
PALKRMO 

La «Gazza» 
bloccata 
per sciopem 
• PALERMO. Uno sciopero del di-
pendentl dell' ente autonortio tea-
tro Massimo aderenti a Cgil, Clsl e 
Uil ha Impedlto oggl a Pajelrno I** 
inaugurazione delta slagione del 
«Massimo< In programme hel tea-
ho Polileama. II nuovo calendario 
delle recite sari comunicato SI pip 
piesto. 6 slittata pertanto la prima 
rappresentazione dell' opera di 
Rossini «U gazza iadra» prevista 
per ieri sera alle ore 21, con la dink 
zione di Peter Maag, la regia dl 
Olanlranco De Bosio, scene iff 
Emanuele Luzzati, costumi di San-
tuzza Call e un cast con Ira gll altri 
Luclana Serra, Elena Zllio, Robert 
Swciisen. La notizia e state accolta 
con dispiacere dal dirigenti del 
•Massimo*. L'altra sera I' interna!©" 
ne delle trattative Ira I rappresen-
tanti sindacali e I dirigenti dell' ente 
llrico con a capo il soprintendente 
Attlllo Orlando aveva gia latto in-
Iravvedere la possibility dello scto-
pero. Le richieste sindacali riguar-
dano I'organico, II potenziamento 
del settore tecnico, la gestlone dei 
rapporti sindacali. Franco Salvag-
glo della Cgil ha detto; "Nonostante 
il soprintendente abbia mostrato 
un' aperture di massima, non ab-
blamo riscontrato una seria volen
ti per la definltiva soluzione dei 
molti problemi sul tappeto.. Da 
parte sua, il soprintendente Orlan
do ha affermato che flno a ieri sera, 
anche dopo la rottura delle trattati
ve, aveva comunicato ai rappri-
sentanti sindacali «la dlsponibillfa 
per un ttlterlore incontro almeno 
per salvare la prima, cos) come sta-
blllto in un calendario che aveva-
mo concotdato precedenteinen-
te», |i stodaco dl Palermo Leoluca 
Orlando, presldenle del Teatrp 
Massimo, e il sovTintendente hon-
no splegato |e loro ragioni durante 
un ineontrocon I giomalistl. «DoVe-
va essere una testa plena, inwce e 
solo dimezzata • ha detto Attlllo 
Orlando •« dl questo siamo addo-
loratl, ^bbumo tatto il proslbfle 
per ,scOrtg)t!rare questa mlnaecla 
sproporzionata, Speriamo riel 
trtonlo cMf«gtone».>IJeoluca'0i3-
lando ha detto: «M1 displace che al-
cuni dirigenti sindacali non abbia-
no compreso to sforzo di rissna-
mentodelteatro. 

URICA. Interessante come rarita, meno come contenuti l'«opera futurista» di Pratella 
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B voletto delTaviatore Dro 
• I.UOO. Tra il conformismo dei 
grandi Enti Lirici, ridotti per lo piu 
alia rimasticazione del passato, il 
minuscolo teatro Rossini resta, as-
sleme ad altri piccoli centn, un'oa-
si di intelligenza. Almeno una volta 
all'anno gli affamati di cultura mu-
sicale trovano qui un bocconcino 
rarp, cucinato nel fomo casalingo 
Stavolta I'oWerta riguarda quel pe-
riodo del nostra secolo che, sotto 
I'etichetta futurists, annunclava un 
soyvertimento musicale, limitato in 
realla a un solo nome: quello di 
Francesco Balilla Pratella, estenso-
re di quattro esplosivi manifestl e 
autore di un'unica (opera futuri-
sta», Isplrata al mito delta came, 

lue e delle macchine vc-

''7Q|iBJriJp>ra d«J «to|o marirjet-
Wmit'oettoreDra, ebbe vita bre
ve: compbstfi alia vigilia della'glier-
ra, yenrte rappresentata proprio 
qui, a Lugo, nel 1920, con un suc-
cesso che non ebbe alcun seguito. 
Non basto neppure I'appoggio di 

TEATRO. AnnaProcfemeralFlaiano 

L'importanza 
di rispondere «no» 

AMMMViMT 
• ROMA, Un bel titolo, Preferimi 
di no, dichlaralamente ispirato al 
mite ma coccluto intercalate dl 
Bartleby, lo scrivano, umile eroe 
d'un celebre racconto dl Hfspin 
Melville. Questa frase sembra esser 
diventata la dtvisa di Teresa, un'at-
tempata slgnora, protagonista del-
I'atto tinleo di Antonfe Brancati, 
andato in scena con successo al 
Teatro Flalano. .Teresa, dunque, si 
e rltlrata da motto in una casa iso
late e dlfficllmente accessibile; do
ve tuttavla viene a soovarla I'unkja, 
tiglia Plana, rlmasta accanto al pa
dre, e devota collaboratrice dl co
stal, spregiudtcatouomo pubblico 
dalla lunga carriera, il quale ora 
punta ai masslmi M i l del potere. 

Alle spalte dl Teresa ci sono un 
matrlmonlo falllto, anche a causa 
deirawenturismo sessuale del co-
niuge, un tentato uxorlcidio (da 
parte di lei) gabellato per inciden
ts dicloito anni di cllnica pslchla-
trica (con uno scorcio sereno, o 
quasi, grazle all'alfettuosa amicizla 
dl un altro ricoverato, morto pol di 
tumore). Nonostante tutto, Diana 
yuol persuaders la genltrice a dare 
II suo contribute alia campagna 
elettorale dell'ex consorte, olfren-
do la sua (Igura, mediante un'ad-
domestieata Intervista, alla'compo-
slzlone dl un idllliaco quanto falso 
quadretto famlllare, Tra cedimenti, 
piu per stanclwza che per convln-
zlone, e orgogliose rlpulse, Teresa 
flnisce per riafiermare la sua solita
ry dlgnlta, abbarbicata a un rigore 
morale lorse oggl largamente In dl-

Al centra del confllttoparentale 
e gonerazionale e'e qui, Insorrima, 
una questione dl costume politico, 
d'indubbla attuallta, e In cui si av-
verte un rlllesso dello sferzante spl-
rlio crltlco eaercitato, In un diverse 
contesto stonco, nel confront! del 

potenti di allora, dal padre di Anto-
nla Brancati, il non dimenticato 
scrittore e drammaturgo Vitaliano. 
Sulla forte e sicura presenza sceni-
ca di sua madre, Anna Proclemer, 
I'autrice di Prelerirei di no pub ave-
re inoltre modellato il personaggio 
di Teresa, che acquista in effetti, al
ia ribalta, un rilievo assoluto, so-
prattufo la dove le asserzlonl di 
principio (sempre a rischio di reto-
rica) sono sfumate dall'ironia, o 
cedono 11 passo a un lato tutto 
umano, materiato dl piccole gioie 
o mlserie quotidiane (una giomata 
bella o bmtta, un piatto riuscito o 
no). Purtroppo, 4 assai meno rifini-
to il ritratto dl Diana, la spigolosa fi-
glla (interpretata da Fiorenza Mar-
chegiani), che, anche nei monolo-
ghl, si esprime come uno spot di 
propaganda. Ma qui si coglle un II-
mlte d'lnsleme del lavoro, e di con-
seguenza dello spettacolo, pur as
sai ben curato dal reglsta Piero 
Maccarinelli e situato, da Alessan-
dro Papettl, In un'appropriata cor
nice ambientale, awalorata dal 
dosagglo deile lucl (a firma di Ste-
fano Pirandello, un pronlpote, per 
chl non lo sapesse, del sommo Lui-
gl). 

Mussolini, insistentemente soileci-
tato, a trarla dall'oblio. Alia vigilia 
deiia seconds guerra, il nuovo per-
benismo fascista seppelli definiti-
vamente lo sfortunato aviatore bol-
landone «l'indecoroso vaneggia-
mento» drammatico e musicale. 
Deluso, Pradela chiuse la sua vita, 
nel 1955, dedito alle ricerche del 
folklore romagnolo. 

Lo ricorda Oianandrea Gavazze-
ni, impegnato ora assieme a Sylva-
no Bussoti, a correggere l'ingene-
roso giudizio. Se non ci riesce del 
tutto, rimette comunque il dimenti
cato compositore futurista nella 
sua prospettiva storica. Non 4 poco 
e non 6 inutile. Di grandi valon 
estetici, infatti, I'opera nevanta po-
chini. II libretto si apre in stile Mad' 
r(ettj-D'Af)i)Ui)zio,,9l (iirne delta, lu-
nap «Al's'uo raggib notfumo d'ac-
qua stagnante /s'arrian le a'nguille 
viscide, / i gatti foslorescenti / e i 
fiori dall'odor di came umana». 
Dro si annoia: rimpiange la «sferza 
uncinata>, disprezza la femmina, 

•sanguisuga torpida», ed 6 incerto 
se amare o strangolare I'amante, 
incerta, a sua volta, tra lui e l'ami-
co. Lei anela a acarezze lunghe di 
labbra frementi" Lui, in un mo
menta buono, «sente fluir per le ve-
ne laroma delle fmtta», ma poi si 
lancia per le vie del cielo in cerca 
di purezza. Ecasca, salvando un HI 
di voce per maledire la donna 
•scellerata, vile seduttrice». lnfine, 
coll'invocazione «Volare, volare», 
muore sereno. 

Fine dello sconclusionato dram-
ma dove Marinetti e D'Annunzio 
anticipano Modugno, cosl come 
Pratella anticlpa il <ifolkn con cita-
zioni di stomelli romagnoli, me-
scolando qualche trasgressione ar-
monica con qualche irregolarita 
ritmica. uno spolvero di Stravinsky, 
un pizzico generaso di impressio-
nismo jtancese 9.abbondanti.resi, 
due di verismo Inujicale^ 11 Wtto 6 
miscelato con dilettantistica disin-
voltura e con le Irrealizzate inten-
zioni di «superare e schiacciare Ra
vel" (su ordine di Marinetti), di eli-
minare "le opere basse, rachitiche 

e volgan* di Puccini e Giordano, di 
combattere ia musica «fatta bene», 
la musica sacra e quella alia moda. 

E il futurismo? II futurismo de-
molitore, antiaccademico, antimu-
sei, antiscala («Pompei della musi
ca*) resta nelle intenzioni, procla-
mata ma inattuato per un motivo 
evidente. Mentre Pratella vagheg-
gia la rivoluzione artistica restando 
chiuso nel cerchio provinciale del-
la sua Romagna, questa scoppia a 
Parigi con il «Sacre» di Stravinsky e 
a Berlino con la musica di SchOn-
berg che appare a Pratella "illogi-
ca, incomprensibile, strana e noio-
sa» Cosl, timoroso dell'«infezione 
intemazionale*, il futurismo casa
lingo di Pratella si affloscia, mentre 
i Casella, i Malipierocominciano a 
realizzare quel che il primo futuri
sta si limitava a promettere. In con-
clusione, Pratella, comfe Dro, rica-
sca a terra, mentre il benpensante 
commenta- «Perche vdlare quando 
nons'esicuri'». 

A Lugo, comunque, han fatto it 
possibile per far volare la macchi-
na imperfetta. Gevazzeni, nnun-

ciando a valorizzare le intenzioni 
futurisre, si sforza di valorizzare i 
residui impressionistici, acconten-
tandosi di un'orchestra dalla grana 
un po' grossa e fidando sulla gene-
rosita dei cantanti. Qlaudio Di Se-
gni si impegna a fondo nel realiz
zare I'impervia parte del protagoni
sta, in gara con la squillante poten-
za di Denia MazzOla e con la bari-
tonale incisivita di Alessandro Pa
latini, coadiuvati dal coro e da un 
decoroso gruppo di compnmari. 
Con eguale Impegno, Sylvano Bus-
sotti cerca I'equilibrio tra futurismo 
e decadentismo, ottenendo il me-
glio nel gioco agile dello spettaco
lo, con qualche opportune richia-
mo alia scenografia di Prampolini 
e con movimenti di ponti e di mac-
chine. Meno fantasia e piu stile 
avrebbe giovato ai costumi mentre 
un po' piu di fantasia e meno acca-
demia avrebbero migliorato • le 
danze dl Anna Catalano. L'assie-
me, comunque, i piaciuto e il pub
blico non ha iesinato i meritati ap-
plausi. 

I'attricvtMtral* 

E morta ieri a Milano, per un tumo
re, Rosa Di Lucia. Aveva 45 anni. 
Attrice dalle scelte coraggiose, le-
gata all'avanguardia teatrale, era 
nata artisbcamente nelle cantine 
romane, negli anni Settanta. La sua 
ultima apparizione in pubblico il 3 
dicembre, in una serata d'onore a 
Milano con una lettura di Tenlazio-
ne nel amuento di Giovanni Testo-
ri. La morte I'ha colta durante le 
prove del Macbeth nell'allestimen-
to di Sandra Sequi. Fra le sue inter-
pretazioni, // Ferro, Questo sera si 
reataasoggetlo, Riccardo III, ma la 
provache plO la caratterizzd fu tor
se Insulli al pubblico, il monologo 
di Peter Handke. 

L'attqre teatrale Tino Bianchi 6 
morto ieri a Roma. Aveva 90 anni. 
Legato alle gloriose compagnie 
della Capodaglio, Galli-Gandusio, 
MerlinirCialente-viarisio, Rugged, 
Benassi, Maltagliati e, nel dopo-
guerra, attore a franco di Renzo 
Rfcci, si distinse nell'/l/6<?»so dei 
poveri al Piccolo di Milano e nel 
successive Le nolli dell'ira, entram-
bidirettidaStrehler. 

ScomparsoVlnay 

ch«c«ntdV«rdl 
Ramon Vinay b morto in una casa 
di riposo a Puebla, Messico, all'eta 
di 84 anni. I suoi resti saranno por-
tati in Cile per essere sepoltl a Chil
ian (400 km a sud di Santiago) do
ve era nato, V|nay Inizid la carriera 
lirica in Messico all'eta di 18 anni. 
La fama mondiale nel 1945 con 
I'interpretazione di Don Jose nella 
Carmen di Bizet alia New York City 
Opera. Considerate uno del mi-
gllori interpret! dell'Otello di Verdi 
della storia, in Italia viene ricordata 
la sua interpretazione alia Scala di-
retto da Arturo Toscanini 

«Bate»miiiiror 
film d«l 1MB 
pmreritlclUM 
Secondo i critici amencani e Babe, 
film suite awenture dl un porcelli-
no, il miglior film deM995, Riconor 

Fo indicato come il mlguore del-
I'anno, cosl come miglion attori so
no stati deliniti i protagonisti, Ni
cholas Cage e Elisabeth Sue. 

MERCATI. Sorpresa dai dati Siae: gli italiani comprano piu nastri che dischi. Ma la Fimi non ci sta 

Stop al compact. La rivincita delle musicassette 
Gli italiani preferiscono la musicassetta al cd. Questo il 
dato clamoroso emerso dalle cifre fornite dalla Siae per 
il triennio 1992-94: le cassette sono il supporto piO ven-
duto (49 per cento), i cd arrivano secondi (39.8 per 
cento). Un risultatoche ribalterebbe anche il rapporto 
tra le major discografiche e il sottobosco delle piccole 
etichette, che controllerebbero quasi la meta del mer-
cato. Ma la Fimi, che rappresenta le major, non ci sta. 

• ROMA. Musicassetta batte com
pact-disc uno a zero' II dato cla
moroso emerge dalle cifre diffuse 
in questi giorni dalla terza Sezione 
musica della Siae, relative al nu-
mero di «supporti musicali» (cioe 
dischi, cassette, cd) licenziati dalla 
Societa nel triennio 1992-94. Se
condo questi dati, in Italia sono 
stati prodotti nel '94 ben 68 milioni 
e mezzo di musicassette, contro 55 
milioni di compact disc E i dati di 
vendita sono altrettanto eccezio-
nali. le musicassette raccolgono il 
49 per cento delle vendite, i cd so
no al secondo posto, ben staccati, 
con il 39,8 per cento, quindi i sin-
goli con il 10 per cento, e, fanalino 
di coda, I long-playing con appena 
Io0,6per cento. 

«La conseguenza di una tale ri
voluzione - commenta Mario De 
Luigi, direttore dell'autorevole rivi-
sta M&D, che dedica tutto il prossi-
mo numero a questi dati - 6 pnma 
di tutto una revdsione radicale dei 
criteri e dei metodi di Indagine uti-
lizzati flno ad oggi, Le nuove cilre 
sconvolgeranno cliche consolidati 
e scompagineianno tutte le cre-
denze piO diffuse tra gli addettl ai 
lavon», II primo «cllche» a cui si rife-
risce De Luigi 6 quello della domi-
nazione del mercato da parte delle 
majors, che basano la loro produ-
zione princlpalmente sui compact 
disc. La Fimi, che rlunisce le mag-
giori case discografiche, ha sem
pre sostenuto che il proprio merca
to rappresenta 1'80 per cento del 
settore, Secondo questi nuovi dati, 

dovrebbe invece accontentarsi del 
40 per cento o poco piO II resto 6 
nelle mani di quel vasto sottobo
sco formato da piccole e piccolissi-
me etichette indipendenti (non le 
piu conosciute, che sono comun
que rappresentate dalla Fimi, o 
dall'altra associazione dl catego-
na, I'Afi, che ne raccoglie quasi 
duecento), che vendono, soprat-
tutto musicassette, nei negozi co
me sulle bancarelle o negli auto-
gnll E vendono parecchio, al pun-
to da far quasi raddoppiare il volu
me di affari del mercato discografi-
co, anche se non liniscono pratica-
mente mai in classifica perchfe non 
hanno il potenziale di vendita dei 
«big» della canzone, con qualche 
debita eccezione, per esempio la 
star del liscio Roberto Vangone, 
sconosciuto all'hit parade, ma che 
sembra abbia venduto centlnaia di 
migliaia di copie del suo ultimo al
bum, Suonachitarm 

In ogni caso, alia luce di questi 
nuovi dati, secondo De Luigi, «le 
piccole case avranno un peso mol-
to piu importante di pnma la Fimi 
e I'Afi, le due pid importanti asso-
ciazloni di case discografiche, non 
rappresentano che la meta del 
mercato. Owio che, con questi 
nuovi dati, ci sara un potere con-
trattuale differente, andranno rivisti 
tutti I rapporti tra la Fimi e le altre 
associaziom». 

Ma la Fimi non 6 affatto di que
sto parere- «Sono dati che non pos-
siamo prendere in considerazione 
- spiega a caldo il presidente, Ma-

Madonna In trlbunale: «Quel pazzo volova sposarmi» 
Quello eha VMMt non * un eorteo runabra, 
anclMH pub aembrarvt coal. TrattasibiVM* 
dal eortao dl paparazzi • guangt dal corpo eht 
mareano strait* Madonna durante II auo 
«trasrertmoato> HI tribunal* par taathnonlara 
contra Robert Dewey Hotklnt. II latto ormal a 
atrartoto: la popatar ha dovuto praaantaral alia 
abarra pana I'arrasto. Monvo, la dtnuncla da 
tol aporta contro un ranaUeo ammlralora oho, 
nal maggk) acoraa avava tentato dl entrare 
nalla caaa dalla eantant* a attrice, 

baceandotl par quaato una pMotattata da una 
guardta dal ewpo. Madonna al a praaantata In 
trttwr«l*lnglaccafrigta*cap*HII*g«tla 
codadlcavallo,*haraccontaloal(1ucHCldl 
mm •ancora ocgl dagN kwuM In cui rhado 
qualle afuardodl Mhb a ha ricoroato coma 
nelloaconoapdlaHoakktttlpraaantoparla 
prima voria ki casa aua. «U mla aagratarta gll 
riapoaa eh* non ara in caaa ad * tH replied eha 
vofcwa portarml eon at a dhantare mlo martto. 
Waa* eha a* non I'avaul latto ml avraMw 

gnani - perchfe tra I dischi e le mu
sicassette licenziate dalla Siae al
meno fino a tutto il '94, prima cioe 
che entrasse in vtgore la legge con
tro la pirateria e il noleggio, figura-
no anche i bootleg, che per noi so
no prodotti illegali, quindi fuon 
mercato Si pensi solo al fatto che 
I'ltalia ha esportato nell'ultimo an
no quasi qulndici milioni dl boot

leg, dl cui due milioni solo in Giap-
pone1 E chiaro che per noi questi 
dischi non possono fare mercato, 
perchfi non sono legalk I dati uffi-
ciali della Fimi per il '94 fotografa-
no infatti una realta completamen-
te diversa: su 47 milioni dl «pezzi», 
sono stall venduti 29 milioni e 540 
mlla cd, contro 115 milioni dl musi
cassette, «che dalle nostre prole-

zioni - aggiunge Magnani - sono 
in netto decremento» Insomma, £ 
11 conflltto di sempre, tra un'econo-
mia «legale», ufficiale, e un'econo-
mia «reale» in gran parte sommersa 
e spesso oltre I confini della legali-
ta; il dato nuovo, Inedlto, su cui ci 
sarebbe veramente da riftettere, e 
che il rapporto tra le due econo
mic e pressoche alia pan, 


