme alia famosa Serva pa
drona di Pergolesi. 

programmi 
TV nazionale 

9.45 Trasmissioni scola-
stiche 

12,30 Sapere 
13,00 Nord chiama Sud 
13JO Telegiomale 
14,00 Cronache itallane 
14.30 Una lingua per tutti 

Corso di tedesco 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 La strada verso la 

Luna 
1730 Telegiomale 
17J«5 La TV del ragazzl 
18(45 Sapere 
19.15 Turno C 
19.45 Telegiomale sport 

Cronache italiane 
Oggi al Parlamento. 

20,30 Telegiomale 
21.00 Tnbuna sindacale 
2 1 3 II generate Schlei

cher 
23.00 Telegiomale 

TV secondo 
10.15 Programma cinema-

tografico 
Per Roma e zone 
collegate. 

18,30 Protestantesimo 
18,45 Sorgente di vita 

Setumanale di vita 
e cultura ebraica. 

21.00 Telegiomale 
21,20 E ora dove sono? 

Shirley Temple. 
21,35 RischiatuttO 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7. 8 . 
10, 12 , 13, 15, 17 , 20 , 21 
• 23; a Mattntino musicale; 
6,47* Come « percte; 7,45: 
l«ri M Parlamento; 8,30: L« 
canxoal del mattino-, 9,15: Vol 
«d iej 11,20: Settimana cor-
taj 13.15: I I siovedi; 14: 
Quarto prosramma; 15.10: Per 
«ot •torani; 16,40: Program
ma per I ragani; 17,05: I I 
SfrMOle; 19,10* Italia che la-
vora; 19.25: I I gioco nelle 
parti; 20 .20: Antfata a ritor-
no; 21,15: Tribune dndacalc; 
21,45* La letteratsra giappo-
n—e; 22.1 S: Music* 7; 23,20: 
COfKOTftX 

Radio 2" 
GIORNALE RADIO • Ore 6,30, 
7.30. 8 .30 , 9 .30. 10,30. 11,30. 
12,30, 13,30, 15,30, 16,30, 

17.30. 18.30, 19 ,30 . 22 ,30 
e 24; 6: I I mattinlere; 7.40: 
Buongiomo; 8,40* Soon! e 
colon dell'orchestraj 9 . Pri
ma di spendere; 9,50: Capitan 
Fracasta; 10,05: Canzoni per 
tutti; 10,35: Dalla vostra par
te; 12.40: Alto eradimepto; 
13,50: Come e percftc. 14: 
So di siri; 15: Panto Inter-
rogathrO; 15,40: Cararai; 17.45: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 20 .10: 
Formate Napoli; 20 ,50: Su
personic; 22,43: Quo vadis?: 
23.05: Toujour* Paris. 

Vtarfio-3° 
Ore 10: Concerto di apertura; 
12,15: La musica nel tempo; 
13,30: Intermezzo; 14.30: 
Concerto sinfomco; 16.30: II 
sciuatltolo; 17,20: C I M S C uni-
ca; 18: Notizie del Terzo; 
18,45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20 : 
Ciiftoforo Colombo. 


