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MUSICA. Al Maggio la discutibile regia di Gerald Thomas. E Berio e Amiga protestano 
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Zaide mia, non ti conosco 
Colpo di scena al Maggio musicale liorentino. Mentre si 
rappresenta la Zaide (un Mozart incompiuto, «completa-
to» da Luciano Berio) nella dtcutiblle messinscena del 
reglsta Gerald Thomas, due autorj, il libretlista Amiga e 
lo slesso Berk), protestano pubblicamerite tra il primo e il 
secondo alto. Con la solidarteta di Cesare Mazzonis, di-
rettore del Maggio. Ma perclie allofa corisentire e ospita-
re I'opera? Un mistero tra i tanti misteri mozartiani. 

,""•"'"-" ' MiuMmuur _ 
compiula di un Mozart venlilreen-
ne, e airtvata al Maggio in una ve-
ste intconoscibile. Due coauiori su 
lie si sono dissociati da I pasticcio. 
Hanno protestato Luciano Berio e 
Luciano Amiga, crealori di una 
cornice musicale e lelleraria, de-
nunciando, nell'imeivallo ua il prj-
ino e il secortdo alto, I'assurdita 
della regia di Gerald Thomas. II ter 
zo aulore, II buon Wolfang Ama
dous. non ha delto nulla, essendo 
mono 204 anni [a. Eppure i primi 
gual II aveva (atti proprio iui, trala-
sciando dl scrivere II finals e smar-
rendo i libretti con i dialoghi parla-
li. 

Pel capirci qualcosn lomiamo al 
1779 ijuando il giovane Mozarl si 
bulla a musical? la storia di Zaide. 
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ricavMa ^tfe.jaa' commeSfedLun 
ceito Rami Joseph Sebastlani.'Cfta 
turcheria alia moda: Zaide, lavorila 
di Solimano, ama lo schiavo Go-
maUL, Aiulati tkuTintendente Alla-
zim. gK innamoratl fuggono, ven-
gpnp ripresi econdannati a moite. 
Ma I due ragazzi sono i figli smairiti 
di Allazblie IIsultartoperdona la-
more fratemo, soivolando sul ri-
schlo Incesluoso. 

Non sappiamo se Mozail avreb-
be adoilatoquestoambiguo finale. 
Quel che ft certo * che. dopo aver 
mtlsicato diciassetle pezzi, abbaiv 
dond Jl progelto, Tie anni dopo. n 
prese una simile trama nel Ratio 
del senvgtio con una conclusions 
diversa. Niente fratellanze e niente 
musica scrirta per Zaide. la paititu 
ra incompleta giace dimenllcata e 

Mozail risciive da capo a fondo il 
capolavoro malum. 

Fbtremmo fare come Iui e di-
menfcate I'abbozzo giovanile. Es
se comprende pero alcuni brani 
sublimi: i due «melologhi». il terzel-
(o, il quartelto e aim ancora. Lu
ciano Berio, ammiralo. deckle il 
salvataggio, incotniciando la musi
ca mozattiana in una paienlesi 
stnimentale: un pieludio, un paio 
di intermezzi, un epilogo, ribattez-
zati Vor. wOiend, noc/t ^j ige.. Up 
conlenitore mottemoV "msSwHa. 
raffinatocomehiUb ct6ch#ptodu-
ce Beiio. d o ^ i W h t e m i a l * B 3 r t 
brillano in un tessulo piezloso at-
luale. 

Ai dialoghi smarriti e inecupera-
bili, doroebbe suppliie il teste di 
Lorenzo Amiga, scritlo su lie lava-
gne e ptoietlalo su uno scheimo. 
L'ktea e arguta. Amiga. pero, non 
ci offie modeste (e utili) didasca-
lie esplicalive, ma ricama con flnla 
ingenuity un ciBitomo Nabesco. Ft-
no alia conciustone che volula-
mente non conclude: «Da qualche 
parte deve esseici un lieto line... 
Quaicuno riconosceia qualcuno. 
forse... Silenzio. Non potra accade-
ie nienle. II sipario lesla aperto.». 
Lavagne e mimi, manoviaii da Da-
niele Abbado, lasciano la scena, 
senzachrarirci le idee. 

II <iompilo di raccontaie quel 
che cle e quel che non c'e ricade 
cosl iulie spalle del regisla lede-
sco-btasiliano Thomas. II quale la 
sua idea ce Mia, anclre se quesla 
non ha nulla a che spaitirecon Be
rio e con Mozart. £ I'kiea dl una 
Zaide granghignolesca, col cada-
veie della prolagonista avvolia in 
un su^aiio insanguinato all'inizio e 
alia fuW Dopo una turiosa litigala, 
I iiuiotente viene assassinata dai 
padia !dal fiaieilo e dal sullano, 
turd ih smoking per I'occasione 

: Suuo tiorido, '^bi t rnet^ 'm'perpe-
luo sjrrimenio, luci-efie-aiaccen-
donoe si spengono e simboli lanlo 
numefosi quanto oscuri. C e il ma
re, come dice Amiga, in loima di 
boltiglia con liastimento incorpo-
ralo. ci sono il triangolo e il mariet
ta impugnato da Ailazim sulla lesla 
di Zaide, ci sono i riliatli dei figli di-
pinti sul pialto del padre. E lumini 
accesi. peigamene da sliacciare 
(foise i cerlificali di nascita dei ge-
metli?), una sedia a rotelle con os-

sa nello scbienale. E soprattutto c 'e 
il regisla, lo speltiale Gerald Tho
mas, che si aggiia funeieo pei la 
scena. Con quest! mezzi. Thomas 
fa del tealro (nel tealro): il suo. 
s'inlende, l ioppo prtvalo per co-
muntare alcunch£ alio spettatore. 

Per fortuna c e Mozart, oltre a 
Berb che la la sua liguia. Tutli e 
due aifidali alia gkivane orchesua 
e alle gtavani voci dela European 
Mozart Academy che. sotto la gut-
da punluale di Justin Brown, se la 
cava con decoro. Questa Accade-
m i a f i i ^ r t f s n a ^ t e . la'iauai seUft" 
prowisoria a Clicovia da dove am-
va, sotto gli auspici della Pondazio-
ne Mozart, lo spettacolo lipudiato 
da Beiio, da Amiga e. per buona 
misuia, dal diretlore anistJco del 
Maggio. Cesate Mazzonis. Turn 
concordi nel riceverio come una 
leeola inaspettaia. 

D'accordo. Ma perche Berio ha 
scritto la sua musica, Amiga il suo 
testo e Manonts haofferto il palco-
scenico della Pergola senza sapere 
che cosa si combiriava nella lonla-
na Carcovia? Ancora un mbleio in 
aggiunta ai misled mozartiani. II 
tuKo a benelicio dei liorenlinl, che 
un po' sconcertali. hanno applau-
dilo educatamente. 

Opere «rifatte»: da Mozart a Puccini 

La mania di aggiungere 
quel che Tautore non scrisse 

M A T I U M M I I A 

• HUMA. Per fortuna di Schubert 
nessuiK) mai ha preso penna e 
pentagramma onde complelare la 
sua cclehn? tncompwtu. che tale e 
rimasla La sloria della musica, in-
vcce. e riccn di intetvenli. manipo-
iazioni, aggiunle. iinaii. ispirazioni. 
lilac iiueriti, ocrhestrazioni. La piu 
popolarc e cerlaraenlp la conclu-
sKino dclld Twundot di Puccini. II 
<juate mori subito dopo aver musi-
calo laria di Liu Tii die di gel set 
cmto. Se ne and6 insieme alia sua 
inlcliceeroina. Krait 1926eilcom-
pilo i l i mctlere la parola line all'al-
losissmia opcru dell'amalo com-
posicore lu affidalo a Fanco Aifano. 
il quale e passalo alia Gloria solo 
I«.T scnlir.si diirc tlel -vrilcnleroso c 
mediocre-. Ci'lL'brc. quo] finale, 
concpuslij sii^Ji CILIKJZZI lasciali da 
Puccini. piTciio Is ser.i della prima 
alia Stella. Artnm 7oscanini lascid 
il |)i i l j l i lno a «ruz?iirsnj<)ii le lacri-
mc in tidla per la uuirtc di Liii sen-
7ci d.irgli la gL<>i.t del f<blice duello 
Ira Tu iamM v il v i i turbio Oilaf. 
(Vjn la lapidana frasi' - l ju ie morto 
il n iac in ' . . |M>SI» lit Ijai'chclld e se 
iiL-aiidi'i. I>>| iodic he. 1'atigoscirtda 
iiicomphilczzii non risparmio gli 
speltaKrn c Timmdin citcolfi «ego-
lanwi i lc t o n il finale di Aifano. 

Le morti precoci sono spn.sso al-
I'oriHine dl finali scnlli da amlci o 
ullievi. Cos! II Kfi/iiiem di Mozart, 

composto dal muskista malalo e 
quasi moribondo in uno slato di 
febbrile eccitazione per la line che 
sentiva immlnentee il testo che gli 
si presentava come un oscuro pre-
sagio, porta la firma finale dell'a-
mtao Sussmayr. Un allro passalu 
alia sloria quasi esclusivamente 
per questo. Stesso deslino per Al-
ban Berg, slroncato nel 1S35 men-
tre lavorava alia Lulu tratla da due 
opere teatrali di Wedekind Sin 
suoi appunti lavoro t'allieto Cehra, 
ma generalmente i direttori si at-
conlentano dei due atli orchestrati 
inleiamenle dal composilorc au-
striaco. 

Cart Marto von Weber eKiet 
Se non sono le cause di lorzri 

maggiore a fennare la marei degli 
aulori e a invogliarc gli aim •• riaii-
nodare le fila del discotso inicmpl-
lo, e il desiderio di larsi ispiran- dai 
grandl del passalo a motivare W 
nelaboraztoni. Cosl Mahler In cat-
lurato da un'upera comica ' l i e 
Carl Maria von Weber aveva lasci.i-
tu in un cassello e n e l ! HK7 ix1 leie 
una ricostruzione- Si tratiava di I iir 
pilloii. A spulciaie ciiciclopedie e 
ricofdipetsonalidisimiliiiicursKini 
se ne Iroverebberu dawero niolic 
Alcune nascevano dal bisogno di 
rispondere alle esigenzt ir jduio-
nalisle del pubblico. Come aciad 

de per la Cumien, che Bizel aveva 
cortcepito come un'op&a comkiue 
e quindi con i dialoghi pailali e 
non recilati con I'accompagna-
menio musicale. Ma gli speltatori 
del 1875 non lolleravanochesipo-
tesse identilicare come una sorta 
di operetta sillatta tragedia. cosl al
ia morte del maestro, awenuta nel 
1875. pixhi mesi dopo il debulto 
dcll'opcra, hi dalo incark'o a Er
nest Guiraud di purvi riparo 

Un deslino da orchestrazione al
le rideva Modesl Mussorgski.il qua
le. esseiido un -modestO" dilettan
te. non aveva sovetchia dimesli-
clie^za con la pleloradi slrumcnli 
che la line dell'Otlocenlo prelen-
deva dai musicisti. Di prolessione 
inipicgalo del catasio loreslale 
Lomponeva ] suoi capolavori nel 
icmpu libero. Celebre I'orchestra-
zione lussureggianle che Ravel in-
v^?nt6 per i Qiiadri do un ep<3StZift-
'le, opera nata per pianoforte Le 
^n-sse o|icre liriche, concepite per 
orchestra, non sluggirono alie ma
in dcgli csperti. Rimski Korsakov 
complcto la parte finale di Kovan-
tutu, della quale esisteva solo la 
parlitura \KX pianoforte, Cesar Cui 
L> C'eiepnin misero mano a La hern 
diSinfKiiaki II & H I S (J<tdtnioi' go-
detle tlelle alltni^ioiii orchesrrami 
ddl i) slesso RimM Korsakov e di 
Scioslakovic. Mussorskl nc aveva 
.sleM) due version! e ora si tende a 
prclciirc le sue, se nun allro perchO 

rorcheslrazione piu asemtta tende 
la tragedia piu densu e drammali-
ca. Vicina. insomma, ai gusli della 
nostra epoca. 

Ed e proprio la nostra epoca, co
sl alfa^nala di nvisitazioni. nsi.Loper-
te. ccin un'anemia creaiiva che la 
porta a cercare liufa nei passato. a 
ollrire il catalolgo piu vasto di lavo-
n musicali nati dalla musica giii 
scritla. 

E la •Declma>> dJ Beethoven 
II Novecento, d'altra parte, si 

apre con il neoclassieismo slra-
winskiano e con il suo Plifarielia 
nel quale si usano tenu di (iovan 
Baltista Pergolesi. 1» slesso Berio c 
aulore di un merdviijlio.10 hranti 
che mantpola lenn di Sdmbert. 
Mauricb Kagel si e cimentaio con 
Bccilioveii. In quesli ca»i, comun-
que. si parladipurei'ipirazNiiii. pa-
renlele che tendono piu a soliofi-
neare le lonlanaitze. d ie non pre
tenders di concludere cio i l i e rt-
SIO nella mente del maestio All
elic sp di recenle qualcuno i chie-
diamo pprdonu ma abbiarno 
dinientlcalo persino il norin.-. c lor-
se i' un bene) lia avutu ilcoraggio 
di pnll-irc a (ermine la intuitu di 
Beethoven, la mitica Sinfoma della 
quale iUom|)osito*e aveva lormu-
kilo appena quaklie i-ano abboz-
zo. Ma si e inabLssato nel dijncnti-
catoio portando con se L'anna del 
delitlo 

Morto Bennett 
sceneggiatore 
dl Hitchcock 
Lo Hwwgglatora anwricano 
Charts* Bennett - d i e coHaboiA 
con Alfred Hitchcock nei» 
scdttuia del clanhH -The Thirty 
Nine Step*. (139 scaHnl) del 19SS, 
e •L'lnma che tepevs trappo» - e 
mortfi all'eta dl 9S ennl a Let 
Angelee. La notJzla della aus. 
scomparaa e MMa dkarnata led via 
afienzla. Chartes Bennett Iniitd la 
sua canfeta come attore. ma K suo 
nomee legato alia scritturadt 
tcenegglatiir* per H cinema di 
Hltchoch. DenvHA come 
•ceneeglatare proprio per II prima 
fHm sonaio del regista mgtese: 
•BlackmaH- del 1929. £11 sodaHzIo 
con II eniMte Alfred Hitchcock 
sarebbe dorato fmoa -Siiplclon-
(II 90s potto) del 1 9 4 1 1 * 
sceneggiatore Annate da Bennett 
compremkmo Male vers! one 
originate de -L'uomo che sapeva 
troppo-, delate 1934, sla H 
rilaclmsnto del 195. Chartes 
Bonnet scrisse anche la 
seenegglatura delta prima 
venlone dnematograflca di «Le 
mlniere dl Re Salomon*- (193T). 
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CIASSICl GIVNTI 
ITALO SVEVO 

La cosdena di Ztm 
edhione riviwa 
stiff originate 
a stsmpo a euro 
di Ciovami Palmieri 
preseniazione 
di Maris Cont 
pp.XLV/H+464, L38.000 

LUIG1 PIRANDELLO 

Imrfyw 
eaftritacff 
QCUtQ 
di Enrico Ghidatl 
ppXUl*$74, L38.000 

EURIPIDE 

Oani 
con rejto a frame 
traduzione e cum 
di Calerina Bonnie 
PpJiIJV*I4S. US.000 

SOFOCLE 

FBotM* 
con testo a fmme 
traduzione e aim 
dl Maria Belponer 
pp.XXXVI*IH L2S.00O 

HEINRICH VON K1EIST 

WHIrmnll 
a cum di liah Alightw 
Chiusano 
IradttzhxM .., 
di Ervino Poofr, 
note di Atessaaaro 
Fambrini 
PP.UH2SS. LM.000 

JOSEPH CONRAD 

L'oVMtfrMffttO 
a cum 
di AkttmvtrvSerpieri 
iraduzkme e poti 
iti LUSII Sofavoi 
pp.lX*2S8.1.34A0O 

ELIZABETH 
GASKELL 

wwifoni 
a ana di Maria* Senile 
pp.XXX+m, US.000 

'' 

ITALO SVEVO 

SenMa 
«r euro di 
MorisaStrada 
pp.LXX+266. L34.000 

GABRIELE D'ANKUNZIO 

*<SiMn spMU 
etae»rri«aMlBi> 
Mario iMtlKo 
(17-27 9«o«to 1922) 
a euro 
diPierroGibellini 
pp.XL*2l6,L2i.OOO 

i, 
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GABRIELE D'ANNUNZIO 

Prat04Mete 
AieWosia tTAftrlora (1906) 
acura 
diPitm/CibtBinl 
rune t apparatofiloto$kv 
di Ciacnmo Prandotfai 
PpJtUlvS34.L48.00O 

MOUERE 

Umtsaatnp* 
am leslo a frame 
traduzione e eara 
di Palrizia telduga 
littrodttiiane di 
&6iwn>lKimt ."•:>( <'(• 
note e appamti di Paolo Viltiire"' 
Fp.XXVI+166. L2S.O0O 

NATHANIEL 
HAWTHORNE 

H hum di rmmw 
a cure di 
Agartim/ Lombaido 

'dFfi3Ml\iFiu&accim'•"•'•'' '• 
PP.XXmWH! U&.0O0"1' 

«Finalmente dei classici 
che si possono leggere 
e che si lasciano leggere.* 

II Sole 24 ore 
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GIOVANNI PAPINI 

Gog 
Un paradossale gioma/e 
di viaggio. Una dette 
piu atsuaii testimonium* 
deita nostra storia intrfUtluaU, 
PrefitziQfie di Eazo Sicilians. 
PP-S04, L24.00G 

SCfPIO SLATAPER 

IliiioCarw 
Unodeilibri "slorki" tietta 
fetremturade "IM Vat*". 
Pattioiiismo e slanti esisienziali 
sulto sfondo del CarsP-
Pr^faikme di Emanafie Trevi. 
pp.120, L/S.000 

GfAMPIERO CAROCCI 

II camfo degi nfHclaH 
// diario dtilo sfawto 
delt'eserciio dopo t'S seitembre 
e ia prigionia in Cenmma: 
un documenlo aipiv e drammolico. 
Prefaztime di Gcno Pampoleui. 
pp.176. L20.U00 

OTTIERO OTTIERI 

Contossa 
Un veriigitioto) ntm^nzo 
tra psicanalist e sensaolild, 
pifloie e disagfo esixtenaale. 
farsa e tragediti. 
PreffiiHWit* di Paolo Mauri. 
pp.224.1.20.00C 

CORRAOO ALVARO 

Vent'anni 
Lauiobhgrafm nimanzaia 
di Cormdo Mvarn vemenne 
altti prima nuernt mondkde. 
Ptefuziotie di Euza Sicilians 
pp.224. L 20006 

GIUSEPPE BOTTAI 

QuaderMiffricam 
it diarw ascimro r incisiw 
della campagna diAbtwnin 
fitwalla conqitista deU'Esiapia 
Piffaziotte di Lu,io Villari. 
pp. 104. LI'8.000 

GUGLIELMO PETRONI 

HoMMidoi una prighme 
"Uno dei libripiu germini 
sulit> Rt.xistenza "iMtido Gallof. 
Per chi cena nella poesia 
la traifia dellnSltiria. 
FrefiiZH'tn'di Ci'irgioLuii. 
PpiJt.LlH.000 

EVA QUAJOTTO 

Besfieeooi 
Tra dorumtato auiotfi<'grufn ti 
e raccontiiffflitastito. 
igwndi. pit toll f misteriow 
prntagannudefpiaiieta Terra. 
Prefaziotiedi Fratuv-.iaSitni>iritfe. 
Pp.lO4,L.tft.0O0 

«Autori e UtoH emblematici 
di una ricchezza letteraria del *960 
ancora tutta da scoprire,» 
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