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Bertolucci 
comincia 

a novembre 
« Novecento » 

II regista Bernardo Berto
lucci inlzlera nel prosslmo 

autunno a girare Novecento, 
il film del quale sta termi-
nando, Insleme col fratello 
Giuseppe e con Franco Arcal-
11, la scenegglatura. 

II film ha < per tema «le 
opere ed i glornl» della cam-
pagna pad ana. I protagonist! 
conducono due «vite paralle-
le»: entrambl natl e vlssutl 
lontano dalle grandl cltta, 
l'uno figlic dl un proprleta-
rio terriero, e legato alle tra-
dizioni della societa campa-
gnola della «bassa» emllla-
na, l'altro figlio dl sempllci 
contadinl, lavoratorl delta 
terra d'altrl, passano l'infan-
zla Insleme, vivendo, di ri-
flesso, le lotte e le avventure 
politiche del primi annl del 
1900. Con il fascismo, le due 
« vite parallele » si dlvldono: 
11 borghese si lnserira neJ mo-
vimento fascista, 11 contadlno 
gli si porra contTO. 

Novecento arrlvera a «toe-
care » anche la seconda guer-
ra mondiale, considerando le 
modificazionl social! da essa 
portate, non l'evento bellico 
In se. II film entrera in clr-
cuito nella staglone cinema-
tografica ,74-,75. 

Intanto 11 Sindacato nazlo-
nale del giornalistl clnemato-
graflci (SNGCI) ha reso noto 
di aver assegnato 1 Nastrl 
d'argento del 1973 a Bernardo 
Bertolucci e ad Alberto Gri-
maldi, rispettivamente regl-
sta e produttore dl Ultimo 
tango a Parigt. 

Merle Oberon 
sard forse la 

moglie di Gandhi 
CITTA' DEL MESSICO, 8 
Merle Oberon, flnlta la 

carriera di produttrlce, si ap-
presta a tornare a fare l'attrl-
ce. Le e stato infatti propo-
sto un ruolo nel film Gandhi: 
si tratta di una parte non 
molto lunga ma slgnlflcatl-
va, quella della moglie dl 
Gandhi. E forse Merle accet-
tera. 

Presentato il cartellone 

Dollari e lire 
* i 

scarseggiano 
per Spoleto 7 3 

II programma del Festival del Due Mondi si artico-
lera in diciotto speftacoli di musica, prosa e balletto 

Conferenza stampa, lerl mat-
tlna a Roma, per la presenta-
zlone e l'lllustrazione del pro
gramma del sedicesimo Festi
val del Due Mondi, che si 
svolgera a Spoleto dal 21 giu
gno all*8 lugilo. 

Glancarlo Menotti e Romolo 
Valll. esponendo 11 calendarlo, 
hanno sottollneato le dlfficol-
ta Incontrate nell'allestire, 
quest*anno, la rassegna. Me
notti ha fatto rlferlmento al 
crollo del dollaro e Valll alia 
sltuazlone polltica che si rl-
flette anche sull'organlzzazlo-
ne delle manlfestazionl artl-
stlche e culturall. II Festival 
dl Spoleto gode, infatti, di 
sowenzioni da parte di prlvati 
amerlcanl e dl finanzlamenti 
pubblici Itallanl (mlnlstero 
dello Spettacolo e entl local!). 

Valll ha comunque annun-
clato che ben diciotto produ-
ziont si susseguiranno sul pal-
coscenicl del teatrl e teatrinl 
o nelle chiese recuperate dal 
Festival. A proposlto di «re-
cuperi », forse, quest'anno sa-
ra la volta In cut anche 11 Tea-
tro Romano, che sorge nel 
cuore della cltta, verra usato 
per gli spettacoli. SI attende 
un benestare delle Belle Artl. 
Nel Teatro Romano dovrebbe 
eslblrsl la nuova compagnla 
deH'Harkness Ballet dl New 
York, recentemente rlstruttu-
rata, la quale presentera Time 
out of Mind, una danza prl-
mitivo-pagana con musica di 
Paul Creston e coreografla dl 
Brian Mac Donald; Percussion 
for Six Men, coreografia di 
Vicente Nebrada e L'uccello 
di fuoco di Igor Stravlnskl 
con coreografia dl Brian Mac 
Donald. • 

in breve 
Josephine Baker alia Carnegie Hall 

NEW YORK, 8 
Josephine Baker e tornata ad eslblrsl negll Stat! Unit!, pre-

sentando uno spettacolo_alla Carnegle„Hall .di_Ne.w York. La 
vedette, che Ha 67 ahhT, e~ stata~calorosamerite applaudlta da 
oltre 2500 spettatori. 

Gia operata Greta Garbo ? 
BARCELLONA, 8 

Secondo un quotldlano barcellonese Greta Garbo sarebbe gla 
stata operata di cataratta nella cllnlca del dottor Joaquin Bar-
raquer a Barcellona. Gil stessi medicl che hanno preso parte 
alia operazione avrebbero detto che le condizionl della paziente 
sono soddlsfacentl. 

La notizla. brevlssima, non fomlsce partlcolarl. D'altra parte 
i responsablli della Clinica Barraquer che nei glornl scorsi si 
sono rifiutati di rilasciare qualsiasl dichiarazlone alia stampa, 
continuano a mantenere 11 masslmo rlserbo sulla celebre attrioe 
svedese. 

Alain Delon criminale nei guai 
PARIGI. 8 

Jose Giovanni gira attualmente 11 suo nuovo film, Deux 
hommes dans la ville, ancora una storia di banditi. Protago-
nlsta e Alain Delon, nel ruolo dl un crlmlnale uscito dl pri-
gione dopo dodlci anni, che si trova esposto a parecchle diffi-
colta. Lo aiuta Jean Gabin, un ex poliziotto, ma lo mlnacciano 
i suoi ex compagnl e un funzionario di polizia. Inoltre, la sua 
fidanzata (Mimsy Farmer) e sottoposta a rlcatto. 

L'Opera di Pechino negli USA 
SAN FRANCISCO, 8 

Dl rltorno da Hong Kong, l'lmpresario amerlcano Robert 
Whitman ha annunciato dl aver concluso un accordo per una 
1ourn6e dell'Opera di Pechino in ben 49 cltta americane, cana-
desl e messicane. II complesso, formato di 45 artist!, arrlvera 
a San Francisco 11 5 lugilo, e comincera II suo programma con 
un'opera del Cinquecento. 

LA CHIAVE 
PER COMPRENDERE 
IL TERREMOTO 
MONETARIO 

Altrl spettacoli dl alto livel-
lo, e dl grande attesa, sono la 
Manon Lescaut dl Puccini, dl-
retta da Thomas Schlppers e 
per la regla dl Luchlno VI-
scontl. La «rlproposta rlgoro-
sa» dl Manon, come l'ha de-
flnlta Valll, aprlra, la sera del 
21 giugno al Teatro Nuovo, 11 
Festival. 

Inoltre, la segnalare La Daf-
ne, opera barocca di Marco da 
Gagllano, scritta per Vlncenzo 
Gonzaga neH'allestimento del
la New York Pro Musica An-
tiqua. 

Per quanto rlguarda la pro
sa, 11 Festival dl Spoleto pro-
porra al pubblico cinque spet
tacoli tra cul YOrestea dl E-
schllo neU'allestimento dl Lu-
ca Ronconl che, presentato al 
festival di Belgrado e dl Ve-
nezia, fu dato per una sola 
sera al Centro Sperimentale dl 
cinematografia dl Roma e pol 
bloccato per l'inaglbillta del-
l'impianto scenico. II cast ha 
sublto un solo mutamento lm-
portante: Umberto Orslni so-
stitulra Glauco Mauri nella 
parte di Oreste. 

Gil organlzzatorl della ras
segna spoletina hanno dovu-
to tener conto della speri-
mentazione teatrale italiana. e 
neH'ambito dl questa scelta 
hanno invitato a Spoleto 11 
Patagruppo di Roma, che alle-
stira, appositamente per que
sta manifestazione, La comme-
dia di Robin e Marion dl 
Adam De La Halle. . 

Ancora per la prosa, da se
gnalare 11 Gruppo catalano dl 
Barcellona Els Joglars che si 
esibira In due azlonl mlmlche: 
Mary d'Ous e El Joe. 

Alia conferenza-stampa era 
presente anche 11 giovane dl-
rettore d'orchestra Christo
pher Keene. il quale dirigera 
sia alcuni concertl — tra cul 
uno lnteramente dedicato alle 
musiche dl Glancarlo Menot
ti — sia il tradizionale concer
to In piazza che, come e uso, 
chiude 11 Festival spoletino. In 
questa occasione verra esegui-
to 11 War Requiem di Benja
min Britten che vedra lmpe-
gnati in piazza del Duomo cir
ca duecentocinquanta ele-
menti. 
" Tra 1 complessl strumentali 
e corall, ricorderemo: la Na
tional Orchestral Association, 
composto di ottanta element! 
la cul eta media si aggira sul 
ventlquattro annl; 11 Colum
bus Boy Choir, di cul fanno 
parte venture" bambini e l'Or-
cliestra Piccola of Marin 1 cui 
ventlsel muslcisti sono tutti 
student) dl scuole superlorl di 
San Francisco. 

Questi 1 principal! spettacoli 
da segnalare. Diamo, comun
que. qui di seguito 11 program
ma completo della rassegna. 

OPERA — Teatro Nuovo 
(21, 24. 26 giugno 1. 5, 8 lu
gilo) Manon Lescaut dl Gla-
como Puccini, dlrettore d'or
chestra: Thomas Schippers; 
regla di Luchlno Viscontl, sce
ne dl Llla De Nobili, costuml 
di Pietro Tosl. — Teatro Caio 
Melisso (30 giugno 1. 3, 4, 5, 
6, 7, 8 lugilo) La Dafne dl 
Marco Da Gagllano. dlrettore 
musicale: George Houle. re
gla di William Woodman. 

BALLETTO — Teatro Nuo
vo (29, 30 giugno 1. lugilo) 
Jerome Robbins presenta Ce
lebration: I'arte del pas de 
deux, gala di celebrl ballerin! 
internazionali. — Teatro Nuo
vo (3, 4. 6, 7, 8 lugilo) The man 
from the East presentato dal 
Red Buddha Theatre, scritto, 

?rodotto e diretto da Stomu 
amashita. — Teatro Roma

no (30 giugno, 1, 3. 4. 5, 6 lu-
glio) Time out of Mind, Per
cussion for Six Men e L'uc
cello di fuoco presentati dal-
l'Harkness Ballet di New 
York. 

TEATRO — Teatro Nuovo 
(22, 23, 24, 25 giugno) L'en-
chanteur pourrissant di Apol-
linaire, presentato dal Rldeau 
de Bruxelles, diretto da Clau
de Etienne. — Teatro Caio 
Melisso (23, 25, 26 giugno) 
El Joe e (24, 27, 28. 29 giu
gno) Mary d'Ous mess! In see-
na da Els Joglars di Barcel
lona. Chlesa dl S. Nicold (I, 
2, 3, 4, 5 luglio) Orestea dl 
Escbik), regla di Luca Ronco-
ni, scene e costuml dl Enri
co Job. — Teatrino delle Sel 
(dal 23 al 29 giugno) La 
commedia dl Robin e Marion 
di Adam De La Halle nella 
messa in scena del Patagruppo 
— (30 giugno, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 
8 luglio) Le metamorfosi di 
Ovidk), regla di Paul Sills, 
traduzione, adattamento e 11-
riche dl Arnold Weinstein. 

CONCERTI — Teatro Caio 
Melisso (22 giugno - 8 lugilo) 
«Concert! da camera di Mez-
zogiomo* dlrettore artistico: 
Charles Wadworth. — Santa 
Eufemla (22 giugno 6 luglio) 
Concert! Maratona con Lu-
kas Fosa e altri giovanl dlret-
tor! europei e amerlcanl. — 
Piazza Duomo (24 giugno) 
Concerto corale del Westmin
ster Choir, dlrettore; Joseph 
R. Flummerfelt. — Teatro 
Nuovo (23 giugno) Concerto 
della National Orchestral As
sociation con musiche di 
Gluck, Mozart, Brahms; dl
rettore d'orchestra Leon Bar-
sin. — Teatro Caio Melisso (1. 
luglio) Concerto diretto da 
Hugo Rlnaldi, Orchestra pic
cola of Marin. — Teatro Caio 
Melisso (5 luglio) Concerto del 
Columbus Boy Choir. — Tea
tro Nuovo (7 luglio) musiche 
di Gian Carlo Menotti, dlret
tore d'orchestra Christopher 
Keene. — Piazza Duomo (8 
luglio) War Requiem dl Be
njamin Britten, dlrettore dl 
orchestra Christopher Keene. 

I significativi prodotti di un cinema vitalissimo; 

Pagine di storia recente 
intre i film cubani 

NeH'«Uomo di Maisanic(i» di Perez, in «Viva la Repubblica» di Vega e in 
« Gir6n» di Herrera i temi della rivoluzione e della difesa del regime socialista 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 8. 

L'uomo dl Maisanicu del 
giovane regista Manuel Pe
rez, presentato in questi glor
nl sugll scherml cubani, sta 
rlscuotendo un grande sue-

' cesso dl pubblico. La cinema
tografia oubana, seguendo un 
fllone che e partlcolarmente 
caro e congenfale a gran par
te del suo! registi, cl offre, 
con questa ultima pelllcola, 
un'altra pagina dl storia, vi
va nel ricordl dl tutti e da 
centlnala, forse migllala, dl 
uomlnl vissuta e sofferta co
me protagonist! meno di die-
cl annl fa. 

L'uomo di Maisanicu e la 
storia dell'ultlma e rlsolutlva 
battaglla contro le bande di 
controrlvoluzlonari e terrori
st! annidate fra 1 dirupi e nel
le fitte boscaglle della sierra 
delTEscambray, nella regione 
centrale dell'lsola, che per an
ni semlnarono terrore e mor-
te. Sotto 1 loro colpl cadeva-
no contadinl, operai, alfabe-
tizzator! — quasi tutti stu
dent! glovanisslmi — dlrlgen-
ti sindacall e politic! della ri
voluzione. I «gusanos» (ver-
ml), rlcchl proprletari terrle-
rl, industrial! e uomlnl com-
promessl con la sanguinarla 
dittatura batlstiana erano, 
con l'appoggio della CIA. il 
sostegno e spesso 1 capl e 
membri delle bande. Terrorl-
smo, diverslone, sabotaggio, 

' assasslnlo erano le arm! con 
le quail essi si Uludevano di 
poter bloccare la marcia del
la rivoluzione e dl riportare 
Cuba, confidando anche In un 
nuovo sbarco, ma non pJu di 
mercenari, organizzato dagl! 
Statl Unit!, alia situazione 
precedente la vittorla del-
reserclto «rebelde». 
- II film dl Perez e la rlco 

struzione fedele, raccontata 
con semplicita, con asciuttez-
za, rifuggendo dalla spettaco-
larlta e con uso equilibratls-
simo della «suspense)), della 
offensiva contro le bande, 
passata alia storia come la 
«llmpla del Escambray». 
Una ricostruzlone fatta In ba
se alle confessions rese da! 
controrivoluzionari, cap! e 

Complcssi pop 
in un festival 

a Napoli 
NAPOLI, 8 -

La terza edlzlone del «Fe
stival della musica d'avan-
guardia e nuove tendenzen 
— ma per la verlta si tratta 
soltanto dl musica pop — e 
cominciata lerl sera a Napoli 
nei vial! della Mostra d'Oltre-
mare. Diecl complessl esor-
dienti hanno dato vita alia se-
rata, che e stata condotta da 
Sabina Cluffinl. La manife
stazione continuera fino a do-
menlca. 

Nella prima giornata si sono 
esibiti i seguenti complessl De-
dalus dl Torino, Prlmo angolo 
a destra di Cuneo, Piazza del
le Erbe di Crema, Free love 
di Roma, Paradlso • a basso 
prezzo dl Aosta, La fine del 
libro e Abramo Lincoln di Ro
ma, Bravo reverendo Reebman 
dell'Aquila, Oro di Milano e 
Amusa Faliax. 

gregarl, al rapport! del co-
mandi de! reparti dl pollzla, 
dell'eserclto e della mlllzla 
rivoluzionaria che operarono 
nella Sierra. E' al tempo 
stesso un omaggio postumo a 
quantl come Alberto Delgado 
y Delgado, l'«uomo dl Mai-
sanicu» appunto, caddero e-
rolcamente, conosclutl dalla 
opinions pubbllca come « con
trorlvoluzlonari» e non co
me «combattentl della rivo
luzione)), quali in effettl era-
no. inflltratlsl nelle bande 
deil'Escambray per sgomlnar-
le 11 plu rapldamente possi-
bile. 

Sergio Corrlerl, Reinaldo 
Miravalles, Adolfo Llaurad6 

Per Katia 
una mano 
pericolosa 

Katia Critina, atlrlce olandese 
ma da annl trapiantata a Ro
ma, in una scena della « Mano 
che nutre la mortei, un film 
che, nonostante la mano di cut 
si parla nel titoio, non ha per 
fortuna nulla a che vedere 
con II fllone sul kung-fu, at
tualmente In auge sugll scher
ml Itallanl. II film e in lavo-
razlone nella capitate 

reai y|7 

controcanale 
PRESENZA — Per un setti-

manate e per un settimanale 
televisivo in particolare, si di
ce, il compito fondamentale 6 
quello di cesser presenter} 
sui fatti di attualitH. Giusto, 
perflno ovvio. Ce modo e mo-
do, tuttavia, di intendere e 
di realizzare questa presema, 
Ci si pub precipitare su un 
fatto, ad escmpio, al solo sco-
po di lasciar perdere altre 
cose. Si pub insistere su un 
tema che permette discorsi 
tranquilli per giustiflcare tl 
propria silenzio su altri temi 
ben piu nschiosi. Non stiamo 
facendo considerazioni astral-
te: stiamo parlando, ni piu 
ni meno, di quanto e awe-' 
nuto nell'ultimo numero di 
Stasera. 

II servizio di apertura era 
dedicato al ritorno a casa dl 
Mirko Panattonl. Un fatto di 
attualita, senza dubbio. Ma a 
che cosa e servito parlarne 
ancora? Ad ofjrire al telespet-
tatori qualche immagine com-
movente, qualche battuta 
* strappacore », nello stile che 
Stasera sembra prediligere in 
ordine agli avvenimenti di 
cronaca. Ma su questo pia
no, il telegiornale aveva gia 
fatto la sua parte. B poi? 
L'unico problema che Manue-
la Gadringher si i posto, i 
stato quello della giustiflca-
zlone del non intervento delle 
autorita e della stampa nel 
corso delle trattative tra fa-
miglia e rapltori. Ma si trat-
tava dawero di un problema 
pressante per Vopinione pub
blico? Non cl pare. Tutti han
no capita che questa decisio-
ne era ragionevole, almeno 
dal punto di vista della fu-
tela della vita del piccolo: ol-
tretutto, contrariamente a 
quel che la Gadringher sem
bra ritenere, gli interventi 
massicci delle «forte dell'or-
dtne *, su questo terreno, non 
hanno mai funztonato da de-
terrente. Quanto al tdlritto 
di tnformaztone* cui la TV 
sarebbe stata costretta a ve-
nir meno: andiamo! Sarebbe 
11 caso di pensare, piuttosto, 
a come, quotidianamente, e 
non certo per ragioni umani-
tarie, la TV si sottrae al suoi 
doverl di informazlone su 
tanti argomenti. 

K pastiamo al secondo strvi-

zio sulla destituzione di Co-
stantino ad opera dei colon-
nelli. Gia la scorsa settimana 
Stasera era intervenuto, con 
inusitata solerzia, sull'aweni-
mento. PercM ha insistito? 
Forse non & accaduto altro 
nel mondo, in questa setti
mana, che meritasse attenzto-
ne? E, comunque, e'era qual-
cosa di nuovo da dire sul te
ma? Non ci pare proprio, a 
giudicare da quel che abbia-
mo visto e sentito. Tutto si 
reggeva sulla intervista in 
esclusiva di Costantino: un 
«colpo glornalistico», certo, 
se perb il colloquio di Bian-
cacci con il sovrano avesse 
affrontato meno vagamente i 
nodi della questione greca e 
anche la responsabtlita della 
monorchia nel colpo dl Stato 
fascista di Papadopulos. In-
vece, la verita e" che il tema 
e stato scelto soprattutto per-
che~ non comportava, a livello 
al quale i stato trattato, so-
verchi problemi. E, infatti, 
Biancacci ha perfino presen
tato in chiave neutrale un 
portavoce di Karamanlis, del-
l'uomo, cioi, che ha imposto 
alia Grecia per anni una fe-
race dittatura di destra, per-
seguitando — con il pieno 
consenso del re — il movi-
mento popolare. 

Un servizio di questo gene-
re, comunque, sia pure nel 
gravi limiti, sarebbe stato ac-
cettabile, se poi Stasera aves
se confermato la sua passio-
ne antifascisla. informando I 
suoi telespettatori su quel che 
avviene in casa nostra: Vin-
terrogatorio dell'ex vice capo 
della polizia, il processo ai 42 
di a Ordine Nuovo •». le inda-
ginl sull'uccisione dell'agente 
Marino e sull'attentato alia 
questura di Milano. Tutti av
venimenti, tra l'altro. sui qua
li il settimanale avrebbe po-
tuto portare facUmente con-
tributi assolutamente origina-
11, dal momento che il tele
giornale ne ha sempre taciu-
to. Ma no. Stasera non ha 
scelto di parlare anche della 
Grecia; ha scelto dl parlare 
della Grecia lnvece che dl al
tro. Per questo la sua «pre-
senza » era, in realta. un alibi. 

g. c. 

e Raul Fomares sono gli ot-
timl lnterpretl (partlcolar
mente bravo Corrlerl, nel ruo
lo dl Alberto Delgado) del 
ftlm. Efflcace la colonna so-
nora curata dall'ormal affer-
matlssimo gruppo sperimen
tale dell'ICAIC. 

Dlcevamo all'inizlo che L'uo
mo di Maisanicu rlentra nel 
fllone storlco, molto caro al 
registi cubani. In effettl lo 
si pu6 conslderare un com-

Sletamento dl tutta la pro-
uzlone cinematografica cu-

bana di questa prima meta 
dell'anno. Cl rlferlamo in par
ticolare a Viva la Repubblica 
dl Pastor Vega e Girdn dl 
Manuel Herrera. Due film 
dlfferentl per concezlone e 
per tematlca affrontata, di 
grande valore didattico, anl-
matl di un unlco lntento: 
portare sullo schermo la sto
ria dl Cuba, 1 sacrlflcl, le 
lotte, le sconfitte e le grandl 
vlttorle del popolo cubano, 
del lavoratorl e delle loro or-
ganlzzazloni rlvoluzlonarie, 
sul difficile cammino per la 
indipendenza, la liberta, l'e-
dlficazione di una societa 
nuova. 

Viva la Repubblica (un ti
toio polemico con il quale si 
vuol sottollneare come di 
fatto fino alia vittoria della 
rivoluzione, Cuba plu che una 
repubblica libera, sovrana, de-
mocratica e indipendente. fos
se una colonla degli USA) e 
un documentarlo con il qua
le si ricostruiscono clnquan-
t'annl di vita cubana e cloe 
tutta la storia dalla nomlna 
del «prlmo presidents» nel 
1902, al colpo dl stato di Ba
tista nel 1052. 

Awalendosi dl un vasto ma-
teriale fllmato di repertorio, 
in parte anche inedito, e dl 
abbondante materiale fotogra-
fico (non sempre la scelta e 
stata facile) Pastor Vega rle-
sce a fornire un saggio dl 
notevole efficacia, agile, spes
so ironico, su mezzo secolo 
di asservimento, di penetra-
zione economica e polltica 
statunitense, di «marionet
te)) manovrate da Washin
gton, di dittatori spietati e 
sanguinari. Ma e soprattutto 
sul formarsi di una coscien-
za di classe degli operai e 
dei contadinl. sulle lotte de
gli studentl, sulle figure di di-
rigenti comunisti, sindacall e 
rivoluzlonarl della statura dl 
Mella, Guiteras. Villena, Pa
blo de la . Torriente, Jesus 
Menendes e, infine, su quella 
dell'allora giovane studente 
di diritto Fidel Castro, che 
il regista pone Taccento, per-
che sono questi uomini e 
queste lotte che hanno fatto 
levitare il movimento rlvolu-
zionarlo e create le premes-
se per la vittoria del 1959 

Girdn e la storia della a pri
ma disfatta dell'lmperialismo 
yankee in America Latina». 
L' invaslone mercenaria dl 
Bala dei Porcl del 19 aprile 
1961 e ricostruita in tutte le 
sue fasi salient! dal giovane 
Manuel Herrera, 11 quale si 
e awalso delle testimonialize 
dei protagonist!, millzianl e 
soldati che parteciparono al
ia battaglla, degli abitanti dl 
Playa Girdn e Playa Larga do
ve gli oltre duemila merce
nari, sbarcati con l'appoggio 
dl navi e aerei USA, furono 
annientati e fattl prigionleii. 
Gran parte del materiale uti-
lizzato per la realizzazione 
del film e quello stesso gira-
to nel 1961 nelle settantadue 
ore dl battaglla. Le parti ri-
costruite spesso con la parte-
clpazione degli stessi uomini 
che dell'epica lotta furono 1 
protagonist!, si amalgamano 
perfettamente con 11 materia
le di repertorio, si da riceve-
re quasi l'lmpressione di un 
film girato in presa diretta, 
dal vivo. Un documento. in 
deflnltiva, di rara efficacia 
emotiva e di notevole valore 
storlco. 

Nello stesso fllone dei tre 
film sopra cltati si pud Inse-
rire, riteniamo, anche la piu 
recente opera di Santiago Al
varez ...e il cielo fu preso 
d'assalto, decumentario lun-
gometraggio che muovendo 
dal viaggio dell'anno scorso 
di oltre due mesi e mezzo di 
Fidel Castro in Africa e nei 
paesi del campo socialista, co-
stituisce in certo qua! modo 
la conclusione ideale della 
storia di Cuba, e non solo di 
Cuba, fino ai giorni nostri. 
E*. quella di Santiago Alva
rez, un'opera non solo di e-
saltazione deiraffermarsi del
la rivoluzione socialista In 
Cuba, ma e soprattutto del
la superiorita del socialismo, 
della sua forza creatrice e di 
liberazlone deU'umanita dal 
giogo del blsogno e della do-
minazione imperialista. H 
viaggio di Fidel, diventa, nel 
film di Alvarez il fllo con-
duttore per un discorso am-
pio e profondo sulla lotta del-
1'umanltA per la sua emanci-
pazlone e affermazione con il 
formarsi e consolidarsi della 
societa socialista, simbolizza-
ta dalla vita, e llneluttabjle 
sconiltta dell' imperialisroo, 
delle forze della conservazio-
ne e guerrafondale. simbolo 
di distruzione e di morte. 

Ilio Gioffredi 

le prim 
Musica ' 

Giapponesi alia 
Filarmonica / 

Due serate giapponesi, mer-
coledl e glovedl, all'Ollmpico 
con l'Hlan Gakaku-Kal. Ga-
kaku signifioa «musica raffl-
nata» e Helan e 11 perlodo 
(dal IX al XII secolo dopo Ori-
sto) in out easa a Kioto fu co-
dlflcata In mod! e forme che 
sono rimasti in sostanza inva-
rlati fino a oggi. II vanto di 
queat'arte e quello dl essere 
stata aesolutamenbe arJstocra-
tica, di essersi sottratta ad 
ogni possibilita dl fruizione 
popolare: essa ha infatti sem
pre accompagnato cerlmonle 
di corte o rlti saori. 

II gakaku e pratlcato da vir
tuosi — tutti con vestiti del-
l'epocft Helan — di antlchi stru-
mentl giapponesi: flautinl di 
varlo tipo, il koto e 11 biwa 
(entrambl a plzzlco), gong e 
tamburi. Ess! producono una 
musica dlstlllata basata su uni
son! del fiatl (che per6 si as-
sestano tonalmente soltanto 
dopo fatlcosl portamenti), su 
lunghl pedali suirintervaHo dl 
seconda, su un sobrio uso del
la perousslone, sulla struttura 
portante del slstema pentato-
nico, che condlziona 11 tutto 
con molta dlscrezlone; e le 
danze sono caratterizzate da 
movlmenti slmmetrici per lo 
plu assal lentl. 

Si tratta, In deflnltiva, dl 
una forma d'arte sospesa In 
una sorta dl estatlco lmmobl-
llsmo e che trova molta dlffl-
colta a suscitare una reale 
emozlone nell'ascoltatore occi-
dentale, abituato per tTadlzio-
ne a una musica costrulta sul
la varieta eplsodlca, sul con-
fcrasto dlalettico del temi. sul-
l'amplezza delle modulazlonl, 
sulla moltepllclta del tlmbrl. 

Eppure 6 Indubblo che e au* 
tentlca arte anche quella del-
l'Heian Gakaku-Kal e che. dle-
tro di essa, e un prezioso pa* 
trlmonlo storlco, culturale e 
ideale; per cui spettacoli co
me questi sono gradltl e utl-
llsslml, se non altro perchfe 
fanno pensare, e perche" cl ri-
cordano che 1 valor! del no
stro eurocentrismo non sono 
per definlzione ne gli unicl, 
n6 gli assolutl, n6 1 mlgliorl 
nel grande panorama della 
oreativita umana. 

H pubblico ha mostrato di 
apprezzare molto l'lmpegno 
dei muslcisti e dei danzatori 
giapponesi ed e stato misurato 
negll applausl (non In quell! 
final!, perd) forse soltanto per 
non rompere 11 ollma rituale 
che awolge lo spettacolo. 

vice 
Cinema 

Triplo eco 
Anno 1942, nelle campagne 

d'Inghilterra: Alice, una don
na che vive sola (il marito e 
stato fatto prlgioniero da! 
giapponesi, sul fronte del Pa-
cifico) diventa l'amante di 
Barton, giovane recluta; ce
stui poi diserta, e Alice gli da 
asilo, ma costringendolo a ve-
stlrsi di abitl femminili, e a 
fingersi sua sorella. A parte 
i motivi di prudenza, e'e nel-
l'atteggiamento di Alice una 
sorta dl oscura rivaisa, una 
forse inconscia volonta di sog-
giogare il ragazzo. Le cose si 
complicano quando un ser-
gente di passaggio, Arthur, 
rozzo e assatanato quanto e 
possibile, si mette a corteg-
giare (in perfetta buona fe-
de) 11 Barton in gonnella. Que
sti, un po' per ripicca verso 
Alice, un po' — cosl dice — 
per <t vendicaral dell'eserci-
to», accetta di andare con 
Arthur a un ballo natallzio, 
ma la rischlosa beffa si ro-
vescia su di lui. Fuggitivo, e 
ormai scoperto come dlser-
tore, 11 giovane, appena cat-
turato e svlllaneggiato dal ser-
gente, cade sotto i colpl del 
fuclle da caccia imbracciato 
da Alice. 

Ma perche Alice uccide Bar
ton? Per risparmiargll ulte
rior! umlliazlonl e sofferen-
ze, rispondera lo spettatore 
comune, che ha gla asslstito 
alia soppresslone dl un pove-
ro cane malato. II regista bri-
tantiico Michael Aptcd, al suo 
esordio nel lungometraggio 
(ma con una notevole attivita 
televlsiva dietro le spalle), 
ha voluto presumlbllmente 
caricare di signlflcatl piu am-
bigui e sottili quel gesto, cosl 
come tutta Tepisodica prece
dente. Bisogna per6 dire che 
lo stile della rappresentazio-
ne, sobriamente realistico, 
sulla linea grosso modo del 
free cinema e della scuola do-
cumentarisUca d'oltre Mani-
ca, non e il piu adatto a rile-
vare certe sfumature; men-
tre, per contro, da vigoroso 
spicco a sequenze come quel
la (molto pregevole) della fe-
sta di Natale, dove si espri-
me senza mezzi termini tutta 
la tristezza, la volgarita, la 
disumanlta della vita di guer-
ra e di caserma. La oontadi-
na Alice e il soklataccio Ar
thur sono pure due forti ca-
ratteri. sebbene non nuovi, 
anzi dl stampo quasi classi-
co. Mentre la rigura di Bar
ton fa maggiormente le spe-
se d'una certa dose di artifi-
cio intellettualistlco, che ' e 
forse non tanto della regia 
quanto della scenegglatura 
(dl Robin Chapman, da un 
romanzo di H. E. Bates). No
tevole l'interpretazione di 
Glenda Jackson (dopoiata co
me al solito dalla brava Rita 
Savagnone), efficaci Oliver 
Reed, Brian Deacon e 11 oon-
tomo. La fotografia a colori 
e congrua alia struggente ma-
linconia del paesaggio. 

ag. sa. 

Concerfi di Santa Cecilia: 
i lavoratori in agitazione 
L'aawmblea del lavoratorl 

della gestione autonoma dei 
concertl dell'Accademla nazlo-
nale di SanU Cecilia ha de-
ciso lo stato di agitazione del
la categoria per protestare 
contro «l'aasurda situazione 
dl dlaagio in cul versa VEnte». 

L'aawmblea ha inoltre ctaie-

sto rintexvento del Mlnlstero 
del Turismo e dello Spetta
colo «per scindere le sort! 
della gestione dei concertl da 
quelle dell'Accaderaia e co
munque per precisare le ri-
spettive sfere di competenza » 
che, secondo raaaemblea, so
no all'orlglne dell'attuale sta
to dl dlMgta. 

II passo .. 
dell'assassino 

Potremmo definlre II pas
so dell'assassino dl Sidney 
Hayers un <tfllm di quality* 
della cinematografia tnglese, 
come lo e, per esemplo, Rose 
rosse per il demonio dl Peter 
Sykes, recenslto lerl su que
ste colonne. Pur nei llmltl lin
guistic! del « genere »„ // pas
so dell'assassino (inter pre ta-
to da Joan Collins, James 
Booth, Ray Barret, Tom Mar
shall e Slnead Cusack) supe-
ra la rappresentazlone del 
puro meccanlsmo del thril
ling per offrire uno spaccato 
della media borghesia Ingle-
Be, - reazlonarla, biecamente 
moralista e «assasslna nata», 
come si evince non solo da 
una slgnlficatlva battuta ma 
dal comportamento dl perso-
naggi esemplarl. 

II film a colori dl Sidney 
Hayers mostra come 11 sadl-
smo di un manlaco sessuale 
abbia le radicl nella stessa 
societa benpensante, la qua
le, quando si presenta l'occa-
sione, rlvela inequlvocabll-
mente la sua vlolenza e la 
tranquilla premedltazlone del
le sue «idee » omlcide. E' co
sl che un tlpico «interno 
borghese» pu6 trasformarsl 
improwlsamente In una ca
mera di tortura: una innocua 
famlglia, vittima della follia 
omlclda dl un manlaco ses
suale, decide dl raplre, se-
questxare In cantina, tortura-
re e pol ammazzare come una 
bestia, 11 « mostro » rllasciato 
dalla polizia per mancanze 
dl prove, prove che 1 perse
cutor! avranno modo dl for
nire alia loro cosclenza di 
giustizierl. 

Le ovvleta e le lngenulta 
del racconto sono In parte rl-
scattate dalla chiarezza del-
l'impostazione narrativa che 
libera, attraverso 11 contrap-
punto del llndore domestlco 
con la bestlalita, le lmmagl-
nl dl un Inquletante racconto 
Ideologico. 

7 belve venute 
dalla Cina 

Nonostante le sltuazionl dl 
questi film cinesl (dl Hong 
Kong) siano sempre le stesse 
(soprattutto la meccanica dei 
combattimenti), 11 loro «sti
le » muta senslbilmente da 
un prodotto all'altro. Si trat
ta, indubbiamente, dl una cl-
vetteria estetlcoorlentale, che 
sta a dimostrare come l'alie-
nazione, nei paesi altamente 
industrializzati, possa essere 
anche dlstrlbulta In confe-
zioni accattivantl che testl-
moniano la a fantasia» ine-
sauriblle dei cineastl. 

7 belve venute dalla Cina 
— centrato sulla vendetta di 
un ragazzo, apparentemente 

debole, Kun, erede di una mi-
sterlosa tecnlca dl lotta chia-
mata della « mano f redda » — 
si distingue dagli altrl pro
dotti per una particolare af-
fettazione della recitazlone, 
per il clima favollstico, tea
trale e quasi surreale del rac
conto, e per certe accentua-
zionl ironiche le quali, tut
tavia, rimangono prigloniere 
della struttura decisamente 
«eroica» delle avventure. Di
retto, a colori, da Hsu Tie-
Ho (con Peng Hal, An Ping 
e Hosu-Su), il film mostra, e 
non per la prima volta, delle 
donne impegnate nel karate, 
le quail hanno modo di rive-
lare plenamente la loro gof-
fagglne non certo corretta dal
la mancanza degli abiti. 

r. a. 
La morte negli 

. occhi del gatto 
Confezionato con gratulto 

garbo formale, questo giallo 
orrorifico firmato da Antho
ny M. Dawson (al secolo An
tonio Margheriti) propone un 
insipldo cocktail dei fonda-
mentali element! del genere 
in questione: il tetro maniero 
con la sua terribile leggenda, 
l'aristocratica stirpe di pazzl 
vampiroidi tradita da un gat
to diabolico e sornione, tom-
be chlassose e bare malfer-
me, cadaveri ambulant! con 
strascico di sadici topolini. 

Insomroa, ce n'e per tutti i 
gusti, tranne per chi ama 
Vhorror, deturpato qui da 
luoghi comunl ad effetto di-
sposti alia rinfusa, fonti di 
un umorlsmo del tutto invo-
lontario. La trama evane-
scente viene cosl sosplnta fa-
ticosamente aH'agognato epl-
logo, quasi a forza di calci nel 
sedere. I plu colpiti dal dra-
stico prowedimento, alia fine, 
sono gli stessi tramortitl In
terpret!, tra i quali primeg-
giano Hiram Keller, Jane Bir-
kin, Serge Gainsbourg e Ve-
nantlno Venantini. 

d. g. 
Folk 

Riccardo Marasco 
Gli daremo il vino alloppia-

to e il titoio di un recital di 
* canti, sberleffi e laud!» che 
il simpatico folkstnger tosca-
no Riccardo Marasco presen
ta con successo dall'altra sera 
sul piccolo palcoscenlco del 
Teatro «La Ringhierai. 

Promotore di una restauxa-
zione del patrimonlo musicale 
popolare toscano, Marasco ri-
propone — tramite il recupe-
ro dl una sempre viva tradi-
zione orale legittiinata da pre-
ziosi document! — laud! rina-
scimentali e canti camascia-
leschi sulla falsariga della lo
ro originaria matrioe musica
le e culturale, riacquistata a 
prezzo d! rigorose ricerche. 
Personaggio multiforme. Ric
cardo Marasco rlda vita sulla 
scena ad uno spirit© popolare 
sottile e mai estinto, animan-
do le sue storle con una vero-
simlglianza emozionale straor-
dinariamente suggestlva. Con 
le maschere dl un antico giul-
lare, egli spraiA attraverso 
un repertorio vark> e comples
so. traendone umorl intensl e 
discordant!.. Gift lo sguardo 
deU'anarchlco Pietro Gori e 
la celeberrima Maremma ama-
ra rlvivono. nella sua voce e 
nella sua chltarra, con primi
tive. soffocate aensaxtonl: Ma
rasco interpreta 11 suo mondo 
xdatatoft con grande senslbl-
llta, offrendo al pubblico un 
«vinos tutt'altro che AOop-
piato. Si replica, 

d. g. 

Mostre a Roma 
1 ' 

La distanza 
dal paesaggio 
di Ruggero 

Savinio 
Ruggero Savlnlo - galla-
rla « II Gabblano », via del* 
la Frezza 51; fino al 12 giu
gno; ore 10-13 e 17-20. 

Per Ruggero Savlnlo che 
espone, a Roma, con presen-
tazione di Roberto Tassl, quln-
dlcl pltture 1971-72, il rap-
porto con la realta e diffici
le, lntrlcato, quando trovato 
sublto perduto, ma assal one-
sto plttoricamente e moral-
mente. H suo lirlsmo, fortis
simo, sta nella tensione verso 
l'oggettivlta emblematlcamen-
te espressa con una specie 
dl mlsurazione della ((distan
za dal paesaggio » (1 titoli dei 
quadrl, una volta tanto, sono 
verltlerl). Tassl sottollnea il 
valore poetlco dello spessore 
delle lmmaginl naturall dl-
pinte da Savinio e le mette In 
relazlone con altre dl Forglo-
11, Tornabuonl e Gucclone. 

I paesaggl sembra che Sa
vinio se II costrulsca con un 
colore pietriflcato ma che non 
toglie all'immaglne il suo va
lore di sogno, dl vlslone e dl 
fantasmagorico. Pletrale car-
siche o sarde, luoghi lunarl, 
depositl vulcanlcl. scarlchi 
seccati di Industrie chlmlche: 
a questo s! deve pensare se 
si vuole trovare una relazione 
concreta per la materla-colo-
re usata dal pittore. Qua e 
la una larva umana fatta del
la stessa materia del paesag
gio. A una di queste figure. 
la piu individuata, Savinio 
da il nome del poeta tedesco 
HSlderlin (dice Tassl: «11 ve-
ro viaggio che H61derlln com-
ple attraverso l*Europa per 
tornare In Germania e il sim
bolo vissuto, sofferto glomo 
per glorno, flslcamente rea-
lizzato. del lavoro del poeta, 
della nasclta e dell'apparizlo 
ne della poesia»). 

Ce da domandarsl come mai 
questa tensione verso 11 pae
saggio dia un'immaglne cosl 
materica, in fondo ancora co
sl «Informale». Si puo ri-
spondere che, forse, alia de-
terminazlone intellettuale del
la tensione si unisce una si
tuazione di vita Incerta, tur-
bata. anslosa. Spesso Savinio 
sembra posare lo sguardo su 
un'oggettivita come un pla-
neta misterloso, ed e tale la 
emozlone che mantlene la di
stanza dal paesaggio proprio 
per capire e decidere 11 tipo 
d'Lntervento (ci sono curlosa-
mente sltuazionl esistenzlali 
a alia Francis Bacon» calate 
nei paesaggi «marzianl» di 
Max Ernst). E tutta la fati-
ca e 11 dramma di vivere e 
avere una tensione verso qual-
cosa lascia un'impronta piu 
nella materia che neli'imma-
gine (1 quadrl sono grandl 
quasi per a entrarci» e « cam-
mlnaren). Nella slncerlta di 
questa situazione poetlca Ce 
un rischlo grosso: la pietrifl-
cazione deU'indefinito e de! 
mlstero. 

La donna 
simbolo 

di Gjelosh 
Gjokaj 

Gjelosh Gjokaj - Oalleria 
c Artigiarte », via della Pel-
llcccia 17; fino al 10 giugno; 
ore 10/13 e 17/20. 

Espone a Roma, dove vive 
da alcuni anni, il pittore jugc-
slavo Gjelosh Gjokaj: grafica 
e disegni rlcchl ed elaborati, 
su tela, come pltture. E* un 
pittore che da formalmente al 
segno un valore pari a quello 
che gli informall attrlbulscono 
alia materia e al gesto. Que
sto valore del regno da eri-
denza alle forme di un lirlsmo 
visionario che ha radici nel 
surrealisms dl Marc Chagall 
e Krsto Hegedusic, nella pit-
tura metaf isica di Carra e De 
Chirico. Le lmmaginl sono em-
blematiche di situazioni umane 
di annunciazlone, di volo libe-
ro, di caduta. Le figure del
la speranza e del dolore sono 
prevalentemente femminili: la 
testa e una specie di fulcro 
poeUco, sia essa vivente sia 
frammento come di scavo. 

L'energia di quel che e po
polare e deU'infanzia albane-
se-Jugoslava aiuta rimmagina-
zlone a «decollare»: e par 
questo, credo, che Gjokaj ama 
molto lo Chagall pittore degli 
innamoratl che, volano su Vi
tebsk e degli ubriachl le co! 
teste volano gioiosamente nel
le stanze aperte sulla Russia o 
su Parlgi. Nelle teste dl don-

. na curiose, allarmate, con soe-
ranae accese o spente, con dol-
cezza e patetico blzantlno. te
ste di desideri irrealizzati o 
repress!, teste spiccate dal bu-
sto per grandl violenze, ft 11 
meglio grafico di questo pit-
tore che pud crescere poeti-
caroente quanto piu sviluppe-
ra il suo senso costruttivo-
emblematlco sulla esperienza 
della vita attuale. 

Dirio Micacchi 

LEGGETE 

Rinascita 
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