
TEATRO. A Casarsa, nei luoghi di Pasolini. Dove De Capitani prova 0 testo per la Biennale 
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DmioFriuli 
pneda dei Turcs 
• CASARSA (Pn).C'eunagrande 
planta d'alloio. una prate dl get-
somino, orlgano a erica btanca 
ailla tomba di Pier Paolo Pasolini 
e di sua madre Susanna Cohissi. 
Sono seppeiliU Insieme, perch* 
cosl doveva essere, sotto due lapi-
di grigie e sempllcisslnie nel pic
colo ctmitero di Casarsa flnalmen-
Ip.inqndaio di sola GuWo, il (ratel-
ip pamglan,a ucc|sp,«ell%cMip di 
Hvm^fi pochi tr^f^dpan-1 

za, In mezzo ai land Colussi, Cam-
blllneJacuzzI (proprioquellidel-
I'klramassagDio chveniall poi ceie-
bri negli Usa) cite popolano Ca
sarsa da secoli. Non poteva che 
comlnciare qui. questo breve e in
tense viaggio nei luoghi pasolinla-
ni del Friull che (anno da slondo 
alle prove dei Tuns (0/ ftiQI, to 
spettacoro che Bio De Capilant 
porters II proximo 11 glugno alia 
Biennale di Venezia, unico contri-
buto itallano accanto a Recidivadi 
Enzo Moscato. Qui, perche Tuns 
e un testo che parla alia motte e di 
mone, di sacrlffcio e dl coHetttviia, 
di rassegnazione e di felicity im-
possibill. 

Pasolini lo scrisse nel maggio 
del 194-1. a venlldue anni. oeile 
stanze a pianterreno delta casa 
materna che aveva destinato al-
rAcademiuta de Lenga Furiana e 
che oggl, strappale alia profume-
ria Cary e al lavasecco, sono la 
modesta sede dell' Archrvio Pasoli
ni, «E un'altra noOe feslrva, Sono 
dlsperato ma non laccio nulla 
perche nelta mla disperazione 
non e'e- plu alcuna uiBenuita», 
scriveva il 21 novembre dl quello 
stesso anno nei iamosi quademi 
rossl conservatl in una teca del-

Pier Paolo Pasolini I'ha scritto a soli 22 anni nel 1944 ma 
va in scena solo adesso, dalt ' l l giugno, aila Biennale di 
Venezia. / Turcs tat Frial cinquant'anni dopo porta la fir-
ma di un regista appassionato come Elio De Capitani che 
da tempo lavora a questo testo profetico e simbolico. Due 
mesi di prove, musiche di Giovanna Marini e quaranta at-
tori in scena, quasi tutti non protagonist!, abitanti di quel 
^ijjttfilte.Pa'SpKoih'a.yissuto, studiatoe molto amst©; 1 
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1'Aichivio. Ane pareti, te fo«j di 
Pier Paolo e Guidu bambini, in 
mezzo alia madre Susanna, bella, 
eleaanHssma e bistrata-

A Casarsa Pier Paolo era arriva-
10 due anni prima, slollalo da Bo
logna insieme alia lamiBla, e ci 
sarebbe rimasto lino al '49. anno 
del primo processo per omoses-
sualita. Non e'e rimasto mono. 
della Casarsa che kit ha vissuto. a 
parte il sotloportico dei Colussi 
dove aveva Immaginalo I'azione 
de) Turts. £ sra'a la guerra, ma in 
parte anche il benessere. a buttat 
gtu il vecchk) centra per cosuuire 
lulto nuovo. in un desiderio dl ri-
mozione che non ha mancalo di 
colpire anche Pasolini. I'intellet-
tuale scomodo, il divetso sempre, 
il non assimilabile. 

Neila diffidenza, il lavora pre-
zioso di pochi amici (edelissimi. 
che conservano manoscritti pre-
zksi e immagini lonlane. Come 
Luigi e Andreina Ciceri. che il ma-
noscrilto dei Tares hanno preser-
vato gelosamente per poi darlo al
ia stampe; o come Angelo Battel, 
brbliotecarto della vieina San Vito 

che ci la da guida in questo mini' 
tour, custode generoso di ricordi 
ancora vivtdissimi, nonche di un 
consistente patrimonio pasolinia-
no, immediatamente precettato 
da De Capitani nello spettacoto. 
Un distacco dillUso rotlo per in-
canto durante una corsa in taxi 
dall'aulisla Toni Rosa: "Giocavo a 
calcio con Pier Paolo, me lo ricor-
do benissimo. E si vedeva cbe 
quel ragazzo aveva qualcosa piu 
degli allri' 

Una laude, un misteto medie-
vale. una rappresenlazione sacra 
che paila di epicila contadina: 
questo e moKo atoo 6 1 lures tal 
FiiHI, scritto owtamente in Iriula-
no, lingua antica e dura, lontana 
nel tempo e nello spazto. Storia 
corale di Casarsa fotografata nel-
lanno 1499; storia vera, come te-
stlmonia la lapide votiva appesa 
nella chiesetta di Santa Croce, la 
stessa dove padre Turoldo cete-
bto i iunerali di Pasdlni. Storia vis-
suta attraverso gll occhi di due Ira 
telli. Pauli e Meni Coins che con 
due diversissime reazioni affronta-
no limminenie invasione delle ar-

mate tinthe, eco rinascimentale 
delle aspre baUaglie partigiane 
che Pier Paolo respirava durante 
la stesura. 

La fede, la preghiera. la rasse-
gnazione predica Pauli nel testo. 
superato dalk> scalpitante Meni 
che a rischio delta vita sceglie di 
andare ad alfrontare II nemico. 
•To ricordi rentusiasmo di Guido, 
e la frase che per gtomi egiomi mi 
& martellata dentro. era quesla: 
non ha potuto soprawivere al suo 
entufaasmo. Quel ragazzo & state 
di una generoslta, di un coraggio, 
di una inrxxenza che non si pos-
sono ciedero, scriveva Pier Paolo 
a Luciano Sena nell'estate del '45, 
subito dopo morte del (ratelto Gui-
do. ed 6 sin troppo facile pensare 
ai funscome ad un libretto insie
me autobiogratico. simbolico e tri-
stentente profetico, 

•Sono cinque anni che conosco 
questo testo e che cerco di portar-
lo in scena: me lo tease per caso 
Fabiano Fantini. laltore friulano 
che ora inlerpieta Meni. e me ne 
innamorai afl'istante-, confessa 
adesso Elio De Capitani che nelle 

stance delt'es setincio dl San Vito 
al Tagllamento prova e riprova la 
scena dell'avvistamenlo delle ar-
mate tuiche. Lavora con pazienza 
e umorismo ad aggtustare un ge-
SKi, B rinlorzare un'fntonazione, e 
avra un bet da fare: sono quaranta 
gli attori coinvoMi in questo pro 
getto-evenlo motto atteso. copm-
dotto da Teatridithalia e dallo Sta
bile di Trieste che aveva netl'ex di-
rettore Mimma Gallina una solida 
sostenitrice. Quaranta protagoni-
sM per la maggior parte non pro-
tessonini ad alfiancare Lucilla 
Mortacchi, Fabiano Fantini, Rena-
to Rinatti. Giovanni Visentrit, 
Francesco Llrsella.iUn testo cora
ls. torlemente legato a questo 

paese e a questa terra 
non poteva non por-
lame in scena i voHi, 
le espressionl, la ge-
auaJita., sptega De 
Capitani- •£ la nostra 
SCelta e ampiamente 
ripagata da quanti 
abbiama colnvollo 
nello spettacoio: gio-
vani, anziani e qua-
rantenni che dopo il 
lavoro provano e 
cantano fino a mez-
zanotte con un entu-
siasmo commoven-
ie». 

Nella passkme che 
ha contagiato tutu e 
rimasta imprigionata 
anche Giovanna Ma
rini, autrice delle mu
siche delto spenaco-
lo, Doveva essere un 
•sempiice* commen
ts & diventata una 

, ,yera e propria,pneja, 
c.on canti. un tutsere-
re e una.grandiOsa 
cantata finale «in for
ma di vento>, SarS la 
musica a soltolineare 

il n'more dei vecchi del paese che 
lemono dl veder bruciare per 
sempre dalla furia turca la civiNa 
contadina La musica, il coto di 
tulta Casarsa e la forza di una lin
gua sctikxcante che Pasolini ha 
motto amato e che sarebbe (dice 
dl veder per la prima volta alia 
prova del palcoscenico per la de-
dizione di attri che motto hanno 
amato il suo testo. E a Venezia sa-
ra il grande Prato della Campanel-
ia trasformato dalla scena essen-
ziale di Carlo Sala in un immense 
cortile bianco a celebrate quel 
paese antko. allarmato allora co
me oggi daH'arvivo degli inledefi di 
Tun: rib. 
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presso la Cooperativa Sod de rUnita sono disponibtli: 

manifesti in quadrtc/omfa 
(70x100coripossaD*t4disovrastarnpadellijogoedaiadela 

coccanlm Oram e Vitggia 
niK>vasc«t>scriziOT»arjremicJwpc«s*itedl\*cefiairia 
seRimana bianca. 

/nostra "PercM il disastro /ton si ripeta" 

probterna deffassatto Oroge0bo)eo daltenrtefioepiJ in gene
rals drfambfeote. E* composla da 15 manifest* 70 x 100. 

fncorttrl e spattacotl 
mformaiione - spettaooto, cabaret, isctb. jazz... 

L'INTERVISTA. Lucilla Morlacchi 

«Io, una madre 
contro il destino» 
• CASARSA (Pn). Tristissimo de-
stino. quello di Susanna Pasolini, 
soprawissula a due IVSli morti am-
mazzati. Cosl nel 1982 la descrive 
Novella Cantarutti. poelessa Iriub-
11a che con Pasolini ha condiviso 
in novazion i e studi, nel suo Sig/tora 
d'ombta -Susanna Pasolini torno a 
Casarsa i>n pomeriggio chiaro: nel
la cliiesa troppo grande, e'era po-
ca genie intomo a lei. Finalmente 
poteva awiarsi lungo la strada che 
la portava al cimitero e ai suoi figli. 
senza confusione. nella limpkiez-
za e nel silenzio che si addicevano 
all ultimo atto della sua infclota--
Per incarnate Lussta Cotfls, la ma
dre dei 7u/a-/a/Fr/u/chetanto do
lorosa menle assomiglia alia madre 
di Pier Paolo e Guido Pasolini. il re
gisla Elio lie Capitani cercava una 
donna insieme umile e liera e 
unatuice capacc di canibiara fino 
in londo ta pclle. L'ha ttovala in 
Lucilla Morlaccln. costnngendo 
I'iittricc di Teslnri e Parenti. di 

Squarzina e Visconti ad abbando* 
iiare Milano per tomare nel Fmiti 
dell'lnfanzia. «Mia madre e nala 
qui, in queste campagne che ave-
vo dimenticaio. Ira quesle strade 
latte a biscia, piene di ruscelli dove 
facevo il bagno da piccola e di 
gente che ancora si ferma a salula-
re e fare qualtra chiacchiere. Sono 
immensamenle grata a Elio per 
avermi coinvolta malgrado le mie 
resistenzc in questa slraordinaria 
avwntura: slo vivendo giomate di 
irtcquieiezza e di dolcezza stmg-
gente, oltre che di grande teatro». 

AddoloratB, rabbhw* coma M r i 
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Una donna che prega ma inquie-
la. niente aflallo rassegnala, che 
fa lame domande peiche ammet-
te dl non capiie piu niente. ma 
neppurc accelta lullele prove the 
il de.stino le manda Si lamenla e 
nella sua preghiera alia Veigine. 
quando vede il corpo inanimalo 

del figlio Meni ucciso neila batla-
glia, 1'amarezza che si porta den
tro le la alzare la voce a invocare 
giustizia, 

Ha nttfCMOfdutol Coluur? 
No, maieneppurePasolini.mada 
quantto lavoro alto spettacoio 
non nesco a distogliere il pensiero 
da quefla famiglia cosi slonunala, 
da questo petsonaggio un po 
Lussia e un po' Susanna che pre-
monisce la mone dei suoi figli. 

C'« aaeha un* profMia polKJca 
MltMtodiPMoM? 

f turchicheerano i nazisti quando 
Pasolini scriveva la sua opera non 
hanno mai piii finilo di invaderci. 
E un luogo comune. mi senlo ba-
nale a dire questo. ma come di-
menticare che a pochi chilomeiri 
da Casarsa t era la Jugoslavia? 

Let hs latto molto Watro con. 
lemperanM, ma * al sun primo 
PauM. 

Mivprgognodcoulessarlo. mac>-
me IK> molto amato Tesiori cosl 

ho conosciuto poco Pasolini. Slo 
recuperando solo adesso e ml vie-
ne inevitable metlere in relazione 
quest) due grandi poeti italiani. 
uniti neli'eccesso. Non parlo solo 
deH'omosessualrta. ma praprio 
della loro arte: ogni baltula dei 
Tura e un macigno che mi parla 
adesso con la stessa forza dei testi 
diTeslonchehonecitatoinpassa-
to. La loro umanita mi interessa e 
mi appassiona. il loro eccedere 
nei sentimenti, nella morte, nella 
disperazione e nelta gioia, nella ri-
ceica del nosiro buco nero. 

* prtpoifto dl TMtori, a ch» pin
to i II suo pragatto Bid* mom-
cadlMoirar? 

E lermo. purtroppo. come molte 
alne cose nel mondo del teatro, 
sempre piu stanco c indiflerente. 
E|jpuie quelb donna £ un perso-
naggio slraordinario. un simbolo 
pirno di 1012a anclie per noi che 
vrnajnone'Duemila. OS. Ch. 

LA TV CI VAIMF 

Cuori d'oro 
0 di piombo? 

EfiCOLEW 31 magglo e 
stata cetebrata in tutto i l 
mondo la gnmata con-

iro il fumo e la tv ce ne ha reso con-
lo mosirandoci su tutte le retr rile-
vamenti statistici di slraripMite atte-
grla; ire miBofil di morti I'anno, 
unp ogni died secondi. Dodici ml-
bOnf di italiani (piu uno: io) che 
praticano questo svago ciimiiialrz-
zato sono staii avueniti ancorauna 
volta del rischio die corrono e (an
no correre, Ancora una vote a ra(-
fbrzare un concetto si e ricorsi alle 
cifre che ormai non si negano pW 
a nessun fenomeno: II Ciim, dopo 1 
discussi exit-poll, s'e preso una >a-
canza corroborante rilevando che 
I'atlrica Anna Galtena * la donna 
preferita dagii Italian!, numeri alia 
mar*). II19% degli intervrstatj di fa
scia iJta (opinion kadets ha i quail 
ilsociotogoAlberoni.quindi...) ha 
indicato propno la Galiena come 
la prescelta con buona pace delle 
altre: cosi va if mondo deBa comu-
nicazione. Meicotedi scorso era 
anche il giorno dell'ultima puntata 
di Cuori d'oro e ci siamo sentiti in 
dovere di aspettarlo su Rete 4 per 
un congedo: I'abbiamo aspettato a 
aingo percbe e paitito con 45 mi-
nutj di ritardo per via del satellite. 
Andava In onda in dtrelta da Pta-
cenza* si ignorano i motivl del ge-
sto, Ea sutnrare I'attesa. I'uterHe ha 
subltotrequanid 'ora di spot e pro
mo, sempre gll stessi, un Fncubo. 
Ripetuti alio spasimo i •prqssrrna-
menter. di un western e'en CiegbV 
Peck, del thrilling SaoO dime 
d'uh Hint in costume sfigato e Koto 
al cineflii come jettaiorio. 

Intanto io (che non credo, 
ma...) non horiportatoil titototte-
nunciando un'altra debolezza ol
tre quella del (umo. finalmente 
Cuori d'oro e riuscite a parUre e a 
[vesentaici In una passerella finale 
i dieci pur buoni del momento, t 
campioni di generasrtd umana e 
non (e'erano anche i cani da va-
langa): I piu buoni fra gli spettatori 
hanno seguilo anche le perfor
mances dei canterini di supporto 
(Masini. Cuccarini. Cutugno), Noi 
catuVi (e viziosi), dopo aver anco
ra una volta rUevato la sicurezza di 
palcoscenico di Enrica Bonaccorti, 
abbiamo chiesto asilo a Emozkm' 
IV sul due. dove in un parte™ de 
WB, si ricordava il 1978, I'anno del 
rapimento di Moro e del turblnlo 
dei Papi (Paob VI. Giovanni Paolo 
1 e Wojiyla), Poco pio di un flash 
su quell'anno di piomboe un dub-
bio: possono un assassino o dei 
complici di assassini essere recu-
perati dalla societa e reinserirsi le-
galmente? 

IL CONCETTO democratJco 
della giustizia non solo lo 
consiglia. ma lo pretende. 

Qualcuno dissents.. Le ultime ap-
parizionl della bngatista Adrians 
Faranda in interviste e talk show 
hanno evidenletnente colplto mol-
ti: solo la Bonaccorti invita le per-
sone perch* sono buone ed esem-
plari. G i altri cereano mostri o ex 
tali. E anche Enrica, presentando 
Cuori d'010, in un cerio senso li 
esalla come campioni d'una bonla 
•mostruosa", quindt... La televisio-
ne si ciba di lenomeni. evila quan
do pu6 (a rtormalita d^la vila quo-
lidlana che 6 fatta anche (ne sia
mo sicuri) dipersonepetbeneche 
fanno il proprio dovere con conet-
lezia non vistosa, quasi monoto-
na. Persone ignorate dalla stalistica 
o coinvolte e raggrumate con I'of-
lensiva e generica detininone di 
•gggentei'. Individui sui quali si puo 
dire poco. non si riesce a fare spet-
(acofo. ai quali, sc propno si \nol 
fare un complinwnto. si atiribuisce 
la qualifica Ji »non fumatore». Che. 
quando muoiom>dunabruliama-
lattia, questa non la si la risalire alia 
sigaretla. Solo alia sfiga. O ad una 
forza superioie. per chi ci crede. 
con la quale non si puo discutere. 

Persino |>apa Paolo VI ammise 
quesla cnidele impolenza (ringra-
ziamo Eiitozioitt In per aver*Hlo ri-
cordalo) nel discorso per la mone 
di Moro- -Dio non t i ha ascoltalo*. 
dissccon dlsperazione. 0>estraor-
dinario modo di essere caltolici. E 

I umani. | Enrico Vairoa] 
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