
L'INTERVISTA. Quando culture diverse «suonano» insieme. L'esperienza di Manu Dibango 

E Pavarotti 
cantera 
a Capetown 
e a Pretoria 
Manu Nbagno * stato il primo 
africano a suonare in Sudefrico. 
Luciano Pavarotti sara uno del 
numeroai nunlcMI cha hanno 
•aparto- a questa part* dal 
contlnente afrtcano, dopo 
raboHdonadtll'aparthakl.11 
tenon, Matti.edalerlaliogglato 
In un aaclHilvo hotal (almano 
afllclalmanta, tacando artre fontl 
sarebbo hi una villa •••grata-) dl 
Capetown, alia punta nwiMonala 
dal SudaMca, dl fronta all'oeaano. 
VI restart, contartdo nall'aatata 
auetrale quaat'anno ban mnwa, 
par tirtta fa setttmana, Innna cha par un breve Incontro con la atampa. 
Patch* Pavarotti * la? Parch* II tanora tan* un concarto domanlca a 
SteUanboosh, cttta dall'lntamo nan lontano da Capatown, a un aitro a 
Pretoria aabatott. I MgNettLpoetl In veridlte In agosto, sono a^att 
aaauritl In un palo d'ora a da maal ferve wi'kitenaa boiaa nam par 
proeuraraana qualeuno. Coal coma par I costoslsslml Invttl al rlcavlmantl 
a cul Pavarotti parteclpera; magarl solo par qualcha mlnuto. 
N tanora ha feetegglato II Capodarmo a dhrcbnlla matrl, sorvolando ll 
daaarto dal Sahara oulla ratta dal SudaMca w un Jumbo dl llnea, dl cul 
aveva riaervato tirtta la prima a parte dalla buahwn clan. Stando al 
«8iindayTlniaa«dlJohaiinaiburt\halaatatMatoconchampagna,cavlala 
a spaghetti.11 cow dal ragaul dal Tyger Wallay ha accotto ll tanora al auo 
arrive aN'aaroporto (I Ian arana atatl ammonKI a non recarviclsl, non 
avrabbaro, comunque, potuto vadarlo) a - a quanta riporta I'agenila dl 
atampa audaMmna Sepa - Pavarotti, prima dl allontanaral col aagulto I U 
cinque grandl auto, ha aaeoltato mualea, aecarmando ad alcunl panl dl 

La silhouette dl Manu Dibango 
evoca 
II contlnente afrtcano. 
Sotto, 
II mutlclsta In concerto. 

Algeria, Ucraina 
eSud America 
unite nella «luna» 
di Abdelli 

«La musica 
senza confini» 
Sono sempre di piu i paesi che chiudono i loro confini, ma ci 
sono musicisti che da lungo tempo contribuiscono a tenerli 
aperti. Almeno sul piano mentale. II sassofonista Manu Di
bango, celebre in tutto il mondo grazie a Soul Makossa, ci 
parla delta sua esperienza, del progetto Wakafrica realizzato 
insieme a Peter Gabriel, Youssou N'Dour e molte delle mag-
giori star della musica africana, e annuncia l'uscita di un suo 
nuovo album dedicate alia musica sacra africana. 

ALS A SOLANO 

aa Dall'altro filo del telefono ri-
suona, fragorosa e cavernosa, la 
celebre risata dl Manu Dibango. 
Contagiosa e allegra, come la sua 
musica, come le sue misture in-
contenlbili di am>electric-jazz, co
me II ritmo di Soul Makossa, come 
un assolo elettrizzante del suo sas-
sofono dorato. II padre putativo 
dell'afro-music, col suo capoccio-
ne da Kojac nero e gli occhiall scu
rf etemarnenle sugli occhi, loma 
suite scene dopo il lutto profondo 
che to ha colpito la scorsa estate, 
con la morte della moglie Coco 
Cmotivo per cul aveva annullato al-
1 ultimo momento tutti i suoi con
cert in Italia). Ha 63 anni, un curri
culum dove gll esordl neile orche-
strlne di rumba Congolese si affian-
cano ai milioni di dischi vendutl 
con I'inesauribile serie di Soul Ma
kossa, le collaborazionl con musi
cisti rock - per esempio Bill Laswell 
-, alternate a progetti prestigiosi 
come i suoi concert con I'Orche-
stra classica di Lille. Una vita tra-
scorsa fra il Camenin, dove e nato, 
e la Francia, dove risiede da molto 
tempo; un'identita lacerate, diffici
le, perche ogni volta che Emma
nuel Dibango ha provato a tomare 
alia «sua» Africa, per lavorare, apri-
re locali, dirigere orchestre, incide-
re dischi, ogni volta e poi tomato 
sul suoi passi, sconfitto da Invidle, 
incomprensloni, lotte di potere. 

Com'* atato II auo primo Impat-
to con I'Europa, quando e abar-
cato In Francia all'mlxlo dagll 
anniClnquanta? 

Non e stato come arrivarci da im-
mlgrato, perche avevo gla la na-
zionalita francese, dal momento 
che arrlvavo da un paese colonlz-
zato. E poi sono venuto in Francia 
pcrchfi i miei genitori volevano 
che studiassl qui, non perche ero 
in cerca di lavoro. Studlavo filoso-
fia c intanto suonavo, e tra le due 
cose alia fine ha vinto la musica. 
Ainavo molto 11 jazz, a quell'epo-
ca gll sportM e I musicisti jazz 

americanl erano i nostri modelli. 
Ai nostri occhi erano dei neri che 
avevano sfondalo, quindi era piu 
facile identificarci con Lester 
Young o Charlie Parker, piuttosto 
che con Tino Rossi o qualche star 
francese dell'epoca. 

Cha ttpo dl mualea auonava alio-
raT 

Jazz, musica latina, cubana per 
esempio, musica nata «intomo» 
all'Africa ma non africana. Ho an-
che lavorato in orchestrine di tan
go e cha cha cha, nei cabaret, poi 
sono stato assunto come tastieri-
sta nell'orchestra che accompa-
gnava Nino Ferrer, quello che can-
taya Vorrei la pelle nera. E ho co-
minciato a scrivere e suonaie la 
mia musica. Sempre di piu. Ascol-
tavo ogni ger.ere di cose, e avevo 
una gran voglia di definire, fuori 
da questo melting pot, la mia per
sonality, la mia identita di musici-
sta. La domanda e: puoi amare 
Bach o Beethoven, da afrtcano? La 
musica di Beethoven e universale, 
o e solo un prodotto della cultura 
occidentale? 

Qual e la sua rlapotta? 
La mia risposta e: Beethoven pu6 
ssere amato da chiunque sia in 

grado di ascoltare la musica. E la 
musica non ha frontiere Puoi es-
sere afrtcano e ascoltare Miriam 
Makeba con la stessa passione 
con cui ascolti Bach. Chi si aspetta 
da me che io faccia solo musica 
africana perche sono afrtcano, in 
effetti non sa cosa sia dawero la 
musica africana. Io non nego le 
mie origin!, ma mi sento per prima 
cosa un musicista. Sono consape-
vole delle mie radici, ma non mi 
sveglio ogni mattina dicendo: so
no un africano, cosa devo fare' 

Intanto lei ha fatto -Soul Makos
sa*, cha a dlventata una pletra 
miliar* ad ha eontrlbulto pare*-
chio a dlffondere la musica afri
cana In occWente. 

Ho avuto la fortuna dl scrivere 

quel pezzo all'inizio degli anni 
70. Nella prima versione era stato 
inciso sul retro del disco con I'm-
no che avevo composto per la na-
zionale di calcio camerunense. 
Nessuno aveva creduto in quella 
canzone, non solo i discografici in 
Francia, ma neppure la gente in 
Africa. Erano abituati ai cantanti 
che diventano delle star, gli sem-
brava impossible che polessc 
succedere anche a un musicista, e 
per di piii con un pezzo strumen-
tale1 Quando nel 73 Soul Makossa 
6 diventata un grande hit negli 
Stati Uniti, 6 stata una sorpresa per 
tutti. Ma questa e la vita. Michael 
Jackson ha plagiato la mia canzo
ne, e io ho vinto la causa contro di 
lui. Non era la prima volta che 
I'occidente portava via qualcosa 
all'Africa. Picasso, per esempio, 
era molto «africano» nel suo stile. 
Ha reso popolare In tutto il mondo 
la piltura africana, ma 6 lui che ci 
ha fatto i soldi, non gli africani. 

Cosa Impedlsco al popoll africa
ni dl sfruttare anche economlca-
monte le propria risorse artlstl-
chae cultural!? 

L'Africa ha troppi problcmi. Nella 

maggior parte delle nazioni, la 
classe che 6 al potere mette la cul
tura all'ultimo posto, mentre do-
vrebbe essere al primo. Non si 
puo? Ok, e per questo motivo che 
me ne sono andato. Bisognerebbe 
agire, ma i pifl preferiscono stare a 
guardare Ed e questa mancanza 
di azione che mi ha spinto a fare 
un disco come Wakafrica, metten-
do insieme tanti musicisti africani 
e non, da Peter Gabriel a Youssou 
N'Dour, da Salif Keita a Angelique 
Kidjo, da Sinead O'Connor ai Tou-
re Kunda. Ci sono voluti due anni 
a realizzarlo, per farcombinare gli 
impegni e i tempi di ciascun arti-
sta, perche ciascuno di loro e sta
to comvolto in prima persona nel 
progetto, non si e limitato a venire, 
registrare, ripartire. La domanda 
era: siamo capaci di fare qualcosa 
insieme? Di lavorare insieme, mal-
grado le nostrc differenze' Guardi 
lei e me parliamo in inglese, an
che se I'inglese e lontano dalla 
sua lingua, e ll francese sarebbe 
piO vicino all'italiano. Eppure per 
enlrarnbe e piu facile comunicare 
In ingiese Vede corn's difficile fa
re I'Europa unita? Ed e ancora piti 

Tra I progetti mualeall piu 
Interessantl dl queeto anno appana 
passato marlta dl easara ricordato 
aoprattutto quello dl 
Abderrahmane Abdelli, varo a 
proprio asamplo dl coma la musica 
non guard! al colore dalla pelle a 
non al curt del •confini* tracdatl dal 
genera umano net corto dalla sua 
stale. <M, perche Abdelli, berbero 
d'Algeria, lavora In compagnla dl 
musicisti ucraM a 
lattnoarrwrlcanl. EII auo disco, 
•New Moon*, edlto dalla Real World 
dl Patar Gabriel, * un asamplo dl 
commlstkHM perfetta tra genari, 
cultura a atrumantl dlverai. Un 
asamplo dl convlvania armonlca 
tra rana. Merlto anche, va datto, 
dal progetto Womad cha ha 
prodotto II progetto a dl Thierry Van 
Roy cha ha arranglato I branl del 
disco •rtunendo> I suoi mualclatl 
eterogonel nella terra •neutra* del 
Bslglo. La, nel Kitsch Studios dl 
Bruxelles, la darbukka ha sposato 
II charango a la bandoura ha 
Incontrato II eajon. Riaultato: nova 
balllaslml branl nel quail la voce 
arabadlAbdallKchocanta 
svineolato dall'arranglamanto) 
vMMie aecompagnata da uno atrano 
mix eonoro, nel quale I'andatura 
ondulanta della mualea 
nordafricana vlane acossa 
dokemente dal ritml piu •quadrafe 
dall'Europadall'Eatadal 
aentlmantl cakti dei Sud America. 
Con «New Moon., II berbero AbdeIN 
rompa con una carattaristlca forte 
della sua cultura, I'estrema 
chlusuraallealtra Influenza. Una 

carattaristlca che ha permeeeo a questo popoto dl soprawtvere: coal 
come I berberl al rifuglavano nolle montagne par sfugglra agli kwaaorl, la 
loro cultura ha reslsttto per seeoll alkt sollecrUzloni eateme dl 
cambtamento. Abdelli (che a 17 anni decide dl comprara la sua prima 
mandola a tantare la strada dalla musica) «apre» Invaca all'estemo. Una 
teorla afferma che furono I berberl a raggiungare per priml II Nuovo 
Contlnente, molto tempo prima dl Cristoforo Colombo: la teal affaadna 
Abdelli e I'eslto del euoi studl suite connaaalonl minacaN fra Sud America 
e Nord Africa Io portano a questa Inusuale coHaboradone dalla quale i 
sortalasua«nuovaluna>. DStS 

smo. II fatto di essere una persona 
celebre non ti mette al riparo da 
queste cose. Anche se, owiamen-
te, quando ti chiami Manu Diban
go, o Yannick Noah, o Wean, non 
hai i problemi che hanno gli im-
migrati, gli extracomunitari. Ma si 
tratta sempre di uno su un milio-
ne... 

I varo cha ha appana terminate 
dl Incldera un disco dl musica 
sacra africana? 

Si. In Francia esce nei negozi pro
prio in questi giomi, e si intitola 
Lamma Sabactani, che e la frase 
che Crista pronuncia sulla croce: 
«Padre, perche mi hai abbando-
nato?». Sono gospel africani, com-
posizioni corali, con accompa-
gnamento di hammond, contrab-
basso, io suono lorgano e il piano 
in due brani, e in uno anche il vi-
brafono. E un esperimento, un 
concept album proprio come Wa
kafrica Ho riarrangiato alcune 
musiche sacre diffuse in Camerun 
e in altri paesi africani, mettendo a 
confronto musiche corali comuni 
sia ai cattolici che ai protestanti. 
Vede, mia madre era protestante, 
perche noi siamo stati «colonizza-
ti» dai tedeschi ancora prima che 
dai francesi, mio zio era un istitu-
tore religioso e suonava I'armo-
nium. Mory Kante e nato in una 
casa dove e'era la kora, io sono 
nato in una casa dove e'era i'ar-
monium. La domanda e' siamo 
entrambi africani alio stesso mo-
do? O lui e pid africano di me per
che e cresciuto con la kora? 

Quail sono le ultimo tenderize 
mualeall con cui la placerebbe 
•contamlnarsl»? 

Sono sempre molto curioso, mi 
interessa tutto cid che mette la 
musica in movimento, che la spin-
ge a cambiare. Ma I'acid jazz in 
fondo e solo questione di combi-
nare in un certo modo rap e jazz. 
E il rap 6 sempre esistito, bastava 
andare la domenica mattina in 
una chiesa di Harlem, e ascoltare 
gli interventi del predicatore fra un 
gospel e i'altro. Comunque cono-
sco bene rapper francesi come Mc 
Solaar, o Ton Ton David, ho an
che partecipato a degli show tele-
visivi con loro. 

Ha ancora II suo programma alia 
tv francese? 

Non piu, sono passati almeno tre 
anni da allora. 

Pansa dl rlpetere I'esperlenia? 
Perche no? Magari potrei farlo in 
Italia. Ma prima mi devono dare il 
permesso di soggiorno! 

difficile fare I'Africa. 
Lei e stato II primo artlsta africa
no ad esibirsl In SudaMca dopo 
I'abolbione dell'aparthcld. 

Un'esperienza fortissima dal pun-
to di vista delle emozioni, perche 
era il sogno di ogni africano, poter 
vedere quella parte del continen-
te, e poterla vedere finalmente li
bera. E stato bello suonare a Ca
petown, come a Johannesburg, 
per un pubblico non solo di neri 
ma anche di bianchi, indiani, me-
ticci. Tutti hanno bisogno di so-
gnare nella propria vita, e ii Suda
Mca per me e il simbolo di un so
gno, quello che forse un giorno 
ruisciremo a vivere tutti insieme, 
nello stesso posto, in pace. 

Un giomo piuttosto lontano, a 
gludlcare dalla tandenia gene-
rale a chludere i proprt confini. 
Adesso anche I'ltalla ha declso 
dl negare I'accesso agll extra
comunitari che non abblano un 
permesso dl sogglomo. 

Ma siete in ritardol In Francia que
ste misure le stanno applicando 
gift da un bel po'! E una battuta, 
ma 6 vero che in giro e'e tanto 
odio, tanta paura. E tanto razzi-

LA TV DI VAIME 

Ivaniloqui 
di S. Silvestro 

L E FATICHE AFFRONTATE 
dai programmisti dell'ulti-
mo giomo del '95, che ri-

scontro hanno ottenuto presso I'u-
tenza? Non parlo di dati Auditel 
che, Io ripetero fino alia nausea, ri-
levano la sola presenza fisica del 
fruitore davanti al telcschermo 
(pud essere addormentato, cata-
lettico o gi& motto, al sondaggista 
non importa), mi riferisco ad una 
possibile partecipazione emotiva 
del pubblico alle proposte catodi-
che dell'ultima domenica dell'an-
no passato: in tutte le case - e faci
le immaginarlo - regnava la confu-
stone delle vigilie, Transumanze di 
parenti, offensive gastronomiche 
da preparare, la presenza nei tinel-
li di un'umanita non consueta e 
aggravate da cibi e bevande iper-
caloriche. 

II televisore e acceso perche 
questo d& vitality agli ambienti, fa 
vissuto, decora come un vaso di 
steile di Natale: quel che trasmette 
importa poco e anche i passaggi di 
canale sono improntati alia casua-
litA Si spinge il tasto solo all'appa-
rire di personaggi sgraditi (ma 
quanta?) spesso si toglie I'audio o 
to si copre con le chiacchiere di 
circostanza («Abbiamo I fagioli per 
la tombola?», «Ma stasera si deve 
mangiare di magro oppure...?», «ll 
capitone ne basta un pezzettino, 
per tradizione», «E dove to trovo og-
gi un dentista?»). Ho seguito le fati-
che di tanti responsabili delle pro
poste televisive del 31 pensando a 
tutto questo, al destino cinico e ba-
ro che non paga mai gli sforzi di un 
giomo di festa nel quale prevale la 
disattenzione. E un bene o un ma
le che lumanite, pur non rinun-
ciando all'accensione dell'appa-
recchio operate come in un tic, 
non segua un accidente e subisca 
passivamente uscendo illesa dalle 
immagini a lei dirette? 

ELL'ACQUARIO D a VI
DEO galleggiavano inutil-
mente, dal pomeriggio al

ia notte fonda, i personaggi di sem
pre, tutti con un'aria di estrema 
cordialita, una voglia di bont4 (a-
sulla, di tenerezza di laboratorio, di 
disponibilitd cost affettuosa da ri-
sultare a volte perfino laida: le 
«Kessler per caso», Cuccarini e Ve-
nier, continuavano a supportarsi 
inconsapevolmente, a vivere una 
beffarda starfetta: di la e'e I'astrolo-
ga Emma, di qua e'e Branko (il pifl 
itinerante degli oroscopisti in servi-
zio). Li si gioca? Anche qui. Ll 3i 
canta? Perche, qui che si fa allora? 
Mentre il S e Raiuno si confrontava-
no con omologhi argomenti e 
identic! spessori (non ci credete? 
Provate a spostare il cast della Rai a 
Cologne Monzese e viceversa. Chi 
se ne accorge?), su Raidue aweni-
va quel rito esoterico che e Napoli 
capitate, I'arena funariana (che e 
poi Io stesso studio con poggiolo di 
tutte le trasmissioni partenopee di 
Raidue, un «logo» piO che una sce-
nografia) ha I'aria di un Vittoriale 
popolato soprattutto di oscure e 
compunte autorite di provincia. 
Qui il sor Gianfranco, sotto lo 
sguardo patemo e orgoglioso del 
direttore di rete, estema i suoi dub-
bi (pochi) e le sue tante certezze 
(una per tutte- «lmprenditori televi-
sivi, insieme a Berlusconi, swrno in 
tre o quattro». E se «o quattro» fasse 
lui?). E il trionfo della politica da 
caffe-sport praticata oralmente da 
statisti faidate, leader bonsai diplo-
mati tali per corrispondenza da 
qualche Scuola Radio Eleltra (pa
ce all'anima sua e auguri alia nuo-
va gestione). 

La dura giomata proseguiva ca-
tastroficamente. I'lnformazione re-
gionale ci proponeva un consunti-
vo lapidario recltato da Bruno Ve-
spa ripreso dal barbiere (ma non 
potevano aspettare che flnisse il 
peraltro veloce inventario della 
chioma, per fargli sparare In condi-
zionl normali quegli assiomi di se-
conda scelta?). A sera, flno alia 
notte piO fonda, ci si congratulava 
fra piazze (del Popolo e l 'ibisci-
to) dove i sorrisi si altemavano alle 
canzoni e agli obbligatori buoni 
propositi da Capodanno, Ognuno 
cercava di sentirsi migliore, Qual
euno, distratto, glielo lasciava cre
dere, Auguri. [Enriaovalme] 
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