
LA GARA. Gran ressa di giovani al cinquantesimo concorso dello Sperimentale di Spoleto per cantanti lirici 

La carica dei 135 
Saranno i femosi 
del «belcanto»? 
Emozionati, felici o scontenti, ma con una gran voglia 
di seguire la loro passione. Ecco I'identikit dei concor-
renti del 50° concorso per giovani cantanti lirici dello 
Sperimentale di Spoleto. Quest'anno si sono presentati) 
in 135, di eta media alta perche la vocazione al canto 
giunge spesso in eta adulta, e per le vie piu impreviste. 
Folgorazioni che sostituiscono una scuola inesistente. II 
desiderio comune? Poter cantare per tutta la vita. 

DAUANOSTRAINVIATA 

* SPOLETO. Ouando ho sentito 
pronunciare il nome del vlncitore, 
ho pensato: ma io quello II Io co-
noseo. Sfido, era io!-, Riccardo Za-
nellato, anni 27, ben piazzato sui 
suoi 180 centlmetri di tltezza, e il 
•basso> che si £ aggiudicalo il pri
mp premio con un punteggio di 
9,20 s n ! 0 al 50" concorso per gio
vani cantahH lirici dello Sperimen
tale di Spoleto. Ride inciedulo del-
la vittoria che gli consentira di se
guire un corso di specializzazkme 
di cinque mesi nel '96 e di cinque 
i'anno pros$ifnp, nonche di debut-
tari'lrfun'operaa»«i«ftiduii»rttela< 
stagiOneBricadlSpDletO'.'RiotardD-
noniora' solo In finale.; Asiieme ad 
altri quattro vlncltori ieri sera ha te-
nuto I'atteso concerto con il quale 
il concorso festeggla la sua conclu
sions ' „ 

Sabato mattina erano in dieci i 
finailsli, trepidant! per i colloqui 
oral!, in attesa della prova pomeri-
dlana che avrebbe deciso i cinque 
virjcitori. Si chiacchiera, cercando 
di tenere ft bada I'ansia, escono 
storie Imprevedlbili di passjoni liri-
che nate per case. Paese, dello 
spontanelsmo, il nostro. Anche per 
una cwrteratcosa difficile, cost po-
co improwisablle come quella del 
cantante lirico, Eppure Enrico Mar-
rucci, baritono di 27 anni, tra i vin
cltori con un punteggio dl 8,80, al 
melodramma non ci aveva mai 
pensato, «MI sono laureate in Inge-
gneria - racconta sorridendo - ma 
a 24 anni ml capito fra le mani un 
libra di Massimo Mila, Era la guida 
all'ascolto di Le nozze diRgam, Ri-
masl lolgorato. Da quel momento 
decisi che sarei diventato cantan
te*. Mezzosoprano per caso anche 
Federica Pre-fettl, $ 2 4 anni, Per lei, 
che abita in un paesino dalle radici 
etrusche come Sutri, la luce si i ac-
cesa, all'eta di 22 anni, durante un 
Trovatore a Vlterbo. Protagonista 
Cecilia Gasdla. «Era la prima volta 

che ascoltavo e vedevo un'opera. 
Sono rimasta senza fiato». Ma dj 
tiato, in realta, ne ha moltissimo. Si 
e aggiudicata il quinto posto con 
un punteggio di 8,20. 

Potremmo conMnuare con i rac-
conti di questi ragazzi catturati dal 
melodramma lungo slrade impre
viste, ricordando che anche Zanel-
lato ci si e trovato senza volerlo, 
•Addirittura la odiavo, la lirica», 
confessa ridendo. «Regolare», inve-
ce, il curruculum di Alberto Fra-
schina, brillante tenore di 26 anni 
allievo del mitico Carlo Bergonzi, 
che proprio da Spoleto parti per la 
sua indimenticabiie camera Luca 
Gallo, invece; ha lasciato un posto 
da impiegato per butlarsi nel mo-
lodramma, Oggi canta come basso 
nel coro della Cattedrale di Bolo
gna dove ha scoperto di avere voce 
e passione per tentare la camera 
del patcoscenico. Non gli e riuscito 
il grande salto a Spoleto, Ma lascia 
il concorso asenza rancore- come 
un eroe pucciniano, con I'amarez-
za che I'anno prossimo non potra 
ritentare, perche ha superato I limi-
tidieta. 

L'eta. Sono piuttosto grandi que
sti giovani che giocano Ta carta del 
Belcanto. Dice Raina Kabahvanska 
che •debuttava. come giurata con 
tutte le emozioni del caso: «Eh si, si 
sente una cosl grande solidarieta 
per questi giovani, la paura di sba-
gliare, di deludere speranze e la re-
sponsabilita di dare il consiglio giu-
sto. Certo a 24,25 anni una camera 
dovrebbe essere gia impostata, in-
vece sono tutti ancora all'inizioi. 
Le ragioni? Facili da individuate. 
Chfedete a un cantante america-
no, o inglese, o tedesco, come ha 
scoperto la sua vocazione e vi sen-
ttrete invariabllmente rispondere 
che cantava nel coro della scuola e 
da II 4 passato direttamente al Con-
servatorio. Percorsi inimmaginabili 
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in Italia dove, se non si ha la folgo-, 
razione sulla via di Damasco, al 
massimo a scuola ci si pu6 eserci-
tarecon il karaoke. 

Cos! i concorsi, invece di essere 
un punto d'arrivo di una lunga sto-
ria di studio, sono spesso un punto 
di partenza. «Certo che da noi e tut-
to casuale - conferma Michelange
lo Zurletti, da oltre dieci anni diret-
tore arfl'stico dello Sperimentale -
ma questa non e una novita. E la 

nostra e una grande responsabili-
&, anche se e chiaro che il verdetto 
e legato a tante variabilis pud rive-
larsi sbagliato. Un cantante che og
gi non e considerato valido, se stu-
dia, dopo un anno pud vincerc. 
Come pud accadere il contrano. 
Che possa vincere e poi perdersi, 
perche smette di studiare». Parole 
importanti per esclusi come Sere
na Famocchia, gia vincitrice del 
concorso Pavarotti a Rladelfia o 

Rosanna Savoia per le quali sara 
possibile «provarci ancora». Que
st'anno si sono presentati in 135. 
<Ma non e un'afiluenza record -
precisa Zurletu - rientra nelle stati-
stiche del concorso, che diventa 
peraltro sempre piu europeo». Vin
cere Io Sperimentale, mfatti, se non 
spalanca tutti sipari, e certo una 
bella chance per studiare seria-
mente. Da Spoleto sono uscih can
tanti come Ruggero Raimondi, Leo 

Nucci, Renato Bruson, Mietta Si-
ghele, Manella Devia, tanto per re-
stare alia contemporaneity. Se i 
magnifici cinque del 1996, Ira i 
quali il soprano francese Danielle 
Bouthillon di 27 anni, «saranno fa-
mosi» Io vedremo nei prossimi an
ni. Ma loro, in verita, non chiedono 
altro che di poter cantare. La fama 
e una sirena che li seduce fino a un 
certo punto Almeno stando a 
quello che dichiarano. 

URICA. Al Regio di Torino riesumata l'opera di Giuseppe Verdi diretta da Evelino Pido 

Caro lord Byron, il tuo e un inutile «Corsaro» 
• TORINO. I dirigenti del Regio so
no pieni di buonsenso. Nei limiti, 
s'intende, in cui il buonsenso pud 
abitare nel pazzo mondo dei teatri 
Uriel. Combinando gli opposti, 
hanno rnesso In scena // Corsaro, 
opera di Verdi pratlcamente ignota 
a Torino, ma hanno attenuate i'o-
scurita delle parole e dell'aztone 
proiettando il testo sul boccasce-
na. Come si fa per le opere stranie-
re. Cosl si e capito tutto, compresa 
I'inutilitft del recupero di un lavoro 
che, nel catalogo verdiano, entra, 
slpu6dire,persbagllo, 

Sappiamo come ando la (accen-
da, Nel 1845, Verdi - irritato con Ri-
cordi - lirmO un contralto con I'e-
ditore Lucca e, contemporanea-
mente, si incapricciO del soggetto 
del Corsaro, tratto da un (allora) 
famoso racconto in versi di Lord 
Byron Qualche tempo dopo, perO, 
I'edltore e il dramma gli divennero 
antipatici. II Lucca, per 1'esosa insi-
stenza nel pretendere I'adempi-

mento deU'impegno. II dramma, 
perch6 non coincideva piU con la 
sua mutata concezione artistica. 

In quel periodo, tra esitazioni ed 
error! matura la visione del perso-
naggio complesso che, in un paio 
d'anni, sbocchera nella Lutsa Wil
ier, nello Stiffelioe, infine, nel Rigp-
tetto. II Corsaro appartiene invece 
al vecchio melodramma, costruito 
sull'incalzare degli awenimenti 
teatrali. L'accensione romantica, la 
vocazione alia morte dell'eroe by-
roniano, si trasformano nell'infeli-
ce libretto del Piave In una turente 
accozzaglia di situazioni awentu-
rose. Senza ragione comprensibi-
le, il protagonista, in guerra con se 
stesso e col mondo, passa tra vitto-
rie e sconlitte: lascia la dolce Me-
dora per andare a combattere, si fa 
catturare dal pascia Seid, ma cattu-
ra a sua volta II cuore della favorita 
Gulnara che, per satvarlo, pugnala 
il sovrano, Dopodiche Gualtiero 
toma in patria, giusto in tempo per 
raccogliere I'ultimo resplro della 

troppo fedele Medora che, creden-
dolo morto, si e awelenata. PiO di-
sperato che mai, si butta in mare 
da uno scoglio per raggiungerla in 
un mondo migliore. Gulnara, atto-
nita, assiste alia catastrofe. 

Al musicista, ormai incammma-
to su una strada nuova, un pastic
cio di questo genere non conviene 
piu. L'accetta soltanto per liberarsi 
dall'impegno con l'«esosissimo e 
lndelicatissimo signor Lucca» ben 
deciso, perO, a non consegnargli 
•un'opera di molta importanza*. In 
questo umore, arrangia alia brava 
un'ora e mezza di musica per poi 
abbandonare l'opera al suo desti-
no. Non si scomoda a dirigere la 
prima a Trieste - il 25 ottobre 1848 
- e, in seguito ne sconsiglia la ri-
presa agli altri teatri. L'editore, co-
stemato, nota che non s'era mai vi-
sto un Maestro •che tanto sudi per 
impedire che i propri lavori venghi-
no riprodottik 

Nato e morto in queste condizio-
m, // Coreoro non merita una rina-
scita. Non perche sia un'opera 
•bruttan, ma perche non rappre-

senta neppure il Verdi dei cosid-
detti «anni di galera». Cone alia di-
sperata, tra balletto, duetti incal-
zanfi e arie virtuosistiche, ma il ma-
teriale e vecchio, con echi bellinia-
ni e donizettiani che il compositore 
aveva ormai accantonati. Ran sono 
gli annunci del future anche se 
qua o la affiora, come per distra-
zione, una pagina bella: l'ana di 
Medora, la scena del carcere e 
qualche altro frammento 

Troppo poco per giustificare 
una ripresa modema, anche per
che, dopo un secolo e mezzo, 1'in-
teresse e diminuito ma le difficolta 
sono aumentate Anche senza 
spreco di fantasia, Verdi non fa 
economia di voci. Al contrano, il 
carattere impetuoso dei personag-
gi si sfoga nell'impeto canoro, con 
Tunica eccezione della tenera Me
dora cui tocca Tunica aria vera-
mente originate. Non stupisce che, 
al Regio, il risultato piO convincen-
te sia quello di Barbara Fnttoli nei 
panni della tenera eroina. Gli altri, 
impegnati in ruoli impervi, si salva-

no senza disonore. Jose Cura e Ro
berto Frontali (Corrado e Seid) e, 
con evidente difficolta, Mana Dra-
gom come Gulnara Non li aiuta 
molto la direzione di Evelino PidO 
che, tra corse impetuose e riceiche 
di qualche fmezza, si lascia talora 
sfuggire I'accordo tra orchestra e 
palcoscemco 

Non minore 6 la difficolta di ren-
dere accettabile Tallestimento di 
un dramma che, nella sua conci-
sione, accavalla scene e situazioni. 
La regia di Mauro Avogadro, con i 
bozzetti di Carmelo Giammello e i 
costumi di Giovanna Buzzi, si sfor-
za di superare gli ostacoli incomi-
ciando I'azione in uno stilizzato ro-
manticismo Corrado, non occorre 
dirlo, e Lord Byron, con gl) stivali e 
la Candida camicia aperta del poe-
ta romantico, accompagnato dai 
corsan in marsina, mentre Tharem 
di Seid rievoca Toriente esotico 
della pittura ottocentesca 

Non mancano neppure le odali-
sche nude al bagno, uscite (salvo 
errore) da un dipmto di Ingres In 
tal modo, alia tumultuosa esagera-

zione della musica, Tallestimento 
contrappone Tordine delle belle 
immagini, cancellando ogm trac-
cia di realismo ma non Tabbon-
danza dei particolari oieografici: 
Tarpa, il canocchiale, la botu'glia 
rossa del veleno e la montagna di 
valigie e bauli senza i quali i poebci 
corsan non potrebbero andar per 
mare. L'ironia e involontana ma si 
aggiunge alle tante buone inten-
zioni dell'lnutile riesumazione, ac-
colta, comunque da un successo 
piOchecordiale 

• PALERMO. Accade nel Politea-
ma Garibaldi, che sta andando in 
malora per suo conto, ma finche 
regge si fara finta di aspettare Ta-
pertura del restaurato Teatro Mas
simo. Diciamo di una sorta di di-
scesa nei misteri dell'animo uma-
no, da sempre piO impenetrabili I 
misteri, cioe, di Barbablu e delle 
donne che Thanno amato, Io ama-
no, e I'ameranno ancora. 

Un mistero a parte Barbablu 
<conquista> nell'opera che Io ri-
guarda, composta da Bartdk: // ca-
stello del prindpe Barbablu 
(1911). II personaggio ha di fronts 
una Giuditta. Di nome, perd, e non 
di fatto. La donna non fara il sup 
dovere biblico ma testarda, spavai-
da, e poi fragile vittima, sublimera 
il suo amore per Barbablu, entran-
do rassegnata nell'ultima delle set-
te porte da lei fatte spalancare nei 
sotterranei del castello, perche en-
tri It sotto un po' di luce. Ma essa 
stessasi inoltra nel buio, accodan-
dosi alle prime Ire mogli del Princi
pe: Barbablu le ha amate nei colon 
'deU'aurora, nello splendore del 
mezzogbmo e nel viola del tra-
monto. Gli mancava la donna del
la notte, per concludere il ciclo di 
•1411 giro cosmico e Giuditta prowi-
denzialmente arriva, avendo la
sciato tutto e tutti. 

C'e in orchestra un pauroso «re-
scendon, prima che suoni e perso-
naggi sprofondino nel silenzio e 
nel buio. Nello spazio di un'ora, 
Bartdk spalanca e racchiude un'e-
teniita, con una musica che mten-
samente rivela la solitudine e la 
grandezza del compositore. L or
chestra festata d'una duttilita e pie. 
nezza straordinarie, profondamen-
te condMse dai suoi splendidi pro-
tagonisti: Doris Soffel e Dean Peter
son. 

Appena un po' d'intervallo, e il 
mistero si rovescia Proprio cosl: 
c'6 un •ribaltone.. La tragedia di
venta commedia, pochade, larsa, 
divertissement. LI, nella musica di 
Bartdk c'e una Giuditta che, per 
amore, si fadistruggere; qui, nell'o-
pera^di Jacques Ibert (1890-19(2) 
c'e, invece, una Angelique (e an
che il utolo del lavoro) che diventa 
una Diabolique. Viene messa in 
vendita (il marito non ne pud 
piu), ma nemmeno il diavolo rie-
sce ad evitare che Tinfemo e lui 
stesso siano messi a soqquadro. Li, 
in Barbablu, quattro donne si an-
nullano, vittime dell'amore; qui, in 
Angllique, quattro uomini (tre piU 
il diavolo) sono stritoiati dalla don
na che lidistrugge. 

Di musica ce n e poca (su trenta 
piccole scene soltanto undici sono 
musicali), ma Ibert trionfa (nel 
1948 diresse la millesima recita 
delToperina composta nel 1927), 
facendo trionfare una linea che da 
Offenbach e Chabrier arriva a Stra-
vinski. 

La realizzazione scenica e la 
brillantezza dei cantanu-attori 
(Gaelle Mechau, Carmelo Caruso, 
Louis Masson, Bruce Fowler, Max 
Rene Cosotti, Gordon Hawkins, 
RenzoCasellato) hanno diveriitoil 
pubblico. Miseriaccia della mise-
ria, misere de miser de miserv, que
sta femme d vendre, che resta tou-
purs a vendre, qualche cosa fa 
sconlare anche a Barbablu, com-
parso nel buio. Ma qual e il fabula 
docetdeWe due vicende? 

i. un be! problema che i) Teatro 
Massimo lascia da risotvere alle 
donne. Gli opposti termini d'una 
dialettka hanno, mtanto, avuto 
una sintesi capace di contempera-
re gli abissi di Bartdk e la verve di 
Ibert. Si e trovato un comun deno
minator nell'eccellenza direttoria-
le di Yoram David, nelTallestimen-
to scenico di Francesco Zito, 
uguaimente calzante nell'una e 
nell'altra vicenda La traglca archi-
tettura, inventata per Bartdk, si e 
aperta in una girandola allegra di 
color! e di cose (anche biciclette, 
aeroplani, locomotive, aerostat!, 
transatlantici), ben manovrata dal
la fantasia di un regista, nuovo per 
noi (ma c'6 chi si ncorda di un suo 
particolare Ratio del Serraglia, a 
Treviso), e cioe Franco Ripa di 
Meana, attentissimo al nto miste-
rioso di Bartdk, c spietatamente 
ironico nella farsa di Ibert Repli-
cheill3,15,17,22e24. 


