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Da ieri al Teatro Argentina 
* — - • — • * 

Sono riprese le 
repliche di 

Tanto tempo fa 
Raggiunto I'accordo, sulla base di una transazio-
ne economica, tra Pinter e il Teatro di Roma 
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Sono riprese ieri sera le re
pliche di Tanto tempo fa, la 
commedia di Harold Pinter 
messa in scena da Luchino Vi-
sconti all'Argentina, per il 
Teatro di Roma, e sospesn, 
per ordine del pretore Pivetti. 
venerdl dopo 1'anteprima e la 
prima. 

Tra il Teatro di Romn e 1 
legali del drammaturgo ingle-
se e stata mggiunta una «tran-
sazione economica» in base 
alia quale e stato possibile n-
prendere le recite. 

Vivacl commenti aveva su-
scitato nr^ii ambienti teatrali 
italiani la sospensione di Tan
to tempo fa, la commedia di 
Harold Pinter messa in scena 
da Luchino Visconti all'Ar
gentina. La declsione, come 
abbiamo pubblicato ieri, era 
stata presa dal pretore Pivet
ti, il quale ha accolto una 
istanza di Laura Del Bono, 
proprietaria dei dirittl delle 
opere di Pinter per l'ltalia. 

Le divergenze sono partite 
dalla traduzione del testo di 
Pinter. Mentre la Del Bono 
chiedeva che Visconti utiliz-
zasse la traduzione di Romeo 
De BaggLs. il regista ha volu
te usare, invece, quella appo-
sitamente realizzata per lul 
da Gerardo Guerrieri. 

Le trattative, protrattesi per 
un mese e mezzo, non avevano 
portato a nessun accordo. I 
dirigenti del Teatro di Roma, 
con una certa leggerezza, han-
no mandate ugualmente in 
scena lo spettacolo che e sta
te date, in «anteprima» il 2 
maggio e, in «prima», il 3. 
Pol la sospensione decisa dal 
pretore. 

Nel frattempo all'Argentina 
veniva momentaneamente in-
terrotta la vendita dei bigliet-
ti. mentre centinaia di perso-
ne nella serata di venerdl si 
presentavano all'ingresso del 
teatro, non sapendo che lo 
spettacolo era stato sospeso. 

I dirigenti del Teatro di Ro
ma cercavano, intante. di ri-
solvere l'intricata questione. 
Mentre Franco Enriquez, di-
rettore dello Stabile volava 
alia volta di Londra per in-
contrarsi con lo stesso Pinter 
e con la Del Bono, che si tro-
va nella capitale inglese, il 
commissario del Teatro di Ro
ma. Sinibaldi, e l'organizzato-
re Magnani si mettevano in 
contatto con gli awocati del
lo stesso Pinter il quale, nella 
serata di venerdl. aveva ade-
rito alia rlchiesta della Del 
Bono, nominando Graziadei e 
Vismara suoi legali. 

Le trattative e gli incontrl 
si sono susseguiti per tutta 
la giornata di ieri, ma solo 
nella tarda serata I'accordo e 
stato raggiunto. 

II sequestra di uno spetta
colo teatrale h cosa molte rara 
e colpisce di piu in quanto 
Tanto tempo fa e stato rea-
lizzato da un regista del pre-

Annullafa 
I'ultima 

puntata di 

Rischiatutto 
La puntata di Rischiatutto 

di giovedi scorso e stata an-
nullata e sara ripetuta giovedi 
10 maggio. La decisione e sta
ta comunicata dall'ufficio 
stampa della RAI e si e resa 
necessaria in quanto la con-
corrente Giuliana Pattucci di 
Milano ha presentato ricorso 
Ieri facendo presente che 
la campionessa in carica. Ma
ria Luisa Migliari aveva for-
nito una risposta errata. La 
RAI ha riconosciuto il fonda-
mento del ricorso. 

La domanda era la seguen-
te: «Lea Pericoli. in coppia 
con una nota tennista, vinse 
piu volte il titolo itaiiano di 
doppio. Chi e quest'altra ten
nista e quante volte vinse il 
doppio con la Pericoli?». La 
risposta della Migliari e stata: 
«La Lazzarino, tre volte». 
mentre quella esatta era: « La 
Lazzarino. due volte». perche 
la Lazzarino e stata tre volte 
campionessa di dopoio femmi-
nile. ma si e aggiudicata il ti
tolo due volte con la Pericoli 
e una volta in conpia con la 
Bellani. La puntata del tele-
quiz sara auindi rioetuta con 
gli stessi concorrenti e le stes-
se materie del tabellone. 

Conclusa 
ia stagione 

deN'Orchestra 
Haydn » 

stiglo di Visconti. il cul nome 
e sufficlente, al di la degll 
aspetti legali della vicenda, a 
garantire od ognl autore 11 
rispetto e l'alto livello inter
pretative delle cpere messe 
in scena. 

Segovia ha scritto 

le sue memorie 
MADRID, 5 

Andre Segovia ha annun
ciate che le sue memorie in 
due volumi, saranno pubbli-
cate fra breve in Inghilter-
ra. II famoso chitarrista. che 
ha 80 annl, ha reso note di 
essere stato operato recente-
mente tre volte agli occhl per 
cataratte e distacco della re
tina. Egli ha detto che suo-
le ancora alzarsi alle sei del
la mattina ed esercltarsi per 
cinque ore al giorno. 

«Passione 1514» fit scena a Bolzano 

Una fanciulla rivive 
il dramma di Cristo 
II regista Franco Mole ha forse eccessivamente slron-
dafo il fesfo di Franco Cuomo e Maricla Bogg'o che 
denuncia la violenza e la sopraffazione oscurantista 

Dal nostro inviato 
BOLZANO, 5 

Siamo a Bolzano per la «prl-
ma» di Passione 1514 dl Ma
ricla Boggio e Franco Cuomo, 
ultimo spettacolo della sta
gione 1972-73 del Teatro Sta
bile locale. Stagione che e in 
finale di chiusura con un bl-
lancio assai favorevole, quan
to a rlsultati artistic!: essa 
pud infatti annoverare due 
spettacoll di rillevo, come 
Giorni di lotta con Di Vitto-
no che, molto migllorato nel
la distribuzlone e nell'esecu-
zione, ha ottenuto nei mesl 
scorsi successi in ogni parte 
d'ltalia. proponendo, tra l'al-
tro, un tlpo dl spettacolo po-
polare di immediata comunl-
cativa (e tra i rlcordl piu bel
li della compagnia sono le 
rappresentazloni date alia sa-
lo di chlamata del porto di 
Genova, e a Lecco il 25 apri-
le, Lecco la citta dove Di Vit-
torio mori); e come Arnleto 
che ha raggiunto le cento re
pliche, anch'esso via via ma-

Grande successo di « Compagno credi... » 

II Puskin di 
Liubimov piace 

ai moscoviti 
La« Komsomolskaia Pravda» pubblica una pene-
trante recensione del regista Viktor Komisargovski 

<c 

BOLZANO, 5. 
SI e conclusa l'altra sera a 

Bolzano, con un concerto di-
retto dal Maestro Anton.o Pe-
drotti. la staqione s:n!onica 
1972-73 dell'Orrhistra «Haydn» 
di Bolzano e Trento inaugura 
ta neilo <$..or=;o autunno e pro 
teguita par tutto 1'inverno 
dj durante la rrimavera a Bol-
•uno. a Trento e negli altrl 
centn della regione. All'or-
chestra « Haydn », nel 1972, 
e stato assegnate il aPrcmio 
dell* stampa altoatesina ». 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 5. 

Mosca anno 1942: il Teatro 
Ermolova mette in scena uno 
spettacolo dal titolo Puskin, 
dedicate alia vita del grande 
per&onaggio della cultura rus-
sa. Autore del teste e Andrei 
Globa. regista Viktor Komi
sargovski, interpret! di ecce-
zione gli attori Jakut nella 
parte di Puskin. Komieva nel 
ruolo di Asinka, Guscianskl 
nella parte di Jukovski. Zal-
zac nel ruolo di Nikit 

II successo e eccezionale: le 
recite si susseguono lninter-
rottamente per vent'anm con 
gli stessi attori; 11 regista si 
appassiona, migliora le scene, 
chiede agli artisti un impegno 
sempre maggiore. E ora, dopo 
un simile precedents, Komi
sargovski torna a occuparsl 
di Puskin; ma questa volta 
lo fa in veste di critlco, scri-
vendo suila Komsomolskaia 
Pravda un ampio artlcolo de
dicate al piu recente lavoro 
del regista Juri Liubimov. de
dicate appunte a Puskin e 11 
cui titolo Compagno. credi— 
e tratto da un'opera del poeta. 

Lo spettacolo che ormai da 
varie settimane riscuote gran-
di successi, figura nell'intenso 
programma del Teatro Ta-
ganka, ed e appunte alia Ta-
ganka che il regista Komisar
govski si e recato «preoccu-
pato e Impazienten perche 
consapevole di trovarsi dl 
fronte a un Puskin di verso. 
nuovo In quanto «ognuno ha 
una propria idea, una propria 
opinione su Puskin ». 

n regLsta ricorda cosl le 
mille e mille difficolta che in-
contrd nei giorni in cui si ac-
cingeva a mettere in scena il 
c suo » Puskin; ricorda le pro
ve fatte nello studio del poeta 
nella casa accante alia Moika 
e ricorda infine quante soste-
neva Nemirovic-Dancenko. e 
cioe che si pud giudicare se 
un uccello vola bene o male 
limitandosi a guardarlo quan-
do cammina. Da questa pre-
messa il regista fa scaturire 
raffermazione che Liubimov 
con il suo Compagno, credi-. 
e riuscito a penetrare nel 
mondo della poesia di Pu
skin, nella sua struttura, nella 
sua atmosfera. nel suo ritmo. 

Komisargovski indlca pol 
alcune particolari La del lavoro 
di Liubimov: rileva II valore 
di alcune scene, sottoilnea la 
validita della scelta dl fare 
interpretare la parte di Pu
skin contemporaneamente a 
cinque attori ed evidenzia che 
molti awenimenti sono stall 
volutamente tgnorau proprio 
per presentarne altri piu in-
dicativi. La messa in scena — 
cLce il regista — e estrema-
mente significativa. Basti 
pensare al momente in cui sul 
palcoscenico Nicola I n vol to 
a Puskin chiede: «Cosa avre-
sti fatto il 14 dicembre se 
fossi stato a Pietroburgo? ». e 
i cinque Puskin senza rispon-
dere si dirigono verso la fore* 
facendo ricordare a tutti 1 
cinque decabrlstl che furono 
allora giustizlatl. 

Gli attimi che Liubimov fa 
rivivere sulla scena sono ec-
cezionali e Komisargovski da 
atte al regista di essere riu
scito a dare alio spettacolo 
una sua veste particolare. in-
tcressante. si gni flea tiva « n 
mondo del teatro - prosegue 
Komisargovski — e tmmenso, 
ma come tutte le cose ha an-
che del limitl. Non bisogn* 
quindi lamentarsi per ci6 che 
non si ha. Bisogna, al con-
trario, essere grati per quello 
che c'e. Ecoo perche to ho 
•sslstlto con lntexesse * que-

sto grande spettacolo, com-
plesso e pieno di talento. Ed 
ecco perche a chi ml invita 
a credere io rlspondo: «Io 
credo, questo e Puskin I». 

Carlo Benedetti 

/ / ' / 

L'URSS a 

Cannes 
con il film 
II monologo 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 5. 
Al XXVI Festival interna-

zionale del cinema di Cannes, 
ITJnione sovietica presentera 
// monologo del regista le* 
ningradese Ilia Averbak. L'o-
pera — realizzata sulla ba
se di una sceneggiatura del 
drammaturgo Eugheni Gabri-
lovic — narra Ia storia di 
uno scienziato sovietico (in-
terpretato. nel film, da Mi-
kail Glouski) che lascia, do
po anni di intenso lavoro, 
la direzione di un importan-
te istituto per dedicarsi, con 
successo, ad una ricerca par
ticolare alia quale ha, prati-
camente, dedicate tutta la sua 
vita. II film — secondo i cri
tic! — si caratterizza partico-
larmente per la ricerca psi-
cologica e Io studio dell'am-
biente dove vivono e operano 
i rlcercatori. 

Altre notizle sul film non 
sono per ora note. Lo stes
so sceneggiatore In una re
cente intervista ne ha parla-
to In termini vaghl. Vi e 
quindi una particolare atte-
sa dovuta anche al fatto che 
11 regista e un personaggio 
singolare: medico di profes-
sione, si e impegnato in una 
intensa attivita letteraria. fa-
cendosi notare per una serie 
di reportage e racconti. E* 
passato pol al cinema fre-
quentando i corsi di regla e 
girando alcuni lavori che han-
no riportate un discrete sue-' 
cesso. Tra quest! vanno rt-
cordati Misura del rischio 
dedicate alle vicende dl un 
vecchio medico che deve af-
frontare e risolvere una sl-
tuazione estremamente diffi
cile e, Un dramma antico 
tratto da una nota novella 
di Leskov (scrittore russo 
deH'ottocento) sulla vita dei 
servi della gleba, 

• • • 

Altra notizia che riguarda 
un nuovo film giunge da 
Leningrado dove II regista 
Semion Aranovic sta giran
do II ferro di cavallo spez-
zato che — tratto da un rac-
conte di Giulio Verne — e 
Interpretato da Serghiel Jur-
ski H film rarra 1'awentu-
ra dl due personaggi che. a 
bordo di un pallone aerosta-
tico giungono per caso nella 
citta di Revel (Pantlco no
me dl Tallin, capitale del-
I'Estonia) e si trovano cosl 
immlschiatl In una storia 
complicata e alio stesso tem
po misteriosa. 

c. b. 

turando e affermandosl per 
la sua interpretazlone in dl-
mensione polltlca. Le rappre
sentazloni dell'Amleto si sono 
f)raticamento concluse al-
'Ollmpico dl Vicenza, 
Ora e la volta dl questa 

Passione, testo scritto dalla 
coppia Franco Cuomo e Mari
cla Boggio, gia collaudata nel 
passato con testi di vario ri
llevo, tra cui H compagno 
Gramsci, date dalla compa
gnia del Teatro Insieme, re-
sta 11 mlgllore. 

Scrittori di timbro realist!-
co, con animus fortemente ci
vile e sociale. il Cuomo e la 
Boggio hanno fornite alio Sta
bile, per la regia di Franco 
Mole, questa volta, un testo 
storico-emblematico. non mol
to ampio (sono ottanta car-
telle) ma ricco di teml. Nel 
testo tre sono i pianl della 
azione: al centro, un gruppo 
di artlglani. di gente del po-
polo, (ma c'e tra loro un'ari-
stecratica) che vogllono aile-
stlre una Passione medioevale 
per 11 Duomo di Bolzano nel 
1514; pol, la favola del Cristo 
e della sua vicenda terrena, 
dall'Annunciazlone alia Resur-
rezlone, favola ricalcata di 
volta in volta. a seconda del
le contrastanti rlcerche dei 
comicl dilettanti, che si pro-
pongono ora questo ora quel 
teste, a seconda delle diffi
colta che Incontrano, su test! 
famosi, dalla Passione di Co
ventry a quella romana, dl 
cul si citano pass!; infine, la 
storia dl stregoneria e di mor-
te di una delle commedianti. 
Gala, che viene accusata di 
pratiche demoniache dall'ln-
quisitore, arrestata, sottoposta 
a torture e condotta al rogo 
nel 1514, fatto, pare, realmen-
te accaduto nella diocesl di 
Bolzano, proprio negli anni in 
cui si andava preparando la 
Rl forma. 

Scopo, forse un po' troppo 
ambizioso del testo. e quello 
dl identificare la figura di 
questa fanciulla, questa Gala. 
ragazzina diciassettenne tutta 
poesia e fantasia, con la figu
ra del Cristo; di identificare 
i due metodi repressivi, quel-
11 della Passione vera e pro
pria, e quelli della passione 
della fanciulla; di mostrare il 
comportamento dei recitantl 
che, come Pietro, tradlscono 
la ragazza dichiarando di non 
conoscerla. II valore delle Im-
magini e delle slmilitudini si 
dilata pol a slgnificazioni con-
tern poranee, e chi voglla pud 
vedervi richiami a dovunque 
qualcuno e vittima della so
praffazione oscurantista, della 
violenza, della cieca brutalita. 
Messaggio, se si vuole, un po' 
generico, ottenuto con questa 
favola tripla e una. 

La regia dl Mole, per esi-
genze di spettacolo, ha ampla-
mente tagliato il copione, ri-
ducendolo a una durata di 
un'ora e mezzo circa. Tagil, a 
nostro awiso, troppo energici 
e radicall che hanno tolto. an-
zitutto, il contorno alia favo
la: per 1 primi venti tninuti, 
il pubblico, qui, non e messo 
in grado dl capire dove si svol-
ga l'azione, e poco perspicua 
riesce la faccenda delle a Pas-
sioni » che 1 comicl vanno sce-
gliendo per la loro povera re-
cita. Quanto al piano del Cri
sto. anche qui la sua passio
ne e ridotta a pochl cenni. a 
qualche momenta II tutto per 
introdurre uno spettacolo che 
si vorrebbe reallstico-comico. 
con la descrizlone dell'Imba-
razzo del recitantl. delle loro 
difficolta. Di contro sta l'alta 
dimensione tragica della sto
ria di Gala, e il momente piu 
riuscito della rappresentazlo-
ne sta nella scena dell'arrivo 
dell'Inqulsitore che viene nel 
tempio a prendere la ragazza. 
La riduzlone del testo gli ha 
portato via le motivazionl di 
questa feroce caccla alia Stre
ga: IMnquisitore appare come 
un Isterico visionario. non co
me un agente dei potenti dl 
allora. 

Un altro momento dl ten-
slone drammatlca lo si ha 
quando lo sDettacolo cl fa ve-
dere la ragazza alia tortura, 
costretta a confessare tutto 
quello che 1 suoi asuzzinl vo-
gliono. E* un po* macchlnoso 
il marchineegno escogitato 
per far comparire la vittima 
su una specie di gratlcola: ma. 
tutto sommato. aopartiene ad 
un tlpo di soettacolaritA vi-
stosa e immediata. Questa 
Passione del regista Mole si 
solleva un po* nella scena fi
nale, quando si immagina che 
la torturata venga portata al 
rogo come strega confessa, e 
tutti I comicl si affaccino a 
vedeme 11 corteo. Rlmangono 
solo, rivolti al pubblico. 11 
capo della compagnia del co
micl dilettanti, il meneur du 
jeu, e 11 suo compagno che 
fa Cristo. Solenni. estaticl. si-
gnificativi. 

Della folta distribuzione ri-
corderemo in particolare, 
Giancarlo Padoan. che inter-
preta il personaggio di Bene-
dikt, n capo; Vigil, suo aiu-
tante e Fernando Pannullo; 
Augusto Di Bono e Pietro e 
Johannes; II Cristo e Mauro 
Lorino; l'lnquisitore e Franco 
Gamba e Pino Micol (l'applau-
dlto interprete dell'Amleto) e 
qui in brevi apparizioni. Gio
vanni e Pangelo della Resur-
rezione. Inferiore il cast, per 
quanto riguarda la parte fem-
minile: citiamo comunque 
Marina Zanchl per i tonl de-
licati della sua Gala. Scena 
semplicisslma di Rovero Fran-
cia; costumi stilizzati dl Iris 
Cantelll. 

Arturo Lazzari 

Melisande 
sulle punte 
all7 Opera 

Carla Fracci (nella foto) dan-

!

era al Teatro dell'Opera di 
torna nella parte della pro-
agonista in « Pelleas et Me-
isande», balletto ideato da 
Jeppe Menegatti sulle musi-

che di Sibelius, con la coreo-
^rafla di Loris Gal . Accanto 
alia popolarissima ballerina 
saranno James Urbain e 
Amedeo Amodto. Nel corso 
dello spettacolo — la cui « pri
ma > e fissata per mariedl — 
saranno anche rappresentati i 
oalletfi • I quattro tempera
ment! • su musiche di Hinde-
mith e a Divertissement espa-
gnol» di Minkus-Petipa-Gai. 

Varato i l 
programma 
definitlvo 

del Festival 
di Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 5 

Messo in crlsi dall'lmprov-
vlso sciogllmento della com
pagnia Zulu che avrebbe do-
vuto rappresentare una libe
ra verslone del Macbeth e 
dalle difficolta che non con-
sentiranno la messa in scena 
di Trovarsi di Luigi Pirandel
lo, II programma del XVI Fe
stival dei Due Mondi (Spole
to 21 giugno-8 lugllo), e sta
to nel giorni scorsi definlW-
vamente approntato. 

n Festival sar& inaugura
te con la Manon Lescaut di 
Giacomo Puccini, con la re
gia di Luchino Visconti, la 
direzione orchestrale dl Tho
mas Schlppers, scene dl Llla 
De Nobili e costumi di Piero 
Tosi ed avra come clou del 
balletto il rltorno di Jerome 
Robbins che presentera un 
gala di celebrl ballerini in-
ternazionali in: C&Ubration: 
L'arte del Pas de deux . 

II programma dl prosa ve-
dra, in sostituzione del lavo
ro pirandelllano, L'enchan-
teur pourrissant dl Apolllnal-
re, presentato dal « Rideau de 
Bruxelles» diretto da Claude 
Etienne. 

Altra novita del Festival 
sara il Teatro del «Budda 
rosso» che mettera in scena 
il balletto giapponese The 
man from the East, scritto, 
prodotto e diretto da Stomu 
Yamashita. 

II calendario del concerti 
restera quello gia da noi an
nunciate. con 11 War Re
quiem di Britten a chiusura 
della manifestazione in Piaz
za del Duomo . 

Spettacoll di prosa saranno 
allestiti anche nel Teatrino 
delle 6. Nel settore delle arti 
figurative il Festival presen
tera una « RetrosDettiva Neo-
romantica» di Eugene Ber-
man. una mostra di ooere di 
Giulio Turcate dal 1954 al 
1973. il Laboratorio di Stam-
peria: «la Nuova Foglio edi-
trice» ed una rassegna di 
opere di Spoltore. In colla-
borazione con rAmministra-
zione orovinciale dl Perueia 
ed il Comune di Spoleto sa
ra organizzata inoltre una 
Mostra del naif ternano Or-
neore Metelli. 

g. t. 

le prime 
Cinema 

Crescete 
e moltiplicatevi 
E* una Iegge costante del 

cinema commerciale di lar
go consumo che ogni aspun-
to critico» presunto dalla re
gia si trasformi nel suo con 
trario, cioe m apologia. £' 
cosl che il film a culorl di 
Giulio Petroni, Crescete e 
moltiplicatevi, che voleva es
sere una satira della corru-
zione cattolica veneta chs di-
laga a Bassano del Grappa 
(tuttavia, il raccontino avreb
be potuto svolgersi anche a 
Rocca di Papa), si trasforma 
nella presentazione di un 
complicate «gioco erotico» 
tra i protagonlsti, squallidi 
si, ma loro malgrado. perche 
Petroni ce h presenta in tut
ta Ia loro «simpatia». Insom-
ma, lo spettatere e chiamatD 
a collaborare per la buona 
riuscita d- ur: divertissement 
semi-erotico fatto in famiglia, 
e perche tali «giochi di so-
cieta» crescano e si molti-
plichino. 

Ci sono le coma del cava
lier Pallesi (Raymond Pelle-
grin) sarto del vescovo e In-
teressato aU'esclusiva di ses-
santa milioni di fatturato per 
i missionari; gli spasimi del 
consigliere comunale e della 
moglie « fri »:da» di Pallesi 
(Francesca Romana Coluzz:, 
alta piu che mai...), l'amore 
frustrate dei consigliere con 
Mariangela, figlia vergine di 
Pallesi e concupita da Fio-
renzo. nipote del vescovo e 
imposto al sarto come mer-
ce di soambio per quell'e-
sclusiva. 

Certo, ne'. fiim di Petroni 
l'uomo 6 vistc il come tmer-
co» di scamb.o, soltanto che 
anche il film-prodotlo e esso 
stesso vna *'o"garissjma n;er-
ce di scimbf. Amen. 

Gli anni 
dell'avventura 
«Per fare un film sul gio-

vane Churchill — dichiarava 
il regisU Richard Attenbo-
rough (auiorc di numerosi 
«colossi 9 di celluloide) alia 
affollata conferenza stampa 
subito dopo 1'anteprima mon-
diale a Londra — ci sono vo-
luti sei milioni e mezzo di 
dollar!, duemila soldati, 150 
cavalli, un uragano nel Gal-
les, una tempesta di neve e 
una di sabbia nel Marocco, 
selmila com parse...». 

Tratto in parte da My Ear
ly Life di Churchill. Gli anni 
dell'avventura pretendeva es
sere perslno una emozionan-
te «storia privata » dello sta-
tlsta: dalla sua attivita dl 
giornalista corrispondente dl 
guerra * quella di soldato (1* 
spedltlone punltlv* in India 

contro 1 dervisci, la guerra 
anglo-boera. la fuga dalla pri-
gionia). e poi a quella di de-
putato alia Camera dei Co-
muni, dove il «giovane leo-
ne» inizio la sua folgorante 
carriera politica sulle orme 
del padre, Lord Randolph. 

II fumetto di Attenborough 
(e non si awertono neppure 
quegli sforzi produttivi di cui 
sopra...) si limita alia elen-
cazione banale di alcuni a fat-
t i» biografici, evocati con 
stanchezza e senza il piu mo-
desto intervento critico del
la regia, ottenebrata proba-
bilmente dai fumi del siga-
ro del «vecchio leone», un 
tempo per la causa dei giova-
ni, poi per quella della sua 
classe di privilegiati. Ma il 
film a colori (interpretato 
da Simon Ward, Robert Shaw 
e Anne Bancroft) non accen-
na minimamente a questa in-
voluzione, ma soltanto a quel
la evoluzlone apersonalen o 
a psicologica» di Churchill: 
nel finale, Simon Ward ab-
bandonera finalmente il bel 
sorriso della Bancroft per se-
guire quello della giovane 
Clementina, sua futura mo
glie. 

r. a. 

Musica pop 

Spirit 
Strano a dirsi ma, nono-

stante l'incalzare di nuove 
soflsticate tendenze musica-
li, spesso gli appassionati del 
pop perdono il treno: un im-
perdonabile errcre per chi e 
tanto avvezzo alle mode. Co
me, r^eniemente, e stato il 
caso dei «redivivi» King 
Crimson, l'altra sera un altro 
gruppo ormai awiato sul 
viale del tramonto si e pre
sentato per la prima volta al 
pubblico romano. 

Stiamo parlando dei call-
forniani Spirit, una formazio-
ne che circa quattro anni fa 
poteva ben essere annove-
rata tra le migliori leve del 
new rock statunitense, ac
canto a Jefferson Airplane e 
Grateful Dead. Ma, mentre 
questi due complessi hanno 
saputo valorizzare di continuo 
le loro riproposte linguisti-
che, gli Spirit hanno piu volte 
rivelato 1 limiti di un glacia-
le profess onismo privo di 
fantasia R'doUi a trio in se-
guite a namerose deftz;oni, 
gli Spirit pr&seguono testar-
di nella stenle ristruilarazio-
ne ritmica di alcuni hits de-
gli anni 80 come Midnight 
Skin oppure la bea'lesiana 
Rain, peccando di presunzio-
ne non appena tentano di a-
prire un discorso di largo re-
spiro armonico suggerito dal-
ripotetica predisponibiiita del 
brano ad elastiche soluzioni 
di session. Un recital sospe
so tra spunti vuotl e platta-
forme ritmiche monocordi, 
per un requiem alquanto pa-
tetico. 

II convegno 

sulla nuova 
musica 

degli anni 
cinquanta 

Si e conclusa, nella Sala Ca-
sella, la fase prellmlnare del 
Convegno • festival promosso 
dall'Accademla fllarmonlca ro
mana sul tema La unuova 
musica* negli anni'50. SI e 
trattato di una prezlosa In-
troduzione ai dlbattitl e al 
concerti che. nella stessa Sa
la, si avranno ognl giorno — 
meno che mercoledl — da do-
manl fino a sabato prossimo. 

Ha condotte questa prima 
fase dell'inlziatlva Boris Pore-
na. Dopo aver rilevato la furia 
iper-razionalistica della prima 
parte degli annl '50, che ha 
in Boulez e in Messlaen 1 
protagonlsti piu « fanatici » e 
in Lulgl Nonb 11 compositore 
piu attento all'eslgenza dl co-
municare con tutti gli uoml-
nl e non solo con gli speciall-
sti dl Darmstadt, il Porena ha 
puntato su Stockhausen e su 
Cage, considerati rispettlva-
mente come i capifila dl un 
orientamento posltivo (Stock
hausen) e dl una scivolata ne-
gatlva (Cage). 

Posltivo il primo, nel senso 
che, in ognl caso, 11 composi
tore tedesco, pur sospingendo 
nella mltologia ogni cosa che 
fa, non rinuncla alia musica 
come fatto di comunicazione, 
laddove Cage appare. con la 
sua musica portata sulla so-
glla del sllenzlo, come l'inlzia-
tore dl un regresso capace dl 
sosplngere l'uomo in una nuo
va caverna di Neandertahl. 

Mentre Stockhausen accre-
sce le possibillta fonlche, tra-
sformando 1 puntl fissi della 
notazione tradizionale in cam-
pi sonori, Cage isola 1 suonl 
in modo che non abbiano 
tra loro pid alcuna correlazio-
ne. Stockhausen che si pone 
in posizione critica nel con-
frontl della musica serlale, 
tenta un nuovo sistema che 
utilizzi i suoni con tutto l'alo-
ne degli armonici, e raggiunge 
buoni rlsultati con Kontra-
punkte e Gruppen. 

John Cage e l'americano 
che, piombato a Darmstadt, 
sconvolge con mille insidie 
le poslzioni raggiunte dagli 
artefici del nuovo verbo musi-
cale. Cage, infatti, supera un 
sistema muslcale comunque 
comunicante e vuole. seminal, 
comunicare che non c'e niente 
da comunicare. C'e solo 11 sl
lenzlo e il rumore. Tra 1 due 
estremi. la musica e un fatto 
del tutto secondario. Un rubi-
netto che goccia, ed emette 
suoni, pud battere per l'uomo 
un adestinon come una nuo
va Quinta di Beethoven. 

Si sono avutl interventi del 
pubblico e chi ha messo in 
guardia dal pericoli cogeani. 
(che cosa c'e dietro I'atteggla-
mento dl questo america-
no?), chi l'ha chiamato «qua-
lunqulsta», chi ha accostato 
Cage agli « extra». per via di 
quella mescolanza di anarchia 
e di filosofia orientate dalla 
quale dovrebbe nascere una 
fratellanza che ha poco 
successo, perd, In America. 

Altri hanno sostenute la po
sizione coraggiosa di Cage, 
correlando il suo neo-dada de
gli annl '50 (e Cera in Ame
rica la caccia alia streghe. ca-
peggiata da Mac Car thy) con 
il Dada storico, anch'esso og-
getto di particolari attenzio-
nl da parte della societa ben-
pensante. Si e anche insinua
te che Cage sia un traduttore 
di altrui mefsaggi, piuttosto 
che un portatore in proprio, 
ma e stata anche riconosciu-
ta, e fin negli anni giovanili 
di questo inquietante perso
naggio. una sorprendente con-
sapevolezza della realta e del 
fatti social!, posta alia base 
della contestazione di certi at-
teggiamenti capitalistic!. 

Come si vede, per quanto 
possa girarsi alia larga da 
piu scottanti problem!, il di
scorso da specialistico e di-
ventato generate, con tanto dl 
curiosita — da parte del pub
blico — sulle ragioni sociall 
e cultural! della musica codifi-
cata o decodificata e sulla 
sorte stessa della musica: se 
essa sia da intendere come 
un fatto formativo e cono-
scitivo dell'uomo considerate 
ancora nella sua dignita dl 
individuo; o se possa contri
b u t e a un regresso verso si-
tuazioni di passivita e, all* 
fine, di silenzio. 

Naturalmente, queste do-
mande non tanto vogliono ri-
sposte riferite agli anni *50, 
quanto indicazioni che valga-
no oggi — e la musica, per 
fortuna. occupa nella societa 
un posto ben diverso da quel
lo degli anni *50 — a fare 
della musica una componen-
te della vita culturale moder-
na. 

Vedremo dalle prossime 
puntate del Convegno, come 
gli specialist! aggiusteranno le 
cose e come 1 non speclalistl 
(11 pubblico, numerosissimo 
e vario) — ai quail soprattut-
to 1'iniziativa e rlvolta — 
reagiranno al frastuonl dl 
Darmstadt e ai rubinett! di 
Cage. 

e. v. 

rzai yi/ 

controcanale 
DROGHE PESANTI — Mu-

tando bruscamente registro, 
A-Z ha impostato il secondo 
numero di questa sua nuova 
stagione su una indaglne di 
cronaca, riducendo al minimo 
gli interventi in studio e sop-
primendo il dibattito. Tema: 
il crescente arrivo in Italia 
delle droghe pesanti. 

Come sempre avviene quan
do si cerca di attenersi ai fat
ti e di raccogliere testimonian-
ze dirette, la trasmissione ne 
ha guadagnato. Non a caso il 
limite principale di A-Z d sta
te sempre, fin dall'inizio, 
quello di non riuscire a sal-
dare il dibattito dello studio 
con il materiale raccolto dal 
vivo: quello di non super dar 
spazio (e non certo per inca-
pacita della redazione) ad 
una analtsi coerente e perti-
nente sulla scorta dei casi 
di cronaca. 

In questo numero, attraver-
so i servizi di Santalmassi, di 
Aprea, di Marsico, da Napoli, 
Marsiglia, Catania, Nizza, To
rino, il settimanale ha teso a 
dare un quadro del trafflco 
della droga, degli interessi che 
lo muovono, di quella che e 
stata definita «?a scalata ver
so le droghe pesanti» anche 
nel nostro paese. L'indagine e 
stata abbastanza accurata e 
ha fornito ai telespettatori an
che informazioni largamente 
inedite. In particolare, inte-
ressante & stata I'ultima par
te, nella quale 6 stato accer-
tato che si sta giungendo or
mai ad una vera e propria 
pianiflcazione del mercato 
con i mezzi classici della di
stribuzione di 7nassa: ad 
esempio, con la promozione 
delle vendite attraverso gli 
sconti iniziali sul prezzo del
le nuove mercl. Una constata-
zione suggerisce, tra I'altro, 
I'idea delle condizioni di rela-
tiva tranquillita nelle quali si 
svolge questo gigantesco traf
flco. 

La attenzione si e" concen-
trata, nelle interviste, sulle 
madalita pratiche del traffl
co: i contrabbandieri interro-
gati hanno descritto con do-

vizia di particolari diversi 
espedienti cui si ricorre per 
il trasporto e lo spaccio della 
nierce e hanno alluso alle 
fonti di flnanziamento. UUn 
colonnello della guardia della 
flnanza prendeva appunti fre-
neticamente, in studio: an
che per lut queste erano no.-
tizie nuove?). 

II contrtbuto dei due invi-
tati, il funzionario di polizia 
e il colonnello della flnanza, 
6 stato, invece, abbastanza li-
mitato: la descrizione pseu-
do-scientiflca delle tre fasce 
nelle quali si pud dividere il 
trafflco era, in realta, dl una 
ovvletd disarmante. Ed esatta-
mente a questo punto si e 
collocato il limite della inda-
gine e della trasmissione nel 
suo complesso. Si sa che nel 
gigantesco affare della droga 
sono implicati, negli Stati 
Uniti e in Europa, non solo 
grossi capitali, <isporchi» e 
«puliti», ma anche corpi di-
plomatici, servizi segreti, po-
lizie. Di tanto in tanto, da 
qualche indaglne degli stessi 
fatti di cronaca, questa veri-
ta d emersa, sia pure di scor-
cio. Alcuni mesi fa, anche in 
TV, un servizio speciale del 
telegiomale, curato da Gianni 
Bisiach, aveva in qualche 
modo suggerito questo qua
dro. 

Ma a questo livello, in A-Z, 
non si & giunti, questa volta. 
Bruno Ambrosi, a dire il ve-
ro, ha tentato, ad un certo 
momento, di indirizzare il di
scorso in questo senso, pro
ponendo ai due invitati in 
studio alcuni inquietanti in-
terrogativi sollevati da Le , 
Monde: ma il tentativo non 
ha avuto seguito- Per questo. 
alia fine, il numero non 6 
riuscito ad evitare del tutto 
quel sapore moralistico che 
k tanto frequente nei discorsi 
sulla droga. «Volevamo suo-
nare un campanello d'allar-
me». ha detto Ambrosi: e 
questo si e avuto, in una cer- -:, 
fa misura. Ma Vallarme do- •• 
vrebbe servire a ricercare, poi, -
il vero nemico, no? 

g. c. 

oggi vedremo 
ELISABETTA REGINA (1°, ore 21) 

La congiura 6 il titolo del quarto episodio dello sceneg-. 
glato televisivo dl Hugh Whitemore, diretto da Roderick 
Graham ed interpretato da Glenda Jackson, Vivian Pickles, 
Stephen Murray. Hamilton Dyce, David Collings, Bernard Hol-
ley. John Graham, David Garfield. 

Nella Congiura, Walslngham, diabolico consigliere di Ellsa
betta, fa dl tutto per far condannare a morte Maria di Sco*ia 
la quale, con uno stratagemma, 6 stata rinchiusa nel castello 
di Chartley. La regina, perb, nonostante le pressioni di Wal-
singham, si rifiuta di far giustiziare la cugina. H bieco con
sigliere, certo che la morte di Maria dl Scozla eliminerebb* il 
pericolo di una congiura cattolica riesce alfine a convlncere 
la regina, tramite l'inoppugnabile prora dl una congiura ai 

danni del trono ordita dalla principessa scozzese. 

I/OCCASIONE (2°,; ore 2i;20) : 
•" Va In onda questa sera la quarta puntata dello spettacolo 
muslcale di Leo Chiosso e Gustavo Palazio, condotto dal Quar
tette Cetra. Ospitl d'onore dl oggi sono i cantanU Pepplno Dl 
Capri e Ombretta Colli, la ballerina Gloria Paul e gli attori 
Ubaldo Lay e Macario. 

ORIZZONTI (2°, ore 22,20) 
H servizio che la trasmissione curata da Giulio Macchl 

propone questa sera, illustra il caso di un bambino di cinque 
anni, spastico dalla nascita, il quale e stato recentemente sotto-
posto ad intervento chirurgico. L'operazione ha date risultato 
posltivo e 11 piccolo paziente sta plan piano riprendendo la 
mobilita degli arti superior! ed inferiori. Una nuova era al apre 
cosl per la chirurgia delle vie nervose superiorl. ' 

= 21 

programmi 

d. g. 

Sequestrate 
in Lussemburgo 
« Ultimo tango 

a Parigi» 
LUSSEMBURGO. 5 

La commissione per la cen-
sura cinematografica lussem-
burghese ha ordinate e fat
to eseguire il sequestra del 
film di Bernardo Bertolucci 
Ultimo tango a Parigi 

Questa decisione che, se
condo alcuni commenti della 
stampa granducale. pone 11 
Lussemburgo in cuna condi 
zione di InferioritA» rispetto 
agli altrl paesl europei che 
hanno acconsentito alia prole-
zione del film, h* sollevato 
vivacl pToteste In molti am
bient! politic! ed IntellettualL 

TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12.30 Colazione alio Stu

dio 7 
13,30 Telegiomale 
14,00 A come agricoltura 
15,00 Sport 
1645 La TV del ragazzl 
1745 90* minuto 
18.00 Telegiomale 
18,10 Gli ultiml cento se

cond! -
19,05 Prosslmamente 
19.20 Campionato Itaiiano 

dl calcio 

20,10 Telegiomale sport 
2030 Telegiomale 
21,00 Ellsabetta regina 

«La congiura». 
22,20 La domenica spor-

tiva 
23,15 Telegiomale -

TV secondo 
1645 Sport 
1840 Campionato Itaiiano 

dl calcio 
21,00 Telegiomale 
21,20 L'occasione 
22£0 Orizzontl 

L'uomo, la sclera* • 
la tecnica. 

23,20 Prosslmamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora 7. 
8, 12, 11 , 14, IS , 17, 20, 
21 . 23i fe Mattutino MSicatoi 
6,S2i AlnwMccei 7J Mattotteo 
musical* ( I I part*) | 7.20* 
Spettacolo! B^Ot Vita aat cam-
pi; S? Moslca par archij 9,10> 
Moaao cattolko; SvJOi Saftta 
M M N I 10.15* Sain, raaanfi 
10.45* Folk Jocfcayi 11,35* I I 
circofo dal ffanitorii 12* Via col 
olacoi 12.12* Vattiaa « Hit 
Parada; 1244: Maaa In Italy; 
13,20: Un disco par raotatai 
14* I I a i i l • m i n i 14^0* Ca-
raadlo di oTaettfj 15.10: Mtol-
ca atrario apaitai 15,50* Po-
•Mritfio coa Miaai 17* Tatto 
il calcio atfaato per talaotoi 
1»: BatW «jaattrO| 1a%50* Coo> 
carto della aomaaira, dirattoro 
lior Marfcoiitth; 19^0: Caa> 
ronl Kaliatw] 20^0: Aacolta, al 
fa aerai 20,25: Aodata • rftor-
oo, presenta MassiaM Raaiart; 
21 . IS: Orchestra hi paratat 
2145: Coaccrto dal sopraao 
Jana BarkM 

Radio 2° 
GIORMALC RADIO • Ora* 7 3 0 . 
S.30. »,30, 1030. 1130, 
13.30, 1S.25, 1S30, 2230 , 
24: fc II SJiattlaHrti 740* 
Raowaiorao COB 

• Bobs? 8,14: Moslca flasaa 
8 4 0 : I I SBanfladtocbii 9,14t 
Copertim a scaccMi 9,35: 
Cran Variatai 11* Un disco 
par restate; 12: Anteprima 
sporh 12,15: Cansonl per caa-
sonara; 1230* A nseta Ufco-
ra; 13: II aamberoi 1335: Al
to cradiaMttto; 14* SapplenteR-
ti dl vita raajonale* 1430* 
Cams a sarta ajoesta moska 
leajera; 15* La Corrida; 1535* 
Paul ftaoriat o la s«a 
strat lot Osnado U 
cants; 1930s Dooioaica 
17* Masica la aaaltioj 18: 
tasnica aportt 1840: 
niQ 1930* RadJoasraj 1935* 
Tris di cansonh 20,10: I I 
do dall'opcra; 21* La 
a sempre altcfra? 

Radio 3° 
Ora 935 : Treamissioni SPO> 
ciall; Ora 9 3 0 : La voce dat-
rAmerica; Ore 10: Concerto 
di apaitura. Ora 11.30: Mo> 
siche di danza a dl sceaaj 
12,20* L'opera amaricana; 19* 
Folklore; 13,30: later—no; 
14.25: Concerto del stolhUsta 
Franco Cniil; 1S30* nccoH 
korehesi; 1730: RassBias del 
disco; 18* Cell lettcrari; 1830* 
Masica lewera. 19,15: Concar-
ro delto^sara; 20,15* RaaM 
o iMOfjcttirionai 

E' USCITO IL DISCO E LA CASSETTA CON LE 
NUOVE CANZONI DEL 1973 

TRINCALE D A L V I V 0 N . 5 
Per rksverlo. Invlara vaglia o assegno di Lira 2.000 (non 
spedire soldi in busts) a: FRANCO TRINCALE - Via Mar 
Nora 3/A . 20152 Milano 

PER LE FESTE DE L ' U N I T A ' . 
TELEFONATE AL 02-45.62.12, - MILANO 


