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Spoleto: in 
pericolo la 

stagione dello 
Sperimentale 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 2. 

E' in pericolo. per quest'an-
no, a Spoleto la stagione del 
Teatro lirico Sperimentale « A. 
Belll» che. proprlo nel pros-
si mo settembre. avrebbe do-
vuto celebrare il ventlclnque-
simo anniversario della istltu-
alone. 

Due sono le raglonl che nel-
Ie ultime settimane sono so-
praggiunte a mettere in forse 
la stagione ed entrambe sono 
col legate al nuovo provvedi-
mento adottato dal Ministero 
dello Spettacolo per la ri-
strutturazione della attivita 
sperimentale nel settore lirico 
sostenuta dallo Stato. In for-
za di questo provvedimento, 
come abbiamo gia pubbllca-
to. la attivita llrica sperimen
tale sara svolta esclusivamente 
sotto la responsabllita della 
Associazlone lirlca e concerti-
stica (AS.LI.CO) di Milano e 
della Istituzlone Teatro Liri
co Sperimentale « A. Belli » 
di Spoleto. Essendo stata fls-
sata in sei mesl la durata 
dei corsi di preparazione e 
non essendo stato sino ad ora 
adottato al riguardo alcun 
provvedimento finanziario, 6 
chiaro che. stando alle nuove 
norme, non sara possibile per 
quest'anno dare pratica attua-
zione al provvedimento. 

Da qui, per ragioni finan-
zlarle ed organizzative, ii peri
colo di vedere «saltare» la 
tradizionale stagione che i di-
rigenti dello Sperimentale, per 
celebrare in qualche modo il 
XXV della istituzione. stareb-
bero studiando di sostltuire 
con un programma ridotto da 
mettere in scena. come di con-
sueto, nel mese di settembre. 

g. t. 

Peggiorate le 
condizioni di 

Louis Armstrong 
NEW YORK, 2. 

Da questa mattina (nel po-
meriggio, secondo l'ora ita-
liana) le condizioni di salute 
di Louis Armstrong hanno 
fatto registrare un preoccu-
pante peggioramento. II mu-
sicista respira con molta dif-
ficolta e i sanitari dell'ospe-
dale Beth Israel hanno do-
vuto metterlo sotto la tenda 
ad ossigeno. 

del 
Festival 

cinema 
albanese in 
Jugoslavia 

PRISTINIA (Jugoslavia). 2. 
Nella citta di Pristinia, ca-

poluogo della regione del Kos-
sovo, abitata in prevalenza 
dal gruppo etnico di origine 
albanese, 6 stato inaugurato, 
ieri sera, un Festival del ci
nema albanese. E' la prima 
volta che questa cinemato-
grafia si affaccia in Jugosla
via, dopo la fase di riappaci-
ficazione cominciata un paio 
di anni fa e che sta per sfo-
ciare nella nomina reciproca 
di rappresentanti diplomatic! 
a livello di ambasciatori. 

Al Festival partecipa anche 
un folto gruppo di cineastl 
albanesi insieme con 1 regi-
sti Enri Keko e Victor Cika. 
e gli attori Sader Prosi ed 
Edi Ljuurasa che interpreta-
no le parti principal I nel 
film La vittoria sulla morte 
presentato ieri sera. 

La serata inaugurate della 
manifestazione ha visto un 
eccezionale afTlusso di spetta-
tori 1 quail, durante tutta la 
proiezione. hanno applaudito 
calorosamente il film che rac-
conta la storia della guerra 
partigiana albanese. 

Vasto consenso per il musicista veneziano 

Vivace in Francia 
la presenza di Nono 

Thrilling 
zoologici 

Dopo le lucertole, i galli a nove code e gli uccelli cristallini, 
ecco che arriva c La tarantola dal ventre nero > ultimo nato dei 
thrilling zoologici all'italiana, un filone in continua ascesa. 
Interprete del film, diretto da Paolo Cavara, e la bella attrice 
Barbara Bouchet (nella foto in posa statuaria) che fa sfoqgio, 
come se non bastasse, anche di un bellissimo pastore tedesco 

Un «f?e Lear» da Bucarest 
alia Rassegna degli Stabili 

FIRENZE. 2 
8 settembre. presentato dal 

Teatro Stabile di Genova con 
la regia di Luigi Squarzina, 
aprira martedi prossimo sei 
aprile. la settima Rassegna in-
ternazionale dei Teatri Stabili. 

D programma della Rasse
gna e stato frattanto arricchi-
to di un altro spettacolo. Si 
tratta del Re Lear di Shake
speare realizzato dal Teatro 
Nazionale < Caragiale » di Bu
carest, per la regia di Radu 

Penciulescu. che sara dato il 
2l e 22 aprile in collaborazione 
con il < Premio Roma >. , 

Si tratta di una messa in 
scena nella quale Penciulescu 
ha trasposto Pesperienza dei 
suoi contatti con i gruppi tea-
trali del toff-off Broadway* 
e particolarmente con il « Li
ving Theater * (di cui ha vis-
suto molto da vicino gli ulti-
mi momenti di vita teatrale). 
Penciulescu ha cercato di in-
serire Lear nel suo tempo, si-
tuandolo cioe nella storia. 

Stasera a Dublino 
r«Eurocanzone » 

OUBLINO - Queila %mra a Duolino, grand* scontro a livello continental* delle ugola d'oro 
della musica leggera: ti svolge infatti I'annuale Festival della canzone dell'Eurovisione. 
Par I'ltalia e in gara Mattlmo Ranitri. Nella foto: Angela Farrell e Clodagh Rodgers, che 
rappresentano rispettivamente I'lrlanda • la Gran Brefagna e che vengono indicate coma 
I* favoritiislme di questa edizione 

L'ORTF ha presentato 
«Canto sospeso» mentre 
a Nancy e andata in sce
na una nuova versio-
ne di «intolleranza» 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 2. 

Due opere di Luigi Nono 
nello spazlo di pnchl giorni: 
il Canto sospeso, eseguilo nel
la sede dell'ORTF (Radio-tele-
visione francese) dall'Orche-
stra filarmonica e dal cori 
della stessa ORTF sotto la di-
rezlone del maestro Constant, 
e — come gia abbiamo pub-
blicato — Intolleranza '71 al 
Gran teatro di Nancy. 

Se si eccettuano le riviste 
e i giornali progressisti, ol-
tre alia sempre attenta rubn-
ca culturale del Monde, la 
stampa borehese ha preferi-
to schivare la musica e soprat-
tutto la problematica di No
no: e non c'e da meravigliar-
sene. Non e stato forse Cha-
ban Delmas a dire, qualche 
mese fa, che ognl tentativo 
di associare cultura e politi-
ca era « ignobile »? 

A Nancy, citta dell'est, 
quindl di emigrati, di sradica-
ti. il pubblico e stato di un 
avviso diverso da quello del 
presidente del consiglio ed ha 
tributato un'accoglienza trion-
fale ad Intolleranza '71 (l'at-
tualizzazione della data, volu-
ta da Nono, dichiara la con
tinuity dei problemi e delle 
lotte). 

A proposito di questa «sco-
perta », sia pure fatta alia pe-
riferia della Francia, Le Mon
de ha parlato di Nono come 
di uno dei piu grandi musici-
sti contemporanei. E sempre 
Le Monde, qualche giorno 
prima, riferendo sulla prima 
esecuzione di Canto sospeso 
a Parigi, aveva scritto che 
« poche opere contemporanee 
sono cosl sconvolgenti come 
questa». tessuta sulla trama 
delle Lettere dei condannati 
a morte della Resistema eu-
ropea, dove strumenti e co
re e voci soliste riprendono 
a turno il canto che sembra 
morire, in una continuity di 
effetti di una eccezionale al-
tezza e di una intensita emo-
tiva che lascia senza respiro. 

Purtroppo l'esecuzione della 
Orchestra filarmonica della 
ORTF. nonostante gli sforzi 
del maestro Constant, e stata 
distratta, come se la portata 
musicale di Canto sospeso 
fosse troppo al disopra e al 
di la della comprensione de
gli orchestrali. II che fortuna-
tamente non ha impedito alia 
critica, quella piii attenta. di 
cogliere questo straordlnario 
messaggio d'amore e di luce 
lanciato sulle tenebre dell'Eu-
ropa degli anni Quaranta. 

a. p. 

Sindocolisti 
ungheresi 

dello spettacolo 
in visifa in Italia 

Una delegazione della Con-
federazione dei sindacati del-
l'arte e della cultura unghe-
rese. composta del signor Im-
revas. presidente della Con-
federazione, del maestro Ja-
nos Kerkes, direttore del Tea
tro deU'Opera di Budapest e 
presidente del Sindacato mu-
sicisti, del regista Laszlo Ra-
nody. presidente del Sindaca
to cineasti. della signora Mag-
da Kazimlty, capo servizio or-
ganizzazione della Confedera-
zione, su invito della FTLS-
CGIL, ha in questi giorni 
compiuto un viaggio di la-
voro e di studio in Italia an
che alio scopo di stringere 
rapporti di collaborazione tra 
i due paesi. 

La delegazione ha avuto nu-
merosi incontri con autori. 
registl, musicisti. e persona
lity del mondo culturale ita-
liano. Incontri che sono ler-
minati con il rinnovato im* 
pegno da parte di entrambi 
ad una masrgiore collabora
zione per una produzione co-
mune. specialmente in campo 
cinematografico e televisivo. 

I rappresentanti ungheresi. 
nel corso della visita, si sono 
recati al Centro di produzio 
ne della RAI-TV. in alcuni 
studi cinematografici e al 
Teatro deU'Opera. prendendo 
contatto con le maestranze e 
con I rappresentanti sindacali 
di azienda, e discutendo con 
loro dei problemi connessi ai 
rapporti di collaborazione e 
scambio di spettacoli nel cam 
po del teatro, del cinema, del 
settore musicale e della tele 
visione. 

Al termine degli incontri e 
stato formulato un accordo 
di collaborazione tra i due 
sindacati «che riconferma — 
si legge in un comunicato del
la FILS — la necessita di pro-
muovere scambi di delegazio 
ni a livello di base e tra le 
rispettive categoric e che im-
pegni le rispettive organi zza-
zioni a fornire la necessaria 
assistenza ai lavoratori e agli 
artisti che per motivi di la 
voro si rechino in uno dei 
due paesi». 

«E' inoltre necessarlo — 
conclude il comunicato — In 
tervenire nelle sedi piu op
portune per uniformare gli 
accord! di collaborazione e di 
coproduzione cinematograflca 
alle esigenze piu general! di 
cresclta civile dei lavoratori». 

Dopo sei mesi di repliche 

A Genova 
«Hair» 

censurata 
Imposti tagli e modifiche alio spettacolo che 
e stato vietato ai minori di diciotto anni 

GENOVA, 2. 
Dopo duecentodiclassette re

pliche svoltesi in quindicl 
citta d'ltalla senza dare fa-
stidlo a nessun supercensore, 
Hair — con l'eccezione di un 
eplsodio verificatosi in Sarde-
gna — la commedia musica
le e incappata a Genova nel
lo zelo di un commissario dl 
polizia e del sostituto procu
rator della Repubblica. Ma
rio Sossi. 

Le prime avvisaglie della 
« guerra della morale» con 
tro Hair si sono avute gia la 
sera della « prima», martedi 
scorso al Teatro Alcione. Un 
funzionario della Questura, 
tale dottor Rossi, e interve-
nuto prima dell'inizio dello 
spettacolo e ha preteso che 
gli attori non rivolgessero al 
pubblico l'invlto consueto a 
partecipare al gran ballo col-
lettlvo finale. L'imposizione 
del commissario — anche per 
quieto vivere — 6 stata ac-
colta; ma la vicenda non si e 
conclusa qui. 

Infatti, la sera successlva 
il commissario Rossi e tomato 
in teatro, questa volta accom-
pagnato dal sostituto procu
rator e da un ufficiale dei 
carabinieri. Al termine della 
prima parte dello spettacolo 
il dottor Sossi 6 salito dietro 
al palcoscenico e ha minaccia-

to rincriminazione e rarresta 
Immediate degli attori e del 
dirigenti della compagnia se 
non fossero state eliminate 
alcune battute da lui rltenu-
te oscene e offensive nei con
front! della religlone. 

Numerosi attori non vole-
vano assolutamente accettare 
questo nuovo intervento cen-
sorio, perche non potevano 
riconoscerne la fondatezza, 
dato che in sei mesi di repli
che nessuno aveva flnora ri-
tenuto lo spettacolo incrimi-
nabile; alia fine, per6, la 
compagnia, dopo aver ascolta-
to il parere di un legale, ha 
deciso di modificare alcune 
battute e alcune . sequenze, 
di abbassare ulteriormente le 
luci in occasione della famo-
sa scena di nudo e di accetta
re il divieto dello spettacolo 
per i minori di diciotto anni. 

Da giovedl sera, quindi, 
Hair appare sulla scena del-
l'Alcione pesantemente cen
surata e sotto la vlgilanza 
di funzionari della Questura. 
II sostituto procuratore Sos
si ha intanto deciso. forse per 
non farsi rinfacciare di non 
aver compiuto diligentemente 
il proprio dovere, di inviare 
un dettagliato rapporto alia 
Procura della Repubblica di 
Roma, dove Hair era stato 
rappresentato in « prima ». 

Comunicato della Commissione tealro 

No del PSI alio 
spettacolone 
air Argentina 

La Commissione teatro del 
PSI. riunitasi ieri sotto la pre-
sidenza dell'on. Beniamino Fi-
nocchiaro. responsabile della 
Sezione cultura del partito. ha 
approvuto al termine dei suoi 
lavori un documento nel quale 
si afferma che «constatata 
l'ambiguita di alcuni orienta-
menti emersi sul problema 
dello Stabile di Roma, ambi-
guita confermate dalle dichia-
razioni rese ad organi di stam
pa da un attore. membro del
la Consulta teatrale democri-
stiana », la Commissione c ri-
tiene di dover chiedere ai 
propri interlocutori politici che 
il discorso relativo a tale 
ente sia ricondotto entro i li-
miti di una competenza deci-
sionale. che leghi qualsiasi 
ipotesi operativa al momento 
successivo alia fase istituzio-
nale. ancora in corso. 

€ La Commissione ritiene ne-
gativo l'avvio di qualsiasi at
tivita teatrale nella rinnovata 
sede dell'Argentina prima del
la definizione dei problemi 
connessi alio statuto e al nuo
vo assetto dell'ente ». 
" Preso atto delle notizie di 
stampa apparse sullo spetta
colo programmato per la fine 
di aprile all'Argentina, la 
Commissione teatro, c pur non 
volendo farsi coinvolgere in 
giudizi o apprezzamenti criti-
ci sulle persone. sottolinea la 
inopportunita politica — pro-
segue il documento — di uno 
spettacolo inaugurale, che in 
vesta una compagnia privata 
della responsabilita di dare vi
ta all'attivita del teatro pre 
scindendo dalla ristrutturazio-
ne dell'ente e dalla formula-

zione di un programma orga-
nico >. 

La Commissione, denuncia-
te «le manovre intese ad ot-
tenere l'erogazione di 108 mi-
lioni dalla presidenza del Con
siglio per la realizzazione del-
l'iniziativa al di fuori di un 
preciso riferimento legislativo 
teatrale, conferma la sua op-
posizione al costituirsi di qual
siasi forma di ipoteca cultura
le sullo Stabile di Roma, giu-
dicando aberrante il proposito 
enunciato di discriminare tut-
to il teatro in qualche modo 
impegnato sui grandi temi del
la realta contemporanea >. 

Dopo aver considerato le 
< particolari difficolta in cui 
si muovono gli Stabili e le 
compagnie autogestite. ed il 
vuoto direzionale creatosi in 
molti enti. in modo particola-
re neH'ETI». il documento 
riafferma < le esigenze di uno 
sviluppo del teatro pubblico su 
base regionale. dell'assorbi-
mento neil'area del teatro pub
blico delle compagnie autoge
stite, di una maggiore autono-
mia per i gruppi spontanei e 
di ricerca. le cui attivita sono 
attualmente relegate nei ghet-
ti di improwisati circuiti >. 

c In questo contesto e da col-
locare la problematica dello 
Stabile di Roma, che deve co-
stituire oggetto — conclude la 
Commissione teatro del PSI — 
di meditazioni e di tempestive 
decisioni degli organi direttivi 
della citta. delle forze politi-
che e sindacali. delle associa-
zioni cultural]' e non gia di ini-
ziative decisionali di attori e 
di compagnie ». 

Accademia 

d'arte 

drammatica: 

esercitazioni 

degli allievi 
Proseguono al Teatro Studio 

« Eleonora Duse » di Roma le 
esercitazioni pubbllche del cor
si dl interpretazione scenlca 
degli allievi deU'Accademia na
zionale d'arte drammatica 
k Silvio d'Amico ». Dopo La lo-
candiera di Carlo Ooldonl, 
esercltazlone a cura di Mario 
Misslroll (dove, nei ruoli prin
cipal! e secondarl, si alterna-
vano fino a quattro allieviat-
tori), gli allievi del secondo e 
terzo anno, guldati da Paolo 
Giuranna. hanno presentato 
quattro brevl pi&ces del teatro 
contemporaneo: La piu forte 
dl Augusto Strlndberg, Cant-
cola di Rosso di San Secondo, 
Sogno (ma forse no) di Luigi 
Pirandello e Lo spione (da 
Terrore e miseria del terzo 
Reich) dl Bertolt Brecht. 

« Nonostante la casualita del 
raggruppamento — scrlve Giu
ranna in una nota del pro
gramma — e da rilevare non-
dlmeno come 1 quattro testi 
riuniti per l'esercitazlone pro-
spettano un'affinita di conte-
nuti e un comune denomina-
tore stilistico, indlvlduabile 
nel legame che apparenta il 
"grottesco" italiano all'espres-
sionlsmon. Ci sembra che la 
tesi di Giuranna sia davvero 
indifendibile. soprattutto nella 
pretesa di conslderare Terrore 
e miseria del terzo Reich un 
testo espre&sionista. proprio 
quando il teatro di Brecht 
(persino le sue prime opere) 
e ormai considerato dalla cri
tica illumlnata come la piu 
forte reazione al movlmento 
espressionlsta. In secondo luo-
go. il « grottesco » italiano non 
sembra avere molti puntl dl 
contatto con 1'espresslonismo, 
e in particolare con quello 
scandinavo. 

Alia prova del palcoscenico, 
nel contesto delle quattro eser
citazioni, Lo spione ci e sem-
brato 11 piu vitale. 11 piu con* 
vincente anche perch*, guar* 
da caso. era «recitator> con 
piu efficacia. Con questo vo-
gllamo dire che 1 saytgi dl re-
citazione degli allievi non de-
vono necessnriamente configu-
rarsi come astratte esercita
zioni accaoemiche su testi 
« quslsiasi ». ma che I testi pos-
sono anche essere scelti e « re
cital I » non come « pretestl » 
ma proprio in lunzinne della 
loro intrinseca validlta sceni-
eo-ld»ologic«. test! mediocri o 
!ontan» dalla nostra seasibilita 
culturale «anrhe se di autori 
altrimenti important!) finisco-
no cioe per essere recltati 
mediocremente. Tra gli allievi, 
da citare Fabrizio Moresco, 
Maria Lufsa Berio, Marina 
Zanehi. Maria Cristina Joos, 
Ohviero Dinelli. Dl ottimo gu
sto e !unzionaliS5iiro I'appara-
to scenografico (pannelli in te
la componibili e cubi dl Ie-
gno) di Gianni Po'iriorl, mon-
tato a vista dagH stessi attori 
tra un atto e l'altro. 

vice 

le prime 

Maurice Chevalier 

lascia I'ospedale 
PARIGI, 2 

Maurice Chevalier ha lascia-
to l'ospedale dove e stato in 
cura per tredici giorni per 
una laringlte ed & tomato nel
la sua villa di Mames-la-Co-
quette. presso Parigi. Durante 
il ricovero il cantante e stato 
sottoposto dal medlci ad una 
serie di esami e di controlli. 

«Venti ore» alia 
sezione Tuscolano 
Oggi, nella sezione Tusco

lano del P.C.I, (via Varallo 3), 
nell'ambito della rassegna dl 
cinema politico che si tiene 
ogni sabato alle ore 17 e alle 
ore 21, verra proiettato Venti 
ore di Zoltan Pabri. II film, 
realizzato nel 1965. affronta 1 
problemi legati aH'ediflcazione 
della societa socialista, dalla 
rivoluzione alia collettivizza-
zione delle campagne, dallo 
stalinismo alle giomate di Bu
dapest. 

controcanale 
LETERNA DENUNCIA — Da 
annt e anni. ormai, certi 
« mali -> della nostra societa 
vengono denunciati sul video: 
le inchieste e i servizi che li 
descrivono si ripetono sem
pre uguali, ma i « mali» non 
guariscono, ami si aggra-
vano. La rabbia che, qiusta-
mente, invade il lelespeltatore 
dinami a questa situazione 
finisce per riversarsi, spesso, 
anche contro la telcviaione: 
come se essa ne fosse, alme-
no in parte, responsabile. Ov-
viamenle, in linea generate 
questo non i esatto: le respon
sabilita non ricadono diretla-
mente sulla televisione che 
denuncia, ma sulla classe do-
minante, su coloro che gover-
nano, sul meccanismo che 
regola la nostra societa. In 
questi cast, semmai. la tele
visione £ ami oggetlivamente 
un «lestimonc»; i suoi ser-
vizi, quindi, vanno conside-
rati come uno sforzo positive 

E, tuttavia, non si pud nem-
meno dire semplicemente che 
quel che il telespettaiore sen-
te £ sbagliato e fuori luogo 
Prima di tutto, perchi nel 
completso della programma-
zione, queste inchieste e que
sti servizi sono rari e. non di 
rado, nascosti; pot, perchi se 
certi « mali» vengono denun
ciati, altri — non meno gra-
vi, anzi spesso piu gravi — 

vengono ignorati. Ma c'£ qual-
cosa di piu; che nguarda pre-
cisamente gli stessi servizi di 
denuncia. la loro struttura. 
Questi servizi non vanno qu'i-
si mai oltre la descruione 
della realta. e proprio per 
questo si somighano piu o 
meno lutti quando traltanu. 
lo stesso tema, Accade, anzi, 
a volte, che a una denuncia 
molto efficace succeda, dopo 
qualche tempp. una p?« grigm 
e cauta. E cosl, invece di pro-
cedere m avanti, si torna ad-
diritiura indietro. 

Prendiamo. ad esempio. la 
inchiesta di Franco Biancacci 
sul lavoro minorile. contenuta 
nell'ullimo numero di TV-7. 
Rispetto alia prima puntata 
dell'inchieste di Luigi Comen-
cini II bambino e no!, che 
trattava lo stesso tema, i ri-
sultata (anche per ragioni di 
brevila) molto meno viva e 
toccanle. Le testimonianze 
erano eloquentl. certo; la de-
scrizione era onesta, e aveva 
il merito di includere sud e 
nord insieme: ma quante al-
tre volte lo stesso TV-7 ha 
traltato lo stesso tema negli 
stessi termini, in passato? 
Ecco: se dalla descrizione si 
fosse passati all'analisi, qual-
cosa di diverso sarebbe ve-
nuto fuori. A dire il vero, 
non e che I'accenno alle 

cause mancasse del tutto: 
ma era concentralo, prattca-
mente. nelle dichiarazioni — 
generali perchi molto sinte-
tiche — dell'assessore al La
voro del comune di Torino 
(usato, ancora una volta, co
me mcopertura*). Da queste 
dichiarazioni si poteva anche 
dedurre che il lavoro mino
rile non e un *difettoj> di 
questa societa: al contrario, 
esso deriva da spinte ogget-
tive — to sfruttamento, il 
profitto, la miseria. il distac-
co della scuola dal mondo del 
lavoro — che sono tipiche del 
sistema. 

Ora, sono proprio queste 
spinte che Biancacci avrebbe 
dovuto ritrovare minutamen-
te, in ciascuna situazione, 
rendendole evidenti e poi chia-
mondo a risponderne coloro 
che su queste spinte si reg-
gono, perche U sistema e al 
loro servizio. E, allora, anche 
rimmagine finale della ra-
gazzina mutilata (peraltro 
nemmeno resa in tutta la sua 
drammaticita) sarebbe appar-
sa non come un vassurdo* 
ma come Vanello ultimo e tra-
gico di quella catena alia qua
le i lavoratori, bambini e 
adulti, sono costrelti a consu-
mare la loro salute e la loro 
esistenza. 

g. c. 

Musica 

Klaus Billing 
alle Arti 

AU'accrescluta attivita dl 
Nuova Consonanza stranamen-
te va corrispondendo una mi
nora parteclpazlone dl pub
blico. Non piu dl una qua-
rantlna di persone ha ascol-
tato giovedl, al Teatro delle 
Artl, 11 planlsta tedesco Klaus 
Billing, Interprete d'un pro
gramma moderno. Ma la scar-
sezza del pubblico e da attrl-
buirsl in masslma parte al no-
madlsmo cui e costretta Nuo
va Consonanza: un po' qui, 
un po' la (occorre una sede 
stabile), mentre non c'e nulla 
di peggio, per gli appasslona-
ti, che ragglungere di volta 
in volta luoghi dlversi. C16 da 
il segno della precarleti delle 
cose, 11 clima dell'arrangla-
mento continuo che la nostra 
societa offre alia musica. 
Peccato, perche Klaus Billing, 
apprezzato in tutto 11 mondo 
(insegna e lavora suddlvlden-
dosi tra Prancoforte e Hanno
ver), e davvero formidabile 
musicista. Formidabile anche 
dal punto di vista tislco. Ha 
mani glgantesche cha sem-
brano abbattersi sulla tastiera 
come il grosso martello sulla 
orchestra della sesta Sinfonia 
di Mahler. Senonche, queste 
mani, cosi lunghe e cosl lar-
ghe, prediligono la dolcezza 
e una magica levita di tocco. 

II programma che partiva 
da Schoenberg, quello non 
ancora rigorosamente dodeca-
fonico (le musiche dell'op. 11, 
dell'op. 19 e dell'op. 23) e ar-
rivava ai nuovi composltori, 
fieri di essere andatl oltre la 
dodecafonia (Stockhausen, 
Aribert Relman, il nostro Be
rio, rispettivamente present! 
con Klaviersttick XI. Spek-
tren e Sequenza IV), ha flnlto 
con l'attribuire una singolare 
luce anticipatrice del nuovo 
che piu nuovo non si pud. 
proprio alio Schoenberg pre-
dodecafonlco. il quale poteva 
essere ascoltato come uno 
Schoenberg, invece, post-do-
decafonlco. Questa impressio-
ne mentre non diminuisce la 
validlta delle musiche piu re-
centi, aumenta il fascino e lo 
interesse del grande musici
sta Viennese. 

II successo di Billing e sta
to di prlm'ordine; intenso co
me le sue intense interpreta-
zioni. 

e. v. 

Dino Ciani 
alia Filarmonica 
Anche quest'anno l'Accade-

mia filarmonica ha avuto tra 
i suoi graditi ospitl Dino 
Cianl. 

II trentenne e ormai lancia
to pianista fiumano ha pre
sentato l'altra sera aU'Olimpi-
co la Sonata in la maggiore 
op. 120 di Schubert, le Walds-
zenen op. 82 dl Schumann e 
la Sonatina in sol maggiore 
op. 79 e la Sonata in do mag
giore op. 53 dl Beethoven. 
Queste opere, tutte piuttosto 
note, ci sono state offerte in 
inter pre tazloni nelle quali 
chiarezza, espressivita e so-
brieta si sono equilibrate al 
massimo grado. 

II pubblico ha applaudito a 
lungo e con convinzione e ha 
decretato al concerto dell'ef-
flcace pianista un franco suc
cesso. 

vice 

Cinema 
Confessione di 
un commissario 

di polizia 
al procuratore 

della Repubblica 
In Sicilia, oggi: il dottor 

Bonavia, commissario di PS, 
ha un grosso conto aperto con 
il boss mafioso Lomunno, da 
lui arrestato tre volte, e tre 
volte prosclolto dai giudlci. 
A sostenere lo zelo professio-
nale dell'inquirente ci sono 
buoni e nobili motivi: Lomun
no e responsabile, tra l'altro, 
del lontano assassinio d'un 
battagliero sindacalista, com-
paesano dl Bonavia; ed e, al 
presente. uno dei massimi 
protagonist! della speculazio-
ne edilizla. Esasperato dal-
rimpossibilita di colpire con 
armi legali l'awersario, Bo
navia adotta metodi spicci: 
rimette in circolazione un pic
colo killer, che contro Lomun
no ha ragioni di risentimento 
personale. Ma il colpo va a 
vuoto, o meglio si risolve in 
una strage di sicari. Tensione 
e sospetto reciproci nascono, 
di qui, tra 11 poliziotto e un 
giovane sostituto procuratore, 
rraini, nuovo del luogo, e che 
chere nell'infallibilita del co-
dici come di chi fe chiamato 
ad applicarli. Bonavia e Trai-
ni si sorvegliano reclproca-
mente, usando anche dei tnez-
zi spionistici in dotazione ai t 
vari raggruppamenti delle 
c forze dell'ordine », e indaga-
no clascuno per proprio con
to. II commissario, comunque, 
non rlnuncia aH'azione diret-
ta; anzi su questa strada, 
giunge sino airestremo, pa-
gando di persona. II suo ge-
sto omicida-suicida servira 
forse a destare la coscienza 
del sostituto procuratore, a 
sollecitare da lui spregrudica-
te initiative che non rispetti-
no nemmeno le sacre «toghe 
d'ermellino ». 

Confessione, ecc. echeggla, 
non soltanto nel titolo. Vlnda-
gine di Elio Petri. Bisogna 
dire. per6, che il regista Da-
miano Damiani aveva gia af-
frontato, in chiave diversa. 
nel Giorno della civetta e nel
la Moglie piu bella, temi ana
logic a quelli di questo suo 
film ultimo. Piu che appro-
fondire situazloni e personag 
gi della inquietante realta si-
ci'.iana, egli punta qui su una 
denuncia a tamburo battente, 
certo coraggiosa perche inve-
ste non soltanto la corruzione 
politica e ammlnlstratlva del 
maggior partito di govemo 
(espliciti sono 1 riferlmenti 
alle scandalose vlcende del 
Comune palermltano), ma an-
cha le ramlflcazioni del feno-

meno mafioso all'interno della 
maglstratura. e lo spirito di 
casta che anima una parte dl 
essa. II primo contrlbuto al-
1'abbattimento d'un tale tabu 
merita ogni elogio; sebbene, 
per contrasto, ci si proponga 
pol una figura dl poliziotto 
quasi utopistica. Tagliato con 
vigore, nonostante verbosita 
e ridondanze, 11 racconto cine
matografico (a color!, su 
schermo largo) si avvale del-
l'ottima prova di Martin Bal
sam (nel pannl dl Bonavia) 
e dell'impegnata prestazione 
di Franco Nero (che e Trai-
ni). Curato 11 contorno, con 
la vivida parteclpazlone di 
Marilu Tolo e i ben caratte-
rizzati apporti di Claudio Go-
ra, Arturo Dominic!, Michele 
Gammino, Luciano Lorcas, 
Giancarlo Prete, Adolfo La-
stretli. 

Veruschka 
poesia di 

una donna 
La nota fotomodella tede-

sca Veruschka (apparsa gia 
dl scorcio in Blow-up) e 11 
noto fotografo italiano Fran
co Rubartelli hanno confezio-
nato insieme questo film, di 
vago sentore autobiograflco. 
Nel quale si parla dunque di 
una Vera, prestatrlce della 
propria immagine, e del suoi 
dihlcili rapporti con il datore 
di lavoro, manager e amante. 
Uomo egoista nella professlo-
ne e nelTamore, pronto sem-

Ere a tornare al fianco della 
orghesissima moglie, costui 

non comprende il travaglio di 
Vera, cui pesa sempre piu 
l'esser considerata quasi un 
oggetto dl consumo, da ripro-
durre meccanicamente infini
te volte. Ella cerca di fuggi-
re, di trovare scampo in una 
nevosa solitudine nordica, 
nelle braccia di un altro. ma 
e poi ripresa entro il giro 
affaristico-sentimentale di pri
ma. LA liberta, per lei, potra 
soltanto coincidere con l'auto-
distruzlone. 

Nel temi, e anche nell'aned-
dotica spicciola, Veruschka, 
ecc. ricalca opere di Anto-

nioni, Fellinl, Bergman, per 
citare solo i puntl di riferi
mento piu important!. Ma, co
me dire, siamo su un piano di
verso. II testo, sovrabbondan-
te nella voce « fuori campo » 
della protagonista, ha un gre-
ve sapore letterario, con forti 
quozlentl di ridlcolo; l'aspet-
to figurativo e cromatico de
nuncia 11 dlscutibile gusto 
consacrato dai «grandi» ro-
tocalchl. Quanto a Veruschka, 
la sua espressione rimane fis-
sa anche quando il suo corpo 
si muove. Principale interpre
te maschlle e Luigi Pistilli. 

ag. sa. 

L'uomo della 
porta accanto 

Dopo Easy Rider e More 
il cinema affronta ancora una 
volta 11 problema (o il tema) 
della droga. Anche in L'uomo 
della porta accanto i drogati 
sono glovarris&mi. e. precira-
mente, il film (a colori) trat
ta il caso di una sedicennc, 
Maxie, intossicata dai nume
rosi a viaggl » che compi-? a 
base di LSD. Tuttavia, il film 
di David Greene non sembra 
soffermarsi in una analisi ac-
curata del fenomeno, ma piut
tosto circoscrive la sua inria-
gine tra altri «drogati», cio& 
I genltori di Maxie, intossica-
ti nel « sistema» capitalistlco 
americano. E non possiamo di
re che 11 blsturl di Greene non 
ci restltuisca realisticamente 
l'estremo squallore di un am-
biente afamiliareu negato al
ia comprensione non solo dei 
figli ma del mondo sociale 
che lo circonda. 

L'uomo della porta accanto. 
che non possiamo defintre 
semplicistlcamente un <'melo-
dramma », vuole essere anche 
una critica alle facili soluzio-
ni che del fenomeno della 
droga offrono la scienza «so
cials <* am.-»,cana e La piua-
nalisl. perduta dietro esperi-
menti de! tlpo aterapia di 
« famiglia ». 

II film non offre una solu-
zione al problema (e il finale 
appare un po' equivoco e pa
ternalist ico), ma lllumlna di 
una luce cruda le miserie del
la media borghesia america-
na, cinica e incosciente. dro-
gata di perbenismo e di vio-
lenza. E un elogio particola
re va fatto agli attori (Eh 
Wallach, il padre: Julie Har
ris, la madre; Deborah Win
ters, la figlia drogata, per la 
prima volta sullo schermo), 
straordinari nelle loro carat-
terizzazioni, estremamentc 
convincenti nel restitulrci le 
reazioni in un mondo In de-
composizione, e sprazai di 
un'umanita nuova ancne se 
immersa in una tragedia co
mune. 

Una messa 
per Dracula 

II conte Dracula, l'art«U> 
cratico vampiro creato dal 
romanziere Bram Stoker, e 
tomato a mletere vittime. Era 
infatti un bel pezzo che non 
si faceva vivo sullo scher
mo: la scomparsa di Terence 
Fisher (uno dei pochi regi
stl che, grazJe a un discreto 
mestlere, diedero qualche lu-
stro al personagglo e alle 
sue vlcende) e l'incapacitA 
dei suoi successor! ridussero 
Dracula alia stregua di un 
qualsiasi depravato di pro-
vincia. Questo nuovo film. 
Una messa per Dracula, 6 
fra i peggiori, la trama e ne-
bulosa e la storia non rispet-
ta nemmeno i famigerati dog-
mi vampireschi: 11 conte Dra
cula e finite addirittura in 
Scozia (un bel viaggetto, dal
la Transilvania) e riprende 
vita in circostanze un po' 
inverosimili per la stessa fan
tasia di Stoker. Gli interpre-
ti. diretti senza cura da Pe
ter Sasdy. sono Inefficacl. a 
cominciare dal buon vecchio 
Christopher Lee (un vampi
ro stanco e dimentico dell* 
sue gloriose gesta, che si la
scia morire). Unlca eccezlone, 
II bravo caratterista Jack We
ston in un ruolo dl secondo 
piano. Colore e schermo largo. 
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