
Alia riscoperta del «Mare nostrum*: un progetto Eti e una rassegna 

Un gioco delToca 
con musica dei man 
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DALLA NOSTRA INVIATA 

M A T I I M M M A 
• SASSARI. Tra le architetture severe epacificanti della chiesa romanica 
di San Gavino a Rorto Tones, sale il canto gregoriano, intonato dal coro 
femminile che accompagna le voci recitanti di tre donne, E tmoStabatMa-
ler di intensa suggestione quello che ha inaugurate) la manifeslazione 
Cullura dei mari in Sardegna. Un progetto che ha coinvolto, fino ad 
ora, una ventina di citta alle quali si chiede di mettere a disposizione 
energie creative, fantasia, tradizioni locali, per poi farle circolare all'in-
temo di questo circuito praticamente autogestito. L'idea e venuta a Ita-
lo Gomez, animatore del progetto Musica Duemila per conto del Ci-
dim e, una volta splegata, sembra I'uovo di Colombo. Ma, come per 
I'uovo di Colombo, bisogna aven-i pensato e ha richiesto una profu-
sione di energie personali notevole. Si trattava, infatti, di coordinare in-
sieme i sindaci di molte citta. Nella conlerenza stampa di presentazio-
ne, nel palazzo Ducale di Sassari, dove il slndaco Anna Sanna acco-
glieva festosamente il sindaco di Alghero, Carlo Sechi e quello di Sira-
cusa, Paolo Fatuzzo, si respirava l'aria di chi sa di aver messo in moto 
un meccanismo lalicoso ma esaltante. Una sorta di federalismo cultu-
rale, nato dal basso, coordinato da un organismo statale capace di far 
dialogare tra loro le diverse citta. «Siamo partiti in pochi - spiega Halo 
Gomez - ma adesso le citta coinvolte sono quasi una ventina e molte 
altre stanno chiedendo di entrare nel gioco». Come nel gioco dell'oca, 
ogni citta mette a disposizione uno o piu spettacoli emersi dalla realta 
locale, altri spettacoli vengono ospitati. In autunno i migliori saranno 
presentati in un festival a Siracusa. Ma come si formera questa sorta di 
hit parade! Ancora non si sa. Di certo si sa che negli anni prossimi 
Cullura dei mari si estendera all'Europa. Oltre a Sassari, Alghero, la 
Spezia, Potenza, Riviera d'Uiisse, Cosenza, Noto, Ragusa, Siracusa, 
Scicli, Ban, Pescara, Cattolica, Chioggia e Trieste, dove gli spettacoli 
andranno avanti fino al 6 giugno, 

ci saranno localita come Barcel-
lona, Valenza, Lubiana, Zagabria, 
Cracovia, Praga, Malta. 

Un bisogno di inlrecciare cul
ture diverse, che di «locale» spes-
so hanno soltanto la circolazione, 
certo non la potenza e la capaci
ty espressiva. Bastava entrare nel
la chiesa di San Gavino, illumina
te dalle torce nello scabro allestl-
menlo di Giampiero Cubeddu, in-
vasa dal canto gregoriano del co
ro femminile tumlano, diretto da 
Antonio Sanna, per provare emo
tion! che solo una culture dalle 
wdiei profonde pud trasrnettere. 
Un patrimonio prezioso che resta 
cliiuso nei confini di una sola cit
ta o di una regione, senza possi
bility di scambio. 

La seconda serata si svolgeva 
ad Alghero, nell'accogliente tea-
tro civico dove e'era un concerto 
declicata a Manuel De Falla, il 
rnusicista spagnolo del quale 
quest'anno ricorre il cinquante-
nario della morte. Parte di un am-
pio progetto a livedo nazionale 
dedicate alia Spagna, il concerto 
ha portato ad Alghero, citta di lin
gua catalana, il Grup Instrumen
tal di Valenza, quasi un omaggio 
all'identita spagnola della citta 
sarda. II celebre El amor brujo 
presentato nella sua veste origi
nate, nella ridotta dimensione di 
plccola orchestra con una voce 
cantante non lirica, cosl come 
lautore lo compose la prima vol
ta per i suoi amici della taverna. 
Sempre nella taverna si svolgeva 
El relablo de maese Pedro, ispira-
to a un episodio del Don Chisciot-
le, Uno spettacolo delizioso che, 
dopo il debutto a Como, e passa-
to alia Filarmonica di Roma, pur-
troppo per una sola serata, 

DarioCoM, 

Meditermneo superstar 
La doppia identita del Mediterraneo: da un lato baniera 
che divide, dall'altro frontiera di scambio. Per recuperare le 
radici comuni, favorire un'esperienza d'integrazione di cul
ture, 1'Eti promuove ><I porti del Mediterraneo», progetto tea-
trale che coinvolgera un ensemble di attori italiarti e stra-
nieri e cinque scrittori intemazionali. SUll'idea di «mediter-
raneita» abbiamo intervistato uno di loro, il giomalista liba-
nese Amin Maalouf. 

ROMBLLA BATTIST! 
Sara un caso, ma certo coagularle sulla base di un'appar-• ROMA. 

e significativo che tutti e cinque gli 
scrittori prescelti dal progetto Eti 
siano emigrati dai loro paesi d'ori-
gine, in cerca di «porti» piu sicuri di 
quelli mediterranei a cui apparte-
nevano: Jelloun, Maalouf e Kadare 
a Parigi, Matvejevic in Italia e Vassi-
likos rientrato in patria dopo anni di 
esilio durante la dittatura dei colon-
nelli. «Cinque destini mediterranei -
commenta Predrag Matvejevic - e 
cinque rotte diverse in una diaspo
ra provocata da un mare di lacera-
zioni». Algeria, Cipro, Libano, Bo
snia e tanti altri focolai di dissidio, 
confronto violento, faide die non 
alimentano I'immagine di una co-
murtita cosmopolita, per quanta 
lambita dallo stesso mare E anche 
per questo che I'iniziativa nasce 
con entusiasmo, con la voglia di 
promuovere un'immagine diverse, 
di raccogliere esperienze varie e 

tenenza comune, quella mediterra-
nea, appunto. Una voglia che e 
spesso nostalgia, desiderio rimos-
so, presenza costante nella cultura 
collettiva, le cui tematiche tomano 
e rilomano negli scritti degli autori 
emigrati. L'ultimo libro, in uscita, di 
Amin Maalouf s'intitola Gli scali 
del Levanle e a lui, giomalista e 
intellettuale libanese esiliato a 
Parigi, abbiamo chiesto di tratteg-
giare quest'idea di mediterranei-
ta, questo sentimento ancora 
troppo luogo detranima piu che 
della realta. 

Signor Maalouf, a m s'lntende 
oggi perMedHtriaMO? 

Penso che il Mediterraneo sia una 
realta geografica, storica e multi-
culturale. Ma non 6 ancora una 
realta politica, soprattutto confron-
tandolo con I'Europa che da anni 
ha attivato un processo di fusione. 

l«portl»tMtrall 
perlragazzl 
Scold attori KaUaiH,spedallaati nel 
,Wft»»fflwî qrl6NfWM*» 
f on undid roHtnhl drl par i l rlif i l 
affacdMosulMnttcfniMo, 
creaadooerquattronKsiuna 
coMunrairtlrtlciwmopolltnlla 
rkercadlMWveespreHMta.E 
questa, In slutesl, H progetto vacate 
daU-EusoUoilnome.* porn del 
ffedrternMO^DlKtto da Marco 
BaHaiH,H«viagglo»ilbaiera Muted 
d i d m ^ scrittori: HmagRreMno 
TaharBenleNounJ'albaiieiebmall 
KadarMUbaiieKAinHiMaaloug.H 
croato Predrag Matvejevke II greco 
VtHMsVa 

Anche osservando il passato, il no
stra secolo appare forse come il piQ 
barbaro: pensi al cosmopolitismo 
di citta come Costantinopoli o Ales
sandria, dove un melange di cultu
re e di popoli conviveva in armonia. 
Ho qualche nostalgia per quelle cit
ta, quegli «scali» che erano raccordi 
di scambio commerciale e cultura-
le e che nel giro di poco tempo 
hanno visto svanire il loro ruolo di 
confronto fra culture diverse per di-
ventare luoghi di esacerbato nazio-
nalismo, fino alio scontro violento. 

Cosa uniscee cosa dhMeipopoH 
che si affacclano sul nostra mare? 

La mediterraneita non e qualcosa 
di sconlato, occorre una presa di 
coscienza, la necessity di rispettare 
culture differenti. Potenzialmente il 
Mediterraneo pu6 essere sia una 
baniera che una frontiera. Ed e 
quello che succede,. altemativa-
mente: qui si concentrano le con-
traddizioni fra Nord e Sud e le ten-
sioni fra Est e Ovest. Da un lato il 
mondo sviluppato che si riconosce 
nella modemita, dall'altro culture 
marginalizzate che anche per que
sto cercano un'affermazione vio-
lenta. Ecco allora che citta come 
Beirut o Sarajevo, dal passato co
smopolita, diventano terreni di 
scontro, luoghi dicombattimento. 

Lei prodene da m poese travi-
gHato, k cui fmttere sono attual-
menttMoccate.Come>lp(i6con-
soHdarc, in quoit condUoni, II 
pemlerodliinnitMroconnnn? 

Credo che sia importante prendere 
le distanze daun rapporto presente 
di conflitti peripotizzare una pace 
vicina Vede, I'Europa ha subito 
conflitti ben piu violenti di quelli 
che accadono oggi in Medio Orien-
te, ci sono stati piu morti al confine 
tra Alsazia e Lorena o durante la se-
conda guerra mondiale che It. Esi-
ste, dunque, la possibility di una 
pace a breve (ermine: punti di con-
vergenza e somiglianze fra arabi e 
israeliani esistono. Si tratta solo di 
evidenziarli. 

Cw'aKroslpuofareperfcdltare 

questo pracessodilirtegruione? 
Promuovere nel Sud lo stesso sw-
luppo che e awenuto nel Nord. II 
fanatismo e spesso provocato dal 
razzismo che respinge. Un algerino 
aspira alle cose cui aspirano tutti: 
avere migliori condizioni di vita. E 
poi bisogna accettare l'idea di un'i-
dentita multiculturale, senza esa-
sperare quelle nazionali. Sono con-
vinto che abbiamo piO cose jn co^ 
mune con i nostri contemporanei 
che con i nostri antenati. 

Che ruolo wolge la cultura? 
L'azione culturale e importante, 
difficile dire pero se sara anche effi-
cace. In ogni caso, per me, la cultu
ra spontaneamente non produce 
integrazione, anzi. Ci vuole uno 
sforzo di votonta, un obiettivo pre-
ciso. Spesso sono gli interessi co
muni ad accostare due popoli, 
mentre la cultura li separa. E qui 
che intervene la volonta: creare 
miti positivi per controbilanciare 
quelli negativi, come parlare di 
coesistenza al posto di affermazio-
ne. 

Hi gja un'ldea sul tipo di apporto 
ckedaraalprogettodelEur 

No, sono aperto a qualsiasi sugge
stione che vena nel corso del lavo-
ro. Come dice il poeta Kavafis quel 
che conta in un viaggio non e il 
punto di partenza, ma le tappe che 
si fanno. £ importante il cammino 
che faro insieme agli altri alia ricer-
ca di un progetto comune. 

L'attore romano e uno spassoso cardinal Mazzarino nel film di Tavernier «0oise, la figlia di D'Artagnan» 

Sorpresa: Gigi FVoietti funziona al cinema 

ProlettlellcardlnaleMazurlno 

• Peccato che nella versione 
dopplata di Eloise, la figlia di D'Ar-
tagnan si perda la voce in presa di-
retta di Glgi Proietti: nei panni del 
cardinal Mazzarino, alle prese con 
le bizze iett'enfanl roi Luigi XIV, 
l'attore si produce in una caratle-
nzzazione farsesca d'alta classe 
animate da un francese macche-
ronico che lascia spazio ogni tanto 
all'invettiva romanesca. Alia faccia 
di chi, negli anni. ha continuato a 
sostenere che al cinema Proietti 
non funziona, perche non «buca» 

Torna il cinema «di cappa e spada»? Forse no, ma fa sim-
patia il film di Bertrand Tavernier Eloise, la figlia diD'Arta-
gnan, con Sophie Marceau nei panni dell'eroina eponi-
ma e Philippe Noiret in quelli dell'invecchiato guascone. 
'-a sorpresa del film viene per6 da Gigi Proietti: spassoso 
cardinal Mazzarino alia corte del futuro Luigi XIV. Pecca
to che nella versione italiana, uscita ieri nelle sale, si per
da il suo francese in salsa romanesca. 

ANSILMI 
giosa di Bertrand Tavernier. Una 
vacanza d'autore che valse al regi-
sta di io morle in dirella qualche 
frecciata critica, come se confron
ted con un genere cinematografi-
co per eccellenza (un po' come 
ha appena (alto il nostra Pupi Ava-
ti con L'arcano incantalore) signifi-
casse abdicare al iinguaggio «alto» 
praticato nel film precedent!. In 
realta, La figlia di D 'Artagnan dove-
va essere diretto dal nostra Riccar-
do Freda, ma a una settimana dal-
I'inizlo delle riprese I'ottantacin-

lo schermo. Basterebbe il modo in 
cui porge la battuta sull'editto di 
Nantes per riconsiderare le poten-
ziaiita cinematografiche del «mare-
sciallo Rocca», del resto apprezza-
te da Altman che lo voile nel 
suol/n malrimonio; ma e spassoso 
anche I'esercizio trasformistico 
con il quale il cardinale rinuncia al 
trattato con Cromwell in favore di 
un patto con la corona spagnola. 

Ha impiegato due anni a uscire 
in Italia questo film «di cappa e 
spada> che porta la firma presti-

quenne regista del Cavaliere miste-
rioso fu sostanzialmente liquidate 
dal produttore Fred Bourbolon: 
pare che Sophie Marceau non si 
prendesse praprio con il cineasta 
italiano, a sua volta sfavorito dai-
leta avanzata e dal noto caratte-
raccio. Risultato: Tavernier prese 
in extremis la regia per salvare il 
progetto, ereditando lo spirito di-
vertente, drdle el cocasse, caro a 
Freda ma trapuntandolo con un 
mix di ironia e nostalgia, tra Robin 
e Marian di Lester e Vila privala di 
Sherlock Holmes di Wilder. 

In effetti, pur con qualche lun-
gaggine ingiustificata, Eloise, la fi
glia di D 'Artagnan (chissa perche 
il manifesto punta sul nome dell'e
roina relegando a caratteri minu-
scoli il resto) ritrova con una certa 
leggerezza lo spirito di Dumas 
mancato dalla Regina Margol, al 
punto che anche anche un critico 
come Michel Ciment ha elogiato 
questa variazione senile dei Tre 
moschettieri cucita addosso a una 
gnntosa Sophie Marceau che ca-

valca, maneggia la spada e mostra 
il seno. E lei l'indomita figlia di un 
D'Artagnan ormai intrisrjto e de-
motivato impegnata a sventare un 
complotto ordito da un nobile per 
uccidere il futuro Re Sole. 

Nel prendere in mano la mate
ria romanzesca con lo sceneggia-
tore Michel Leviant, Tavernier re-
suscite un genere dato per morto e 
sepolto intessendo il versante atle-
tico d'azione di citazioni burlesche 
e ironie crepuscolari. Se / Ire mo
schettieri recentemente prodotto 
dalla Disney spingeva la vicenda 
sui binari di un'energia giovanilisti-
ca adatta al pubblico statunitese, 
Eloise, la figlia di D Artagnan bor-
deggia la parodia senza caderci 
dentro. Lo spunto e spiritosamente 
fornito da un dopplo equivoco che 
si trasforma in verita strada facen-
do: accade infatti che un innocen-
te biglietto d'amore e un noioso 
elenco di biancheria siano presi 
per due messaggi in codice riguar-
danti il misterioso complotto. Hai 
voglia a decodificarlil Ma dalla 

nebbia dei segnali emerge un pia
no minaccioso che naturalmente 
sara sventatu in leggerezza dagli 
invecchiati moschettieri del re: i 
quattro canonic! piu la giovane 
spadaccina aggiunta. 

Ambientato nella Francia del 
1654 ricosmiita nelle campagne 
portoghesi, il film comincia molto 
all'americana, con la disperata 
corsa nel bosco di uno schiavo ne-
ro inseguito dai cavalieri della per-
fida Dama Rossa: naturalmente, il 
fuggiasco si rifugia proprio nel 
convento dove la fiera Eloise sta 
compiendo il suo noviziato. Ma 
non e donna di preghiera la figlia 
dell'eroico D'Artagnan, e il resto 
viene da solo. 

II gioco e scoperto ma non gra-
tuito, e gli imparruccati interpreti, 
da Philippe Noiret-D'Artagan a Sa-
mi Frey-Aramis, si intonano al cli-
ma generate con l'aria di divertirsi 
a tirar di spada, rosicchiare co-
sciotti e cavalcare alia maniera dei 
vecchi film d'awentura. Ricordate? 
•Tutti per uno, uno per tutti!>. 

LA TV DI VAIME 

Eventi 
di routine 

I L «GALA DELLA pubblicita» 
(Canale 5, giovedl ore 20,50) 
puo considerarsi la prova ge

nerate della notte dei telegatti vi-
venti, quella in cui vengono pre-
miati i piu preziosi collaborator! di 
Mediaset e lusingati quanti potreb-
bero dlventarlo. Sono questi i pic-

, cpli accadimenti di routine che la tv 
cerca ,di trasformare in «eventi» a 
suon di ospiti in smoking, stacchi 
musicali e stacchi di ragazze. Ma la 
cosa non sempre riesce, anche se 
un certo numero di farlocchi (co
me noi) resta bloccato davanti al 
televisore ogni volta, chi lo sa per
che. Per pompare una manifesla
zione come questo Gala (e cioe 
per promuovere dei promotori, i 
pubbiicitari. owiamente molto can 
allartvipeeie se privata) ci vuole, 
oltre agli ingredienti gia indicati 
(smoking e stacchi), anche un mo
tive incuriosente perche bizzarre. 
Ecco percib che sui giomali esce la 
notiziada brivido (facciamodabri-
vidino, va): Fiorello si taglia la coda 
di cavallo. Un evento - questo si -
scioccante, una sorta di gesto alia 
Lorena Bobbit operate nel campo 
tricologico invece che genitale, ma 
ugualmente drastico. La cosa non e 
successa (a meno che non sia av-
venuta dopo le 22,30, ora in cui ho 
perso conoscenza per la stanchez-
za: a quell'ora a Fiorello avrebbero 
potuto tagliare anche le orecchie, 
oltreallacdda). 

[Jstata, quella di gioveift'jjtia se
rata all irisegna del nulla elegante e 
commemorativo, piena di riferi-
menti nostalgic! (ah, il vecchio Ca-
rosello!) e di onorairee a chi opera 
nel settore della propaganda col-
pendo l'immaginario collettivo con 
lusuighe ed effetti speciali che con-
vincono il lato infantile o sensuale 
che e in ognuno (favole e sesso. O 
tutti e due). Tutti risultano coinvolti 
in questa operazione mirata alio 
spettacolo per il consumo: attori, 
tecnici, creativi. Tutti insieme ap-
passionatamente perche si venda 
di piu un prodotto piuttosto che un 
alho, si scopra un bisogno (?) che 
senza I'advertising forse avremmo 
ignoratoocomunquetrascurato. 

C M ERANO TUTTI, dalla Cu-
' cinotta ormai obbligato-

ria, alia bionda altissima 
della Peroni che stappa la bina sui
te giacche dei partner, da Monica 
Bellucci che reclamizza un orolo-
gio che e i'ultima cosa che si nota, 
ad Alberto Tomba che grazie alia 
robotizzazione riesce acomportar-
si in maniera piu coerente. Lo 
sponsor dell'evento, lo sponsor de
gli sponsor cioe, era Citroen che of-
friva dei collegamenti incomprensi-
bili, ma gestiti con garbo da Federi-
ca Panicucci, la chioma pii) lunga 
del video. Lorella Cuccarini ululava 
a fianco di Fiorello: bisognerd fare 
qualcosa per I'emissione della sua 
voce. Ospiti a schiovere: Christian 
De Sica (caudate alia maniera di 
Fiorello), Frizzi, Claudia Roll (oc-
chio che e brava), la contessa gial-
la dei Ferrero Roche (quella del 
languorino perenne: fosse ulce-
ra?), i Neri per caso e, per caso cer-
tamente anche lui, Martufello. Enri
co Papi ha portato alia soiree un 
pizzico di esprit de concierge (il 
pettegolezzo di portineria, una 
ranta in epoca di citofoni) e an
che la conduttrice s'e lasciata an-
dare al gossip insinuando che I'a-
more di Fiorello per la Falchi e 
ancora vivo (roba da lasciare 
sernza,fiato i lettori di Eva e spic-
ci)'. Dopo due ore di passerella 
continua, un vago senso di smar-
rimento colpiva (credo, spero) i 
teleutenti (Perche? Dove abbia
mo sbagliato?). Ma i film in pro-
grammazione altrove erano vec
chi, la semih'nale della Coppa 
delle Coppe non era proprio da 
chisenefrega ma quasi e Rita Dal
la Chiesa di sera sapeva di peni-
tenza (dire, fare, baciare, Forum 
e testamento). Non restava che il 
Gala dalla frizzante atmosfera 
condominiale. Intorno era tutta 
propaganda. [Enrico Valme] 

» 


