
L'EVENTO. A Milano il celeberrimo spettacolo di Webber tratto dal poemetto di T.S. Eliot 
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A tutto «Cats> > 

Ecco il musical 
a quattro zampe 
• MILANO. EcoslUdyDtana.an-
nunciata dai tetegiomali al Pala-
trussardi alia prima milanese di 
Cos, il musical mito cite porta II 
marchio dl un genio del genere, sir 
Andrew Lloyd Webber, autore fra 
I'anro. di Jesus Christ Superstore dl 
Evito, si ft llmilala a mandare una 
sua aosk accompagriata da quella 
delta reglna madre. A eiiUambe il 
slndaco dl Milano Pormenlini. ac-
compagnaro dalla tnoglie Augusla 
ha galantemenle baclato la mano. 
Ammeltiamolo: la delusione 6 sla-
la grande. Sopraitutto ci £ coslato 
non vedere le rugtie belle e impos-
sibil! di Clint Eastwood, to sguardo 
da mascalione di Sean Connery. 
Acconlentarsi dell'evanescente stl-
lista Ntata Trussardi, non * la sles-
SB cosa. Per lorluna e'erano Valen
tino Cortese, Carla Racci e Carole 
Ate ma I'evento della presentaao-
ne a Milano, dove reslera per un 
mese, grazie al coraggio del Teatro 
Smeraldo. per tremila spetiatort a 
sera, delk) spellacob foise pill pre-
mlatoeforse plO popdare (Irian-

Teatro italiano 
Rinnoviamo 
lldi: appello 
degli artisti 
• ROMA Rimaslo senza guida, 
dopo la mode imptowlsa del suo 
presidcnie Ghgo De Ctiiara, 1'ldi 
(Isliuilo del diamma italiano) ha 
bisrono di un serio rinnovamento; 
to cfiiedp un appello lanciato <ta 
numaosi atlori, reglsli. autori e cri-
iici del teairo italiano, come Viito-
rio Gnssman. Giorgio Albcnazzi, 
Dnrio F6. Mariangela Melato. Va)e-
ria Moriconi, (Jmberto Oisini, Otta-
vlu Pkx'Oto. UgO Giegoretli. Mad-
dulena Crlppa. ligo Chitt, Umberto 
Marlni, per citame solo alcuni. II 
<kn'iimcnto chitde the «prima che 
il consiglio d'ammlnistiaidone del-
I'ldi nroceda a qualsiasi nomina. si 
ridf'linlscano con un ampio dlbal-
tito le sue hinzionl.. e sollolinea 
^iinio sarebbe prcfcrlbile nomina
te j l t i gulda dell'ldi .qualche figu-
ra al dl ujpra deile parti*, in quanto 
•ullorno alia pollrona di piesidente 
c al bllancio the I'Hi geslisce 
11.KM) iiiiltoni) si t aperta una 
corsa iru accuse e rivalitfl palcsi cd 
OK'ii lie, pla coipuratlve chc altro», 

L'attesissimo Cats, il musical piCt visto delta storia (40 
milioni di spettatori) fi approdato a Milano con i suoi (e-
linlssimi inlerpreti. In sala pubblico delle grandi occasio-
ni, anche se mancava Lady D. interpretata da una sosia. 
In compenso lo straordinario congegno ideato da An
drew Lloyd Webber dal pometto di T. S. Eliot funziona a 
meraviglia. Ma una be]la Iraduzione del teste avrebbe si-
curamente giovato a un successo pid Irionfale. 

luuiiAOiiijUuamameiii 
no visto 10 milioni di persone) de
gli ultimi quindici anni sla pure in 
una vetsiow di routine, che non 
ha pid II iocco del tegista dell'edi-
zione Inglese, to •sliafcespeaiiano» 
Trevor Nunn. 6 stato un evento a 
metfl, coronato da un buon suc-
cesso. da applausi a scena aperta, 
ma non da un trionlo. Forse non £ 
troppo ̂ uslo (are i diflicili, ma una 
discreia Iraduzione a slrisce lumi-
nose aMebbe ^ovato alia com-
pienslone di un lesto bellissimo. 

Cats, infatti, deriva da un delizio-

so Ubrello di Nlastrocche Old Pas-
sum's book ol practical ass, il libro 
dei galti lultofaie del vecchto Pos
sum, 1939, nato dalla fantasia di 
uno dei piQ grandi poeti del mon-
do, il premlo Nobel Thomas 
Steams Eliot (Possum per gli ami-
ci). FMastrocche spiche, quasi lea-
tiali, che hanno per protagonist! 
gatli e gatle con i toiocaratteri. i to
rn amori. i latti di una vita quolidia-
na vista dal basso, quasi rasotena. 
Con I invito esplicilo da parte di 
Eliot, ma anche di Webber che se 

I amoa«g^iMHfci l«i t*>ala iltoatliirilfarMtewAirirwUaydllftblMr 

ne & servitocon un po' di libeita, di 
lasciare venire a gal la il gatto che 
c* in noi con la sua capacM dl 
gioco e di mistero. E allora eccoto 
qui Cats, inno a Sua <3attiti II gatto, 
monumenio al mistero di un ani
mals che!» attraversato la grande 
letteratura, ma anche il cinema e il 
teatro... 

Ma non vorrei divagare: un gatto 
6 un gatto, direbbe Eliot. Qui in 
scena nella discarica urbana, dove 
6 ambientalo lo spettacolo, ingom-
bra di enormi lawilrici, vecchie 
ruole e di rifluti di ogni genere, di 
gatli ce n'fi molti bianchl, tossi. neri 
annunciati dal risplendere nella 
nolle dei loro occtii. Si ieHeggia 
lannuale Jelllcle Cat, una («ta in 
cui il capo rictxiostiuto del galti. 
Old Deuteronomy, «cbe vlveva gia 
ai tempi della legina Vittoria> do-
vra scegliere chi ascenders alle 
stelle per iniziaie una nuova vita. 
Gatli maschie iemmine in aderen-
tissime calzemaglie mutlicolori (di 
lohn Napier come le scene) e 
gran trucco baffino. F, che roteare 

di code nella danze scatenale e nei 
corteggiamenti! Ecco avanzaisi il 
grigki tigrato Ktonkuslrap, II lito 
conduttote di tutta la storia; la vec-
chia, grassa Gamble, una mezza 
matta che educa topi e scarata^ 
una volta deposto Tartlglio. Ecco 
Rum Turn lugger il gatto casanova 
tutto sesso e gran mostriire coda e 
culetto; i! Catto di citta che Ire-
quenta i club con foichetta e col-
tello; if mitico Rumpus che con 
•niagolii, occhi luor dalla testa e 
tutti i peli ritti perch* al limite della 
sopportazione, lece fuggire a gam-
be ievate ben due bande di cam 
che si facevano guena, Ecco Gus il 
vecchio, spelacchiato, traballante 
•gatto del teatro- ancora perso nei 
sogni del suo grande passato lanto 
da ricordare 11, sui due piedi, la ce-
lebre storia degli amori e della 
morte di un gatto briganle sconlitto 
dai pechinesi in uno scenario da 
melodiamma italiano con tanto dl 
ventagli e cineserie di ogni tipo. 
Galto straordinario Gus proprio co
me quello che sovrintende al be-

nessere dei viaggiatori su qualsiasi 
treno (e un treno, usando tetoni di 
plastica e rifiuti si fa in un battlbale-
no sotto i nostri occhi). Ce anche 
Macavity il malavUoso che rapisce 
il vecchio Deuteronomy. Ma \'hap
py end & assicurato grazie alllnter-
vento del Gatto Nero. Melistofele, e 
alle sue magie. E in alto, verso le 
steue, salendo una scala tutta ruri-
lante ci andra lei. GrizabeUa, un 
tempo dlvina bellezza e oggi soel-
lacchiala, a conosceie la sua nuo
va vita. Ed 6 a lei che tocca cantare 
per ben due volte la hit di questo 
musical. Memory magnifies canzo
ne che strappa I'applauso, mentre 
un gigantesco televisote postoaUe 
nosue spalleci rimanda le immagi-
ni del direttore dell'oichestra, che, 
cosl ci dicono, suona al di la delle 
quinte del palcoscenico. Cosl Ira 
magnillca musica, danze. qualche 
ripetitivita e tanti meravigliosi gio-
ctil di parole, discese in mezzo al 
pubblico, si consuma la storia feli-
na piu oota al mondo. Cru; diHicUe 
essereGatti.Miao. 

X ; *" >s\-^ .fait} ?&>>, • 

Da Healey a Hooker, il blues e vivo 
aa Sia benedetta I'ondata di blues 
che ci ha sommeiso negii ultimi 
giomi, E sempie un bene tomaie a 
sentire cose vecchie, rlvilalizaite, 
rllelte. E come fare due passi nella 
memoria sonora: si rieonosce la 
mano di vecchi amici che ci hanno 
insegnato tutto sul rock'n'roll, che 
dalla musica nera del padri hanno 
preso - e maneggialo con rispetlo • 
piii che uno spunto. Semmai il car-
burante per iniere caniere. ponen-
dosi probleml *pespnti» (fllologia, 
intcrpretazione), come si jieye fa
re, obbligatoriamente. qupndo si 
maneggiadinamite. 

Uvtta aperlcolatadl Jeff 
Ecco allora Jell Haalejf con la 

sua hand, che licenzia Op gli ap
plausi; un disco di grandi cover 
(Cover (o couw, Arisla-Bmg, 
1995), realizzato con il preciso in-
tento di rendero omaggio ai mae-
slri di sctnpre e di misurarsi con il 
loro lawno. E I'elema scommessa 
di chi - riconosciulo ormai un 
campione da pubblico e critica -

decide di entrare nella stanza dei 
trolei e vedere come si sta Ii dentro. 
Oltre che ai grandi del rock e del 
blues, il disco pud sembrare anche 
un tribute di Healey a se stesso (di-
ciamo un regain). peich£ queste 
canzoni sono quelle che Healey 
giovane cantava nei club e nei lo
cal i all'inizio della camera. 

Dice lul stesso; -Questo disco fi 
una celebrazione di tun,i i buch hi-
mosi del Nord America in cui )b-
biamo suonalo-. Una 4̂la sper :o-
lata in id. insomma, con cam ani 
di Hendrlx [Angel e finsttom), di 
Vme wmn(Ei>ile-I'm ready . li
no a sfiorare i BeaUaa pin bli esy 
[Yer B îes), Ctanton (Bodgf). i 
Craedence Cteanifatar ReiAval 
[Run Ihroungh ttHtjungte) e persi-
no flruee SpraigatMfl (Adam 
raised a Cain). II disco scorre gra-
devole, rende In qualiia il prezzo 
sl>orsato, anche se una leitura filo-
logica divenla difficile- Un po' per-
che Healey sta sul crinale di un 

n o a n t r o o i A L L o 

suono bianco che guarda all'impo-
slazione blues del irtk, un po' per-
chd spuiilano qui e la alcuni virtuo-
slsnuchitairisticidiiJtegio.chefini-
scono porsmussare angoli e lima-
re certe asprezze del roots blues. 
Quando gli parte la chilarra, co-
munque. il ragazzi> chi lo ierma 
piu? 

Hi segno diverso, sempre piace-
itM, il Wires inglese di John 
MayaH. Intanlo che ancora eslsta 
un marchio di ptestigio come quel
lo dei Btuasbreaker (da cui pas-
saiono talenti veil < ome Clapton, 
WcK Taylor, Peter Graen e Ayn-
sley Dunbar) stringe il cuore. Pol 
pare che il vecchio Maya 11 non ab-
bia perso la v«na, e vada addirittu-
ra a ricercare la vecchia soslanza 
del suono nero. £ una cosa che il 
blues inglese ha perso per strada 
da tempo (pensiamo ad esempio 
alle railinatezze stilistiche di Cla
pton), e che nei nuovo disco di 
Mayall (Spinning Coin, (Silverto-

ne-Bmg. 1995] si ritrovano tutte 
Anche qui il gkxo e difficile. Dove 
comincia lo spirito blues? Dove si 
mischia con la dtazione' Dove ha 
pieso John quel chitarrista tenano 
(Buddy WMttmgton) che fa par-
tire qualche scintilla? Aggiungiamo 
che la tradizione vamata da Mayall 
la di lui uno dei padri del blues, an
che se bianco, anche se europeo. 

Un bointan per John Lae 
Ma so di padri (nonni?) bisogna 

parlare, it campione rimane sem
pre lui. mister John Lee Hooker 
C't poco da fare, ma quando esce 
un suo disco ;(e nonostante i sel
la ntacinque an ra suonali ne sfoma 
in continuazione). il letlore cd & 
tutto per lui. Chill Oul (Virgin. 
1995) fa i conti con la lunga bio-
grafia dell'aulore, nato nei 1920 in 
una latloria del Mississippi e partito 
da II per altraversare tutti i suoni 
della sua epnea. Ora si cimenta 
con alcuni slandard del rhythm 

and blues usciti dalle sue dita 
(One bourfion. one scotch, one 
Beer, per esempio) e va a rileggeisi 
in alcune petto blues di grande 
pregio (su tutte: Tttp<!td). Ma pen-
sare che John Lee Hooker abbfa 
puntato suite version! e suite cover 
di se stesso non e del tutto esatlo. II 
disco contiene anche brani nuovi e 
ad assisleie il nonno blues ci sono 
peisone di genb che sanno bene 
come da It, da quel concenlralo di 
vita e chitana, si pud ancora impa-
r»ie molto. Ecco Carlo* Santana. 
ecco Charles Brawn, ecco il gran
ds Van Morrison. Tutti inlomo al 
vecchio bluesman per dare una 
mano e. chissa, carpire ancora 
qualche segreto. 

La notlzia migliore. alia line, 
sentili e risentiti i tie dischi, 6 che il 
blues sia piti che viro, addiriltura 
un po' temerario, capace di uscire 
dal solco della tradizione per ci-
mentarsi con rulto il resto. £. una 
buona notiz'ia. owiamente. Dove ci 
sono buoni dischi ci sono quasi 
sempre buone notizie 

Iirica 

E Carmen 
muore 
alia Casbah 

• BOLOGNA. In armonia col tem
pi, anche ['opera Iirica vive su un 
piano Inclinato, scivolando nei 
tempo e nello spazio verso epoche 
e hioghi piil o meno kmtani. Al-
I'andazzo non si sottrae la Carmen 
cite, entusiasticamente applaudita 
al Comunale, scivola tra I'Algeria e 
il &< arocco all'inizio del Novecento. 
Pet quale motivo? Fetch* cosl e 
placluto al regista Federico Tiezzl 
che trasclna ned'avwntum lo sce-
nografo MaurizioBalo e il costumi-
sta Carlo Diappi. Un'awentura, di-
clamolo subito, realizzala con gu
sto e vagamente gtushficata dalla 
nature ambigua dell'erolna, nala 
spagnoia ma concepita in Ftancia. 
Prosper Merim^e era un esperto di 
viaggi esotki con una preditezione 
per I'ardente Andalusia. Qui nasce. 
nei 1847, il racconto di Carmen, la 
gitana sensuake e infedele che si 
gelta tra le braccia dell'ingenuo 
Don Jos6 e poi sulla puma acumi
nata della sua navaia per amore dl 
un bel torero. Questa Spagtla rt-
creata da Merimee & la miuca terra 
dell'amote e della mode, caia al 
romanticisnio Irancese del tempo-
Trenl'anni dopo la fiamma esotica 
si rawiva nella musica di Georges 
Bizet che, morendo nei 1875, po-
chi mesi dopo la fredda accoglien-
za delta sua Carmen aHQp^ra Co-
mlque. non pote vedeme il prossi-
motrionfo. 

A questa ascendenza esotica e 
vertsta si riallaccia la regia arabiz-
zante di Federico Tiezzi che. al se-
guito delle truppe francesi enlrate 
in Afeeria nella prima meti dell'Ot-
tocento, trasferisce le sigaraie sivi-
gUane in una casbah sporca e mo-
numentale. Le mura di pietra bian-
castta si eigono di fronte alia piaz
za dove soldati e turisti, si aggirano 
tra la folia variopinta degli arabi 
vendriori di chincaglierie. L'am-
biente i pittoiesco e un po' lercio, 
come la tavema di Lillas Pastia a 
botdo del deserto o il senhero dei 
contrabbandieri dove un lampione 
solitario (vedovo di Lili Martene) 
llnimina una landa biancaslra. Mel 
quadro, oostruiio con solkJa fun-
(ionaliadaBalfi, la vicenda scorre 
senza mciampi, lealizzando con 
chiaiezza i l carattere dei penonag-
gi e del dramma. Le «trovate» ani-
vano nella pkia de toros con I'ap-
parizione del modemo pubblico, 
in lungo e irac. die esce dall'arena 
per asststeie all'ucciskme dl Car
men al proscenia 

Si complete cosl la scivolata di 
luogo e di tempo che. per quanto 
abilmente realizzala, si giusrifica 
poco. Infatti, se Tiezzi voleva a tutU 
i costi I'elemento esotico, poteva 
Iranquillamente restare in una Sivi-
glia moresca. senza mutare conti-
nente e senia accendere la luce 
elettrica sulla via del contrabban-
do. 

Non stiamo pet* a lamentarci. 
Lo spettacolo, brillantemente com-
pletato dalle danze di Van Hoecke, 
non nuoce al cltma onediterranec" 
dell'esecuzione diretta con secca 
netvosita dallo spagnolo Garcia 
Navarro. A lui e ai protagonisti -
importati, sembra un paradosso, 
dalla Russia e dagli Stall Uniti - si 
deve queslo calore meridionale, 
piu fiammeggiante che sensuale. 
Lo apprezziamo in Elena Zaremba 
che da a Carmen la prestanza della 
figura e la bionzea sonohta di un 
autentico contralto, perfettam^ite 
omogeneo nelle note basse e nelle 
acute. Una Carmen a cui si posso-
no rimproverare soltanto due ur-
lacci (unocantaloeunoiecilato) 
che guastano il finale. Peccato, Al 
suo lianco Taltro nissu, Sergej La-
rin, realizza un Don Jos€ maschio, 
vocalmente generoso (a volte sin 
irqjpo)efortementedrammatico. 
II rivale, I'Escamillo di Greer Grim-
sley. non vuol esseie da meno nei 
farci apprezzare tutto it volume 
delfe sue emissioni. Inline, una 
spagnola autentica. Maria Bayo, la 
di Micaela una vera donna, senza 
bambolejsiiamenti e con una am-
mirevole chiarezza. incrinata sol
tanto da quak he slorzo negli aculi. 
II quartette dei contrabbandieri -
Patrizia Biccire, Qnzia De Mola, 
Marco Camastra e Mario Bulfoli -
complela, assieme al bravo coro e 
ai numerosi comprimari, lotSmo 
assieme. applaudito senza econo-
mia dal pubblico foltissimo. 


