
LA SSNDROME DELLA P0T0COPIA. Andate a prertdere il 
numerodell'inseHoUbrideirUnitadisettimanascorsaeconfrontate 
laclassiftca con quella di oggi: in selte giomi iron e in tavenuto alcun 
cambiamento. I primi cinque titoli sono esattamente gli stessi ed 
esattamente nelle stesse posizkmi. Inlanto la stampa si interroga: 
[Espresso propone dolenti riflesstoni sulla crisi della narrattva itallana 
(fino a pochi mesi (a sembrava vivessimo un mornento rnagko) e 
inocuta nei lettori it sospetto che il successo della Tamaro abbia 
ucciso gli altri libri di autori nostrani usciti in questi ultimi due anni. 
Un ipotesi trancamente peregrina, ma buona per un be I giro di 
opinion! assort te. 

E vediamo allora la classifica 
SummTamaio Va'douetlportallcMm B&c.im22sx>o 
JohnGffeham L'uoTOcWlapJo-ggbj Muxkau,.11*32.000 
WRburSmtth Hietttmopapbo tongunesf. 1^12000 
habelAMefldo Paula Feitnmiii, tin30.000 
AntwiioMbaneM OtoriodlunauKMeofBUlam use i™ i4.«o 

rrunaniTn 

W-TALTRA IPOTESI. Ese,avoleidpTdpriopo(reilprobteraa,la 
questkHierbiedessenellascarsacapacitadisuscilareinteressedi 
tanti nostri libri? II sospetto cresce finoadMantog^ertezzasesoloci 
siapplkaallaletturadelk)straoidir^^^||||ppi1WlH^iw».di 
Jonathan Coe (feltrinelli, p. 480, l i r & l ^ ^ ^ ^ a j i e e feroce 
affresco della vita inglese neU'era del tal^^^pponfante, vista 
attrawi^olevicendediuiiafamisJiacciaunWwbfeeparecchto 
ingoidadisoIdieonori-Fortuneecanierecbsttutesuun 
traVormismo degno del mondo politico nostrano, raccontate con 
una spietatezza degna dei piu acMiomanzi di Angus Wilson e il 
respiroiiairathrodiunDictemposOTKKlemo.Divi^nte.utae, 
imperdibile. 

mwm 
Intervista a Tullio Pericoli 

II nostra artista ha realizzato 
scene e costumi dell'opera 
di Gaetano Donizetti allestita 
per la «0pemhaus» di Zurigo 

VbKUanlme 
<lmpri-gionati» 
da una matfta 
p iHrntto di Hs r f tw InvQ i r c M 
pwWMkfetanw p i I R M W O , * m o 

M m w n l w H r t t w f m t t i d 
dttatf, attorf, acr i t to i i c h * 
CMtponggM • volume 4 d t i M l 
M f M - f M M d M M , p. M O . l b * 
2 U K W ) , M l b i D M | M M U i l 
paraonaggl t» q j m t o —Colo 
•cdeVdaflnmatftodTitWo 
M c o f t d t A d o n M b M M d a , 
t M n t N n o l > * M M , M a w , 

F M M , J o y M , I M t a . - 4 c k b d -
VMWt1 W V t V M PHlOlHi 
itMHlltfOtfMlOM v ClM UnWMfO 
iwwstinalnvMtiBBflQttlM 
W V W TntDH R-M Mi aV#MQ 
•pHte a c n W M a n n o p t M 
—tanoma... moawto<Mmlo 
MVMoaicu l l l nH laX m g n o 
an lveM • eattviara • quad l a 
Mend*, a* re • v o l t * en * bitando 

H I » W I I I I W » . 

NMoaCoMMTraa to t taco l 
H o * M ) M t l U & P * r i c d l t o 
redhzato I t M M prima w n n * 
pttaaapnaao 1-MHutodKtoita 
M T M a f l p M I M e d 1972<lo 
•tneoennolricallf l izlaJa 
N M t H U W W m 4lnjt#> • 
• r t ep ra i i a I .Tratewepitodpal l 
I M M ( M rkonttanw la personate 
•Mbara a KM> tamta M l I 9 6 0 
a H i M e r i i U M U o M A M H a n o . 
N t l I S M e e c * I vo lum* « O M M M 
Craeoe-.dacul naaewa I ' * B M 
•egaem* n mottra -ftobbwon 
Omot - Paetagd a patw—ggfc. 
r*dl9STTaM»P*nooll<!l*M 
tacarlcato da I M o UananH d an 
• W i n annate m M salon* M M 
aeseddlacaM edttrice aftMaao. 
Mtf l M l l * S a l a d a M C « r i a a p l d l 
P M a m R H w H Mlano Malta la 
mos tn^ tcHvanw l | dh#frM>: 
C M t o t w d * open C M 
dmraemMooappraloMllscono 
tMHlacamoKr i t ra t tL IM 
Hhri faU, (ceitcariairarttarta 
marcMslaao. 

^ I f T i , 

l£or StaavMUJ • I N tc*nogran* 
dair<EUid'«nMm> Tuiwpwicoii 

L
a -Ellen* d 'amoro- i ap -
7 presonta II t uo e»or-

dto n e i r o j M i * l l r i ca , 
• d • a ta ta u n ' ^ m p n -

aa> ohe U ha ootavotto Ma l ta , 
awocwmdo t l , c rado, a n d w 
(ort t amozlonl • wwpraae. £ co -

Pidemozionichesorptese. Dara-
gazzo, qual ldo andam a leatro 
quello che mi Incantava di pifl 
erano le scene in movimento: 
locidali che saliva no, paesaggi 
che scendevano dal cielo. pareti 
che lenlamente si spostavano per 
rivelare altie meraviglie. Ho cer-
cato di riprovare con le mie scene 
quelle emozioni e d i creare piu 
movlmenlo posslblle. Per ques(o, 
la massa di alberi che accompa-
gna I'opera dall ' inizio alia l ine si 
muuve molto spesso. quasi a 
commenlare quanlo succede in 
scena, quasi losse i! com del tea-
Iro classico. Poi ho avuto I'emo-
zione e anche la sorpresa di ve-
dere I disegni i n scena. i miei d i -
segrii c l ie con i l coro. i cantanli. 
la mtlslca. il pubbllco si animano 
d i una vila propria. E allora u ac-
corgl che questo mio mesliere, d i 
cul sen to sempre di pia l i nu t i l i l j , 
puouiveceservireaqualcosa: far 
diveiti ie, lorse iarti amare ancora 
di piu un'opera che gia ami ... 

E c o t ' a H m i M w a ? 
Farti entrare piO agevolmente 
nella musica e date il tuo apporto 
a un insleme che ciea un conlal-
lod i re t loco l pubblico. 

Quanlo • MatD tungo V tuo law-
n> par -O-'aMr-? Intendo d a T U * 
X> Ikw al'andata ki acwn 1 2 8 
( M U i o K o n o T 

La costniztone scenografica d e ^ 
I'HB/r 1'ho avula in lesla per un 
anno, anche se per quell 'anno 
non ho lavoralo s o b a quesl'ope-
ra. ma quasi. Ali ' inizio h o dtwulo 
studiare che cose il paicoscenico 
di uri teatro, quali sono i mezzi 
lecnici che hai a disposij ione, 
cosa puoi fare e cosa non puoi fa
re. E cosi ho preso a frequentare 
i l tea l rodi Zurigo, il regista e i lec
nici. Ho anche visto molle opere 
Inquel lealroperpotei loadal lare 
alte mie capacita inventive. Poi. 
ascollando e rlascotlando L'elisir 
c meltendo a prolitto i! fatlo che 
da giovane ero in grado di legge-
re uno spariilo. sono riuscito ad 
avere un'idea piu prccisa de i 
tempi nei inovinienli di scena. 
Quindi ho iniziato .1 prugettare 
un fjcrcorso, una slona .scenica 
partillela alia stofia del libretto d i 
Felice Romani. P01 snno venitli gli 
M-lli/iti, Hli abboiixi dei dis:>ilni e. 
Infine, i disegni definilivi. A quel 
IHinlo l io pensaio agli aiiilatori i l l 
qi».'i vM iu r i , d i quogli s |w; i d i -
pinli, c ho cnmiin' i i i to ad inuna-

Un Elisir di disegni 
CHIASM CMBjIteMI 

Sabato 10 0*en aono aodata, 
eon la cariaamiB arnica GHIa, a 
ZwiB»,dove*ttamoa»JsUto, 
•H'Oacmhaus, a una naSca 
dsH'-EHik irainora- di Donizetti, 
acam e CMtuml 01 TuMo Parfeol. 
8NMM a quetto costra grand* 
pt t ton, abUamo provato q w l 
l a U M O M r a * di aubrta, nuas) 
un'abbnzta, C M ran pravavamo 
da mai l , anzl da annl: r w g o s w dl 
a c t s n ttahnl. Tanto la 
p w U d n l m * m i n e I fairtaateal 
CMtlanI al ataccavam - e * mo He 
I w i t h e s * - d a l i n t o 
dall'allattlniento. Oraztoa Pericoll 
i t t onnnmo per una volta * * 
eaaara I ptt b r M , I pla astroal, I piu 
or tgnal . Ho avuto coS la 
n m a d o w di asstetere a i n 
•avanto*. U quale no* poteva non 

ginare i toro coslumi. 
Hal una paaalont dl lunfia data 
per la IMcaf E -LelHtp a uno-
parachepmill lalT 

Sono un medio, anzi direi medio
cre cultore d'opera. E uno scarso 
conoscitore... 

CI rialanM eon la tua eccessKa 
modestfa. Comuaque aacoHl 
speno opera? 

Ne vedo o ascolto moite. Ho il 
dubbto di non avere mollo orec-
chio, peto vi snnodci momenti in 
cuiJa musica t ipu6donare islanti 

•egune unmtenM>, cpl pramatto 
u l o poeha parole euruome 
PartcoU. CM non lo conoaoa dl 
peraona aon p«6 aaaera C M , unko 
o quail t n ON a iMMtuaH e artbt l 
che ho conosduto M M nda onnBl 
non brave vita, P*ric*H e detato OH 
una MturaM, Ineantevole 
modeatlB. Una M e al u n awara, 
rtvottagf M una peraotM qu to la t l , 
to colma umpra d stuoora, dl un 
genulM etuaon. «Ma e me che 
aoptaudooo?- ml hanno Hhi l to 
cMedesu con al l occM tcMnat l 
aRa prima d*no tpat taodo mentra 
dal pubbHco ffandkiavaM I 
•oravol- e mfilMa e canMl t l lo 
aUKacclavano atUndaadoh}. Ma 
ot$, t l i n , la modestla non e aiu 
una virtu, anzi. R pludaMtralrat 
oe iet toddar ie loM. 

d i commozione infinita. Basta un 
passaggiodi note o una paroia in 
una frase musicale a darmi uno 
senso quasi di verligine. Mi piac-
ciono Rossini. Mozart, Olfenba-
ch, cosi come una frase d i Violel-
la nella «Traviata» - e precisa-
mente -Amami Alfredo* - im-
mancabilmente mi emoziona. 
Con L 'elisir sono stato molto for-
tunato perche ogni volta che la -
^coltavo. mi dicevo: quanto mi 
piacerebbe disegnarla! Perche 
L'etisii non ha bisogno di rico-

struzicHii sloriche, di amblema-
zionl naluralisticbe: e'e solo biso-
gno d i cieare un luogo e un am-
bientetal ida fardirea tu t t i -car i -
tami. coto. pubblico - ecco. sia-
mo qua e giochiamo tutti insieme 
a interprefare quesla bella storia. 
£'e/isi> ifartion?e un'opera che fa 
tomare bambini. Sembra che 
ogni passaggio sussurri in quella 
frase che dicevano spesso i bam
bini giocando: »Facciamo che io 
eio... un aslranauta, un re, un 
esploratorei. Ecco, nell 'f ifeir i 
personaggi giocano a «Faccian» 
che io ero un innamorato inge-
nuo, una dolce sedutoice, un 
conquistatore da caserma un 
mago ambulante». C'e in tutti una 
sorta di finzione consapevofe e 
quindi d i recitazfone autoironica 
Con t'amara conclusion? che 
ogni felicita in amore e negata, 
che lamore non puo realizzarsi 
senza l inganno, 

01 quale peftonaajto h d dbe-
ptate con n w t 0 o t nTvortwiieiiuj 
fl eostnme e quale lavac* t l ha 
fattopamredipID? 

Fare i costumi £ stato I'aspeMo 
piu diveilente di tulto il lavoro, II 
costume puo condizionare sia i 
gesti sia i movimenti dl chi lo in-
dossa. Ai Cantanli chiedevo sem
pre se gli piaceva i l costume e so-
praltutto. se ci si sentiva a proprto 
agio: dovevo infatti anche pteoc-
cuparmi della loro scioltezza in 
scena. II costume che ho dlse-

L 'emozione piu grande i stoto 
vedere i miei bvori in scena animarsi 
con coro, cantanti, musica e pubblico 
Ho sentito albra la mia fatica utile per far 
capire e amare di piQ certe opere d'arte 

gnato c u t piu divertimento i 11a-
turalmente quello d i Dulcamara, 
ma mi sono dedicate morlo an
che a quelli di (uggevoli compar-
se, come il notaio o icamerieri. E, 
tutto sommato, 1 costumi che >i-
cordo con piu aflelto sono quelli 
di un gruppetto di music! che 
slanno in scena solo qualche ml-
nuto ali'inizio del secondo atto. E 
si vedono anche poco perche so
no sistemati sul londo. 

A uwpoaHa di tcena, qual e 
audla che U ha ImMgnato H 

La scena del banchetto dl nozze, 
con ta tavola imbandita e tutti in 
scena con i costumi della testa. 
Ma la scena che amo di pio e la 
meno feslosa e pifl discrete £ 
quella nottuma, con Ciannetta e 
le altre donne sulla piazza del 
paese sovrastata da Ha ehiesa 
(che e quella del mio paese nata. 
le). 

Quel dnflMawcto ehe atbwawa 
II patcotcedco due wet*, con 
grand* drnr thMnto d d ptiwH-

a l * C M co, a m darnntlo 
d Wawhw* p a i h W u n a m walla 
tawta a W - B r d r - Pwche I ' M 
•atjodotatT 

Come ti sara capitato d i vedere 
altre volte, i cinghlaletti sfreccia-
no spesso nei miei disegni. Non II 
avrei messi in scena per non ec-
cedere In dettagli troppo riferlblH 
al mio lavoro. m a * stato i l regista, 
Crischa Asagarofi, a volerti i n see' 
na, 

C * « > d c o u c M pand « me*-
tenmagf?omMnt*aluocood 
vartere qeaado, I * autumo, l'«E-
Rdr> M r t ripraao a Zurtgo? 

Ci sono molti dettagli che vorrei 
coireggere o rifaie, piccole cose 
che per i miei occhi pignoli sono 
travi. Una d i queste 6 la damigla-
na che Nemorino porta in scena. 
a sottolineare la sua ubriachezza, 
E troppo naturallitica rispetto a 
tutto i l resto: se i l regista sara 
d'accordo, per le replicho aulun-
nali vorrei ridisegnarla. 

Tatrt) amk) i d I H M M d a n * ah, 
d i e ( M n H l g H lawaaa un 

.....iBaaagwagliiO' co * I * M M I I 

, cpe ju tn ld PerlcaniTU eat*<M 

Non l o so, £ un'opeta d i e cono-
sco in modo un po' superficiate, 
dovrel studlarla un po' , anzi mot
to. Che sia un opera Mraordinarla 
nessunolodiscute. 

So eh * b d la manta dl lara una 
• M | m M • CMH del ThH*)*, dow 
t a l M t o ^ P i i q l a n t l t l p a r t o d M -

Questo m i o Elixir ha u n luogo d i 
resldenza e questo luogo e ap-
punto CoBi del Tronto, un paese 
viclno ad Ascoli Pfceno. immetso 
nelle colline maichigiane. In una 
sera della prossima estate mi pia
cerebbe andate in piazza con 
una reglstrazione dell'opera, invi-
lare i miei compaesani t,che non 
so bene quanti siano oggi, quan-
d'eto ragazzo erano poco pUl d i 
cinquecento) e vedere L'elisir 
d'amore insieme a lore Purtrop-
po la legistrazione che e stata fat-
ta non & granche, Sperkmo In 
una cassetta m iglioie. 

• rWW0Mgt>pe1Ddcanianj,col 
awe balRttlmo c a m d o r a t o - 1 * 
M b d rate* en c a n o n * * * con 
d e e f t o w M l e a t e m a e l a - d d -
r a W l i w n a p h t . M w i . e c i raebi-
aa, pM c b * quel obHMaM C M 
e, oambra m Hgmtario di carta 
o tm M a W d * c b * va to glto • *•*-
•uabuM I t u d o M S d tfaeoof. 
dd? 

SI. anche se da princlpio non ave-
vopensato a tutto questo. 

• wotbjo DMluteaerrt* d d 1 

Prima serata con Proust 

Q 
omtidir 

c o s i M o o r m s T A 

uasi Irenranni Is ( n r l 
maggiii \9fS) la Rai ira-
smetleva - non ct'rlo al-
I'una d i nolle m,i come 

oggi"diremmo. ir. prima serata - iL 
documentano «Alla rk-erca dl 
MafCel F^oust- realizzato da Ailt-
l io Berlolucci. In quegli anni ,1! 
pubblico televhivo noi l IIUSHCIVHI 
certo la quolidiana dosi- ill pippi 
f ioicl l i c caslLignc. iiii>. ii l lo ilessii 
tempo, si avoua l'E,rdirt' di uian-
dan1 ittondriurt»|)nido!t(!"cuiai() 
d a u n |j<M'ia iiin,inK>riiHKlolla W3. 

1 

dierrlie. (}ggi la Nuova & i . per le 
cure di Giulio Ungarelli. pubblka 
in videocassetla. accompagnata 
da un volume corredato d i foto, 
quel documentario che alcuni di 
noi, per averlo allora visto. ben ri-
lordav.mo E chi poteva non n-
cordare almcno la voce, lo ssuar-
do SCIIIL'IIO e il planlo di Celcsle 
Albarol !a governatite che negli 
ullinu .1111)1 ebbe cura di Prousl c 
gli in vkmo lino alia morte? 

L'tliLii-r^rio ittiK'Htato da Berlo-
luct i parte dalla casa odal giardi-

no ombroso di Combray (ll l iers), 
dalla stanza di zia Leonie, dalla 
lanlcma magica che incantava e 
placava lansiadelgiovanenarra-
tore della Recherche: da questo 
inizio comprendiamo subilo che 
il viaggio dl Bertolncci non si di-
scoslcra mai d.il cuore segreto, 
dalla zona proletla e piu vulnera
b le del capolavoro pioustiano. 
Le irilervistc - una piO bella del-
lal ira - hanno tulle una leggeiez-
i o , latla di scmplicita e verita, che 
sicuramenlederiva da lupod i lel-
lura dell<t Ret herche (alto dall 'au-
toie del documenlario. Parole e 

immagini si legano in un rappor-
to quieto, armonico. Vediamo 
cosi, e ascoltiamo, Daniel Hal^vy, 
Paul Morand, Jean Cocteau; ci ri-
mane impressa la voce asmatica 
d i Francois Mauriac che severa-
menie pudico dice: «Non posso 
dimenticare che Proust ha studia-
lo su di sfi le sollerenze dei suoi 
personaggi e di una di queste 
non parlerd. ma lei sa a che cosa 
alludo>. 

E infine la straottiinaria testi-
monianza di Celeste Albarel che 
racconta gti ultimi motnenti di 
Proust. I'ultima sua grande paura: 
e lei giovane. come tenerissima 

mamma, che si off re per scaceia-
re quell'incubo orrendo (la Mor
te): "Allora mi disse: " C * un'e-
norme donna nella camera". "Si-
gnore" gli dissi "vuole che la 
mandi via?". "No. Celeste, non si 
puo toccare. E onibile... F. im-
monda.. "». Alle parole di Cele
ste, che vide Marcel spegnersi 
•come una lampada quando l o -
iio e iinito>. fanno eco le parole 
pronunciate da Banes al hinerale 
di Proust e riterite con comino-
zione da Mauriac in conclusion* 
del documentario: -Ma ftousl, 
Marcel Proust, era il nostro giova
ne . -. 

nl, 0) vari eoterl • dbnanalMl, 
eha adonano I cedurnt, d * <wa-
lafaabiBlaoiwtof 

Quella dei pall ini € un'idea come 
un'altra. In quest'occaslone mi 
sono serviti a dare un po' d l units 
stilistica a tutti i costumi. Poi. va. 
riandone i l colore, la posiztonee 
le dimensioni mi sono serviti a 
sottolineare i ca/atteri dei petso-
naggi. Una paliina ben messa sut 
sedere di un personagglo, in que
sto caso Bekore, puo risuHare piu 
effkace di una grande coda di 
pavone. 

A eha cow d ripromettl d lavo-
laMndpfo tdn i l iMBlT 

Per ora intendo riposaie. Infatti 
lavoraie all'£lisjr mi ha come 
svuotato. Quando me I'hanno 
commissiouato, i miei cassetti 
erano pieni. pieni delle cose che 
si accumulavano ricercando, stu-
diando, costruendo. Adesso sen-
to il bisogno di ritornare a stare in 
studio, ricercare nutrlmenti, tavo-
rare a cose senza una destinazio-
ne piecisa, indagare. rifletlere. 
Comutique, fn (ebbraio si aprira 
nella Galleria Fomi di Bologna 
una mostra di tutti i disegni che 
h o l a t t o p e r i e f c f r 
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