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IL Disco. Nel nuovo lavoro di Locasciulli anche una canzone realizzata con De Gregori 

Vita quotidiana 
di «Uomini» maturi 
L'hanno salutata come 1'opera piu matura di Mimmo 
Locasciulli, una vita divisa tra J'ospedale (emedicochi-
rurgo) e le canzoni. Si tratta di Uomini, 1'ultimo disco 
del canlautore, che contiene anche un brano compo-
sto ispirandosi a un articolo che Francesco De Gregori 
scrisse per IVnitfi. Uomini, nove canzoni figlie del rock 
dylaniano, che non perdono d'occhio il mondo in cui 
viviamo, dalla politic? a)la,guerra in Bosnia. ' 

m ROMA. Pfe cronisla che poeta, 
cost si descrive Mimmo Locasciulli 
a proDQsito del suo ultimo (avoro 
discografico, Uomini, salutaW co
me la sua opera pt t matura, II piu 
convincente e appasslonante tra i 
dodici dlschi seminati i n vent'annl 
di vita dhisa Ira lospedate (Loca
sciulli * medico chirurgo ai Santo 
Sptoito dl Roma) e le canzoni. E 
tempo d i misurarsi dlrettamente 
con la realti. e lempo di usare .un 
linguaggfo contemporaneo*.' tem
p o dl for parlare gli occhi, le orec-
chle. spiega Locasciulli: <L& mla 
Ispirazklnee un evento oiioudia-
no. Cammlno, guardo, pario, ricor-
do, Immagino, sogno e la quota 
poelfca di ognuno di questi lata st 
separa dal resto e va ad immagaz-
zinarsl in un angoletto speciale del 
miocuore, come monete in un sal-
vadanak>. Ma Locasciulli non ha 
fretla di roroperlo, quel salvada-, 
naio. Vive la sua vita e continua ad 
Imrnagazzlnare impicssioai ffncf)$ 
non si accoige, con una casualitS 
che to coglie onni vo*a d i sorpresa, 
che la voglla dl traslormsre quelle 
«mooele» in canzoni e divenlata 
piu forte di lutlo. Per realizzare Uo
mini si 6 preso tulto ii tempo ne-
cessario. Quasi un anno e mezzo 
dl laroro nel suo studio di reglstra-

zione a Saracinesco, nella campa-
gnaatmizzese. 

Mr-Unit* at (face 
Ne sono venule fuori nove can

zoni figBe del rock dylaniano, che 
omaggiano le sonorita degli anni 
-70, STperiodo piu puto, il meno 
contaminate*. quando lui suonava 
nella cantina del FolkSludio insle-
me ad altri chesichiamavano Ven-
dna, De Gregori. E proprio con 
Francesco De Gregori ha scrilto e 
interptetato la canzone che apte i( 
disco: til snono deSe campane e 
nala da un articolo cite Francesco 
scrisse sulTUnita. inrilolalo II nuo
vo Medheuo, parla d i quello che 
sla succedendo nel Ruanda, in Bo
snia, e ci sono nasi come quella 
che dice "ho visto uomini dlscutere 
su chi doveva sparare per primo", 
che sembrano quasi anticipate 
quello che poi e successo con le 
(ruppe dell'Onu nella ex Jugosla
via*. 

£ un apertura virala in neto. ma 
poi i l disco si snoda in una serie d i 
quadri cite alia fine lasciano spazio 
alia speianza (Quakosatard); an
che Locasciulli e dl quelli per cui le 
elezioni del malzo • * ! sono slate 
un brulto risveglfo (ivolevo andar-
mene in esllio. e la canzone Aula 

monoposto parla proprio di que-
stw), pe<o adesso si pud ricomin-
claie a sperare: •Svegtiali amoie, 
per esempio, e una specie di chia-
mala alle arm!. Spesso noi arttsti 
evitiamo di schlerarci. e invece 
questo e il momento dl scegliere, 
di decidere da che parte stare». E 
nguardo alle discussioni sulla pie-
sunta flnorte dei cantau1ori», lui sa 
bene da che parle slare: «Non cre
do alia fine del cantautorato, piut-
tosto mi sembrano gia morte cose 
come le posse, quests ultime ten-
denze che in comune hanno una 
sola cosa. il turpiloquio-. Non ci 
sembra molto generoso netle sue 
opintoni, ma lant'e; pet il Loca
sciulli d i Uomini le parole hanno 
una grande tmpcttanza. Tra gli 
episodi piu intensi del discoc'e Pa
dre mio, una canzone che e quasi 
una preghiera; .L'ho scritta di gel-
to, in cinque minuti -spiega--. lo 
vivo da laico, un tipo di vita d ie al-
kmtana datla speitualira. Pero ne 
sentt il bisogno. Misonosentltodi-
i i rmato in un momento in cul la 
s p i r i t u a l sembrava un regain per 
IMchi, oppure un business, con le 
madonne d i e piangono e cosl via, 
e la forma piu diretta perespnmeie 
questo bisogno era proprio la pte-
ghierai. 

Dal-Cfn-di Tom Watts 
Nel disco, a fiatico di Locasciulli 

ci sono modi ospiti, come Greg 
Cohen e Marc Ribot, airtvati dal .gi
ro- di Tom Waits, Chariy Giordano 
alle tastiere e il giovane rocker Ste-
lano Delacroix, di cui Locasciulli 
ha prodono I'album d'esordio. E 
tomera presto a indossaie i panni 
di produtrore, per I'altore Alessan-
dro Haber che debuttera con un 
disco di canzoni serine per lui da 
Ruggeri. ds Fahrizio Bentivoglio, e 
dallostesso Locasciulli. Andrea Pacini 

TEATRO/l. A Roma il testo di Beniamino Joppolo con la i t ^a di Nimii BrusCheBa 

<Carabinieri» in guerra 
M M O U V M U 

m NOMA. Dalla Stdlia alia Sfcilia; 
questo puo dusi i l viaggio compiu-
to dal Caiabinteii, il fllolo teatrale 
relativamente piD nolo dl Beniami
no Joppolo {Patli 1906farigi 
1963). narratore, poeta, piltore. 
drammaturgo, partecipe non se
condare dl movimenii artislicl del 
Novecento, ma semidimenlicato in 
Vila e in morte. Sciitto sul finite del
ta guena (e sottoposlo a rinianeB-
giamenti successlvi). i l lavoro fu 
pubblkaio con rilardo, e rappre-
sentato qua e la, piu all'estero che 
in Italia, fino a un'edizione d i una 
certa risoranza. per la sede, II Fe-
slival di Spoleto 1962. e per la firma 
del tegista. Roberto Rossellini; i l 
quale isplrt> poi, in via diretta o in-
dlretla, Jean-Luc Gudard, che ne 
ricavo lannoseguente un film ab-
bastanza curioso, Les Cardbiniers, 

appunto. destinato perallro al piu 
clamorosodegli insuccessi. 

Ora e (Tealro Politecnico. fino 
al 4 giugno) una giovane. valorosa 
compagnia d i Messina, •Nutiimenti 
terreslri», a ripropaire con v^ore 
lopera, siglata per la regia da PJirv 
nl Bmschetta, pet I'adattamento 
dallo stesso Bruschena e da ftan-
cesco Calogeio. La storia si svolge 
in un paese e un'epoca di fantasia, 
ma che manlfestano. da principio. 
inequivocabiliuattlsiciliani. 

SoMati«crlmtna« 
Anuolali da un fantomatico Re, 

iramile una coppia di equivoci 
emissari ( i Carabinieri, appumo), 
due fratelli cootadini, Michelange
lo e Leonardo, lasciano la casa e i 
campi di famiglia per andare a 
combattere una guena di rapina, 

che dovrebbe assicurar b ro , a 
prezzo di sar^ue altrui, agi e ric-
chezze. Quelli che, trascorso pa-
recchio tempo, vedremo tomare 
dalla madW vedova Lucia e dalla 
sorella Anna non saranno pero 
due vincilort ma due poveri disgra-
ziati, ''unciorbo, lal trozoppo,e la 
loro preda consistei^ in un muc-
chio di lotografie e cartoline illu
strate dei luoghi da essi occupall o 
devastali. Per soprammercato, gli 
sconvolgimenti politici e social! 
pFodotll dal conRhto (e dei quali 
prolitteranno i soliti opportunisli) 
laranno si che, poco oltre. i nostri 
eroi saranno considerati come <r l -
minali d i guena-, e tratlati d i con-
seguenza. 

Sul finale del dramma (che, in 
prima isianza. si sarebbe dovuto 
inlilolare / soldati tonquisloiori), 
lauloresi aocani alquanlo (euna 
variante ne Doviamo, ad esempio. 
ne! Tealro d i Joppolo stampato 

datla Edilrice Pungtopo d i Patli). 
La verskme -dura> adouata da 

Bmschetta e Cabgero, e, con essa, 
I'elaboraaone complessiva che, 
tra I'aftro, lodevolmente concentra 
la materia in un'oltantina di minuti, 
senza inteivalio, alludono in modo 
spiccato agll eventi bellici di appe-
na ieri, o I'aBro ieri, ed i oggi. 

Dal Vtotmm alto Bo«n)a 
E se, alJ'inizio. nella mimrca e 

nella gestualita meccanica, i due 
Carabinieri 'anno pensare all'Ope-
tadeiPupi, e il clima generale 6 di 
favola sinistra, man mano si assisle 
a un ampiiarsi del quadra di riferi-
mento, e a un ravvicinarsi delta vi-
cenda alia realti. storica oraiai o 
attuale, dal Vietnam alia Bosnia. 1 
due fratelli ci si presentano impe-
gnati in una partita di palla ovale, 
e, una volta in divisa, hanno I'a-
spetto d i combaltenti statunitensi 

nel Sud Est aslatico, quali Ii ha evo-
cati, nella loro rotate alienazione, i) 
cinema d'oltre oceano (viene in 
mente Full melal jacket d i Ku
brick;. E la sorella Anna si aneg-
gia, coerentemente, come una dl-
vetta scrinurata pel rallegrare le 
truppe 

Nella mescolanza stilistka, del 
resto ben padroneggiata, che ca-
ratterizza lo spetlacolo, simprime 
dunque un prevalente segno «ame-
hcano"; ma bisogna dire che il te
sto in piu punti scricchiola, sovrac-
caricato dall'lnventiva, pur ammi-
revole, dei suoi realizzatori (ai no-
mi gia fatti sono da aggiungere 
quelli dello scenografo Giancailo 
Muselli, della cosrumista Meielta 
Raboni, di Domenieo Maggiotti cu-
ratoie delle luci). Eccellenti gli at-
tori: Gisetda Volodi, Massimo Rea-
le, Vincenzo Tripodo. Irene ivaldi, 
Massimo Piparo, MaurizioPuglisi. 

IL CONCERTO. Bologna Festival 

D mondo in musica 
Seguendo la bussola 
di Mauricio Kagel 
Unico grande concerto, al Bologna festival, per 
Mauricio Kagel, compositore argentino ma tedesco 
di adozione. Nella ex chiesa di San Giorgio in Pog-
giale, sono stati eseguiti il Phantasiesitick per flauto 
e pianoforte, Ipezzi delta rosa dei venliper orchestra 
da sala (eseguiti dal Nuovo Ensemble Europeo) e 
cinque brani, composti negli anni Ottanta, -ispjrati" 
ai quattro punti cardinal!. 

IMM 
m BOLOONA.Fra le wsngia dell'e-
a bofghese, il concerto i un con-
centrato di consuetudini. anese, 
comportamenti che potrebbero 
deliziare qualunque antropotogo 
della cuhura. Nd lo spazio concer-
tistico soprawive una musica p r o 
dotta e goduta secondo un rituale 
che si ripete quasi immulato da un 
paio dl secoli. La norma prefigura 
un massimodl appiezzamento per 
la musica appartenente alia classi-
cita, ossia a un passalo esemplare 
e rasskurante, con un decremento 
progressivo man mano ci si aHon-
tana da esso - all'indietro o in 
avanti. II concerto nel quale si pro
pone musica recente - qualificala 
come <onlemporanea» - ha an-
ch'esso le sue consuetudini: a) di 
norma e un'eccezione; b) si rtvoi-
ge a un pubblico quanto mai esi-
guo; c) stiscita due tipi di reazioni 
opposte: una 'ricezione militante. 
da parte di ascojtatori lortemente 
motivati che hanno sostitutto al 
principio del piacere qudlo del do-
veie o una ricezione negauva da 
parte d l chi questo senso del dove-
re non lo awene per niente. 

Mauricio Kagel, compositore ar
gentino, ma tedesco d i adozione, 
ha 64 anni e, per fona di cose, la 
sua musica e relativamente recen
te, dunque contemporanea, Kagel 
tuttavia*un'eccezione <Ji un'ecce
zione ( foesempie stato, in reaha,' 
ma quests serebbe la tunga e non 
raccontabile storia di un artista tra i 
pKi shaordinari e imprevedftiili di 
questo secolo). Diciamo sok) che 
I'altra sera ha presenlato un con
certo di musiche sue a un pubblico 
di abbonati del Bologna Festival 
piu qualche spanito awentiito. II 
concerto era i'unico in Italia: tutto 
regolare (vedi alia lettera >a>). II 
pubblico era molto scarso (e fin 
qui ancora tutto bene, come da let
tera - Is) . Senonche questo minu-
scolo pubblico ha applaudlto e pe-
stato i piedi per d ied minuti, (inche 
£ riuscito a ottenere un bis. Citco-
stanza che, rapporiata alia musica 
contemporanea, dalle nostre parti. 
quanto a rarlta, equivale a un Be-
nedelti Mlchelangeli che bene un 
concerto in ciabatte. 

L i ragione di tanto successo e 
molto semplice; quella musica di 
Kagel - come spesso le accade -
era stupefacente e bellissma e ha 
lasciato il pubblico - sia militant), 
sia titubanti - a bocca aperta. E 
questo nonostante i l concerto ios-
se nella ex chiesa di San Giorgio in 
Poggiale acustica Ideate per Pale-
slrina. ma infame per tutta la musi
ca nata fuori dalle chiese. Con un 

candore che nesam MaUano pas-
siede p*0 da generazioni, Kagel, 
dopo il concerto, ha detgi: •Eppure 
con pcchl soldi si potrebbe ttastur-
rrtare oomptetamente I'acusUca di 
questasala-. 

II prtmo pezzo in ptogramma. 
fhantosiesmcA per flauto e piano
forte con accompagnamento 
{1988), solo a batti ofnivji qualche 
lampo di seduaorte, rimanendo 
t ioppo awihippato in una scrlttura 
arguta si. ma preoccupata soprat-
tutto di saggiare le risorse fonnaH 
di un costrutto indeflntbilecome la 
•fantasia-. Dletro i solisti (Stelano 
Agostlni al flauto e Massimiliano 
Murrali at pianoforte, entrambi no-
levoli), nascosti da un paravento, 
stavano gli aUri stnunenti di ac
compagnamento II suono invisibt-
le stimolava certo la fantasia, ma 
I'acusUca inesorabile pretendeva 
davvero troppo anche daH'orec-
chio pio immaginifico. 

Con Die Studie da Wtodrase fur 
Salonorchala- ossia «l pezzi della 
Rosa dei verrti per orcheara da sa
la. (ndnostnacasogl ionlrnisau-
mennsti del Nuovo Ensemble Eu
ropeo) - abbiamo rilrovaw invece 
i l Kagd piu multiforme e geniaie. 
Est, Sud, Nord-Esl. Mxd-Oast e 
SudEst, sono i ritoli d i cinque brani 
composti fra il 1968 e II 1991 (su 
^ t B crje il.cpmp<>sitore Ka'lhten-
'jto'ne a'real izzare)rsi^i6 pagine 
daUa scrittura laflinallssiina, dove 
colori, gesti, reminiscenze foUdori-
che, ironia. lirismo si mescolano In 
un amalgama dal respiro naturale. 
immediato e sorprendente, I punti 
catdinali suggertscono paesaggi, i 
paesaggi suggeriscono musiche. 
Kagdvisiagg«a.coglieridoa!voto 
questi suggerimenti, ma giocando 
a spiazzare le anese. Per chi e nato 
nell'emisfero meridionale, spiega il 
compositore, -II Sud non e smoni-
mo di calore. ma piuttosto dl fred-
do: la Patagonia, l'Antartide. II 
NOfd e invece esattamente I'oppo-
sto d d freddo: solecocente, uirudi-
ta soffocante, paesaggi desetlici, 
stccila-. Lo Rosa dei vera e una 
nuova lappa di queU'immagtnaria 
antropok^ia musicate d ie ha ispt-
rato a Kagel molte delle sue migBo-
ri riuscite. II gioco qui consMe nel-
lo spostare la posizione geografica 
di queste osservazioni musical!, 
passando dalla Transcarpazia al 
Meditenaneo, al Nordeste brasilia-
no (visto dalle Ande), incrociando 
indkts mapudtos del Cile, dialenl 
creoll, metopee ahicane e tutti, in-
sieme. peidendod a sognare o a 
danzaie ha Colombia, Suriname, 
Cuba, Guiana... 

TEATRO/2. A Milano Pamela Villoresi mette in srena un testo del premio Nobel 

II demone di Singer diventa operetta 
auuiiA ausiA annMiu 

• MILANO Un realismo piccoki 
piccolo c una capacity di evcxa-
zlonc non comune. La realia quoLi-
diana degti uomini e delle donne 
pusti di ffon'e Bll'osseivanza della 
legge rdigiosa e la capacita di 
c rcare luoghi fanlastici. abitali da 
demoni e da Irasgressioni: e il 
mondo all i memo del quale si 
muove la produzione lelleraria del 
premio Nobel Isaac Boshevis Sin
ger. scorapurso nel 1991, al quale 
ai>i>aniene anche il bieve racconio 
Tnihele e il .vir) demone d ie nella 
elaburazione drammaturglca lir-
mata riallo stesso Singer e da Eve 
Friedman, vfdi- un'altriccscnsibile 
eturiosai 'nmePami' la Villoresi ci-
mi'Uiarsi, da rcgista. al Teatru Stu-
a'm 

Sia mo nt'l IH%1 in Polottia. a 
frampol. tin A plccnla cirtA in cui la 
sinaKt'ga cmifinn con la chiesa, la 
pinfiM t-oii InI'aiiipiigim. Mai pm-
uig i i i iw id i Twbete e il sua ileittoM 
iMirm tutll cbK'i. la lingua i la slessa 

in cui scriveva Singer) che parlano 
e ykidish. rnagari filttato da un 
adattamento in americano. tradot-
to da Valeria Moretti. Una lingua 
unascostai-da una patina quasi ma-
gtca che la regia della Villoresi ac-
centua nella contrapposizione Ira 
le tipologie gtotlesche dei perso-
naggi e le situazioni liabesche nol
le quali essi si irovano a viverc. 
mentre nevica e piore e le nolti si 
allemano ai giomi. Ecco Taibele. 
giovane donna che il marito. spa-
rendo, ha abbaiidonalo e che. 
slando alle Leggi, non potrebbe n-
farsi una vita. Ecco Alchonon. sva-
galo sludiosodi Cabbala, setiza un 
quadrino. rvia dotaro d< una stfatfl-
rtinana fantasia, da tempo inna-
morato ^enza spcranza della don
na. F accanto a loro il rabbmo, gli 
amif i e It- amirbe F'ersonaggi ric-
chi di umanita e ill ironia. quasi fi-
i!(m'liediuiiinimdgiiiarH>prcsi!|ic 

Ma Haliele r il w o itenxine. d ie 
porta come sollolilolo •spt'llacolo 

dl Pamela Villoresi e di Moni Ova-
riia», e prima di tutto un operetta 
popcilare percorsa da magnifiche 
musiche klezmer, qui eseguite in 
scena da he musici-atrori che sono 
Maurizio Deh6, Alfredo Lacose-
gliaz. Gian Pietro Marazza. E que
sto il mondo a tutto tondoche, net-
In sua ingenuity e nei suoi appetiti. 
sembra avere affascinalo la Villore
si. per la prima volta posta di ftonte 
a un autore amatissimo. Del resto, 
sia pure con tutto il disincanlo pos
sible. questo intreccio di creden-
ze. di iwssioni ed i suggestion! che 
Singer pone al centro del suo rac
conio e che si ritrova magari in mo
do troppo didascalto nella Irascri-
zione teatrale. catlura a fondo gli 
s|)ettalori. awinti dalla quasi fiaba 
di un uomo pio. Alchoiion, che si 
iraslof ma in demone per vincere le 
ddose di Taibele e godersi il suo 
nmote. Ma I'intjanno nel quale ver-
rarmo comvolti anche un amico di 
In i- iin'amii'rt di lei. porteri la | « -
vera tlonna. imapace di distmgue-
rc fra realta c fantasia, a una molte 

certa, sia pure alleviala da un'ulti
ma illusione... Un testo fra inferno 
e tena, vakHizzato dalla bdlissima 
scena di Luciano Damiani: una 
piattafonna sopraetevata, ricoper-
ta da un enoime lelone che puO 
suggerire le viscere della terra op-
pure trasformarsi in una quinta di 
teatro o in uno scivolo su cui com-
piere evoluztora (studiale da Mi-
cha van Hoecke) a tutto londo. E 
lacasa di Taibele. ma anche il luo-
go sacro del matrimonio, dei cam-
biamenti e degli incantesimrdovci 
personaggi vivono la loro slorta dl 
passione e di inganni. Pamela Vil
loresi da a Taibele un forte slancio 
passionale ma anche una coiicreta 
ironia. mentre Mom Ovadia conti
nua nella sua costruzione intelli-
genie. tii«ello per tassello, di un 
disincaiitAio viaggiatore iSireo sal-
valo dalle saW)ie del tempo. Ac-
canto a loin varaio ricordati Klena 
Saidi. in una gustosa caratlenzza-
zione e Olek Mincer nel ruolo ill un 
venditors ambulante dongiwanni 
Molti applausi per tutll 

DANZA. II Balletto di Toscana con Bigonzetti 

Metamorfosi suirautostrada 
ROSSKLk* S A T t l S T I 

• I ROMA Passarioglianniecome 
il buon vino il Balletto di Toscana 
tnigliorn, o meglio-vistoChe il top 
lo ha raggiunto da un po -conler-
ma I'alta qucilita delle sue presia-
zioni-produzioni. Un vera peccalo 
che glielerni pmtjlemi di program-
maziotie abbiano ridollo a due so
le serate In lenmjrn ronjcinn allC)-
limpico del suo speltiicolo. oscura-
to per di piu datla coiKoniilanza di 
altre nianifcstazioni Eandatocosi 
a beneficio di un pubblico ridollo >i 
coqxiso camel di qualtni coreo-
giafie (circa due ore di dnnza in 
lutto) a lirm<i di Falirrzio Montever-
decMauro Bigonzetti. 

C'e molta sloria del Balletio di 
Toscana nel fiiogramma wello. e 
pirm solo perrhe i brani pteseutnti 
*ono stati creati M I misura. ma an
che peiehe gli autori hanno iegato 
in vano in'Hio i loro nde.stini1- Co-
rpografici a tin cumpngnia fiorenti-
na. Montevcrde, dopo unespe-
rienza a cnpodi un sun gruppn. ha 
trovalo una dimctisbne ideale to-
me corcugrafo tree lane? ma con ri-

lerimento fisso a I Balletto d I Tosca
na. per il quale ha create turte le 
sue ultime e piQ impoitanti produ-
zioni (dal felicissimo Gtut/etra e 
Romeo al recenle O/ethj, oltre a 
brani sparsi come Era elerna, pre
senlato all'Olimpico ed enhalo or-
mai in repertono. senato intreccio 
di coppie che, sotto le sembianze 
di un balb dei cadelti, celebra la 
melafora della nolenza del rappor-
lo amoroso. 

Una stoma di appanenenza an-
cora pifl radicale al Balletio di To
scana c quella di Mauro Bigonzetti, 
letleralmenle -esploso" come co-
reografo ncgli ultimi anni dopo un 
passato tone di danzalore (Teatro 
dellOpera di Roma. Alerballerto). 
Adesso se lo contendono in molti 
(persmo I'English National Ballet e 
La Scaladi Milano), ma Bigonzem 
e cregciulo (coreograficamenle) 
qui e il program ma lutto suo del se-
condo appuniamento ne t la di-
mostrazione Da Turn Pike del 
1991, schizzata e puntuta aichitel-

tura di danze che prende spunto... 
dagli svincoli autostradall ametfca-
ni, al fresco d i conk) Voyeur, la se-
rata svela un talento in gran forma. 
Ese qualche richiamo a Forsythe e 
reminescenza diuma della sua car
riers di danzatore all'Ater, Bigon
zetti appare desideroso di sgan-
ciarsi presto da insidiose discen-
denze e di andare per una strada 
sempre pio sua (come dltnostra 
anche la Coppelia allestila per 1'o
pera di Roma). 

La disponibilila di danzalori co
me Eugenb Buiatti ed Eugenio Sci-
gliano [dawero due -Eu-genP <tel 
vinuosismo) o Sveva Berti gli per-
mette di comporre terzelti geome-
Irici ad alia deiinizione come in 3D 
o di superare d i qualche spanna 
tecnica le metamorfosi alia Momix 
in pression. pressione di corpi qua
si innaturalmenie spinti alia sim-
biosi. Una pirotecnia d i movimenii 
che reinventa la tradizione e ne tra
duce il lingoaggk) in maniera spi-
gliata e scaltante. Dawero una fe-
sta per gti spettalori che salulano 
con urla da sladio autori e danza-
lon. 


