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FRANCIA. Da oggi sulla Cinquieme 

La tv per i ciechi 
utile per i vedenti 
Guardare un cieco che guarda la tv. Non e uno scherzo, 
ma un nuovo programma che debutta oggi sulla rete pub-
blica francese Cinquieme. Si intitola A vous de voir (Vede-
te voi) ed e stato pensato per «aprire gli occhi» sul visibi-
le e sull'invisibile. II programma e stato «testato» prima 
della messa in onda da un cieco d'eccezione: Evgen Ba-
vcar, di professione fotografo. Che ha dato il suo bene-
stare. 

DAL NOSTRO INV1ATO 

OIANNI MAMILLI 
• PARIGI. Un uomo dopo cena. Sparecchia, lava i piatti, prende le sigarette 
e un bicchierino, va in salotto, accende la tv e si affloscia nell'abituale poltro-
na. Cosac'edi pid normale? Nulla, salvo il fatto che I'uomo 6 cieco. Non vede 
niente, buio totale. Eppure guarda la Iv. Segue il programma, sorride alle bat-
tule, s'arrabbia. Certo, pid che guardare ascolta. Ma cid che sente e una sorta 
di guida ai colori e alia luce, Quindi pensa, immagina, galoppa con la fanta
sia. Che proprio fantasia non e, perche il programma lo tiene legato ad una 
storia, un'inchiesta, un'intemsta. II cieco che guarda la tv. Pare una barzellet-
ta, ma non e cosl. II programma esiste, si chiama A vous de ooir, wedete 
V0l«, e va in onda oggi, per la prima volta, sulla Cinquieme, rete pubblica 
che trasmelte di giomo, lasciando, di sera, le frequenze ad Arte. 

Hanno invitato un cieco a vedere in anteprima il programma. Un cie
co d'eceezione, degno dell'evento: Evgen Bavcar, di professione fotogra
fo otmat noto in tutta Europa (ha appena esposto a Milano), sloveno 
poliglotta, pariglno d'adozione, docente di estetica. Bavcar, che ha rove-
sclato la sua cecita come un calzino facendone, piu che una causa d'e-
sclusione, un mezzo d'integrazione e di lettura del mondo, ha apprezza-
to il programma con la giusta riserva di un critico televisivo awertito. Di
ce che i ciechi non impareranno granche, ma che al contrano i vedenti 
ne trarranno sicuro vantaggio. Perche vedranno, loro si, i ciechi smitizza-
tl, norrnalizzati, al naturale. 1 ciechi non piQ come un'isola da osservare 
con morbasa curiosila ma gente normale, che parla in tv e si racconta o 
racconta storie di altri. E allora anche i ciechi se ne awantaggeranno, 
perche non sentiranno piu, su di loro, lo sguardo del vedenti, che quan-
do li guardano passeggiare, per esempio, pare stiano visitando lo zoo 
municipale. II cieco che ha visto il programma si e inoltre irritato per le 

acrobazie linguistiche utilizzate: 
"Deficienza visiva», «non vedentw, 
«mal vedenti». Basta, dice Bavcar, 
Siamo ciechi, e non abblamo biso-
gno di benevole traduzioni. Ma nel 
complesso il programma e piaciu-
to. Contribuira a sciogliere quella 
cortina di ferro impalpabile che 
circonda i ciechi. Togliera alcune 
sicurezze a chi vede (I'invisibile 
esiste ed § jnscindibile dal.vjsib|le. 
e chi.nqrj vede irt realta vede in* il-
tro modp; $»un po' il senso_dsHi% 
tlvita fotografica dello stesso Ba: 

vcar), regalera qualche momenta 
gradevole e qualche sapere in piu 
a chi non vede. E awicinera due 
categoric che sembrano agli anti-
podi nel formicalo umano: i ciechi 
e i presentatori o animatori televi-
slvi. Pippo Baudo infatti non vede. 
Guarda la telecamera, ma non ve
de coloro che lo vedono. Non c'e 
scambio di sguardi. Paradossi ca-
todici, Bavcar, per esempio, si sen
te molto vicino ai Pippi Baudi, an
che se non ne ha mai visto uno. 
Dice che c'e come un'aria di fami-
glia tra i ciechi e i presentatori. 
Brancolano ambedue, anche se gli 
uni vedono e gli altri no. Stamatti-
na saranno numerosi i ciechi fran-
cesi seduti davanti al televisore sin-
tonizzato sulla Cinquieme. Anche 
se, sotto sotto, il messaggio sara 
piultosto indirizzato ai vedenti. In 
modo che i non vedenti, nel po-
meriggio, possano fare due passi 
tra la folia con maggiore scioltezza 
del solilo, Perche ci sono vari modi 
di avere gli occhi inutilmente aper-
tl, ed e una delle cose che il pro
gramma vorrebbe spiegare. Senza 
offendere nessuno, beninteso. 

MtgrisellFriuli 

perini«Teatro 
d*lltrtgloni» 

dtll«lln«uee|>o»lbileelltMtH>ln 
qutstoMmo|wi<*Mrcun 
forBMlmoaiU«n»tore,coine 
dknottn ptrattro la nuova 
drMimatiiiyMdaMwcatoaChHi) 
dw prandt spunto proprk> da una 
rMhMkMwallanatadldhFtrsl. 
tiacclatillnjulltiddiikttalI.Econ 
qunte prerogative che In Tojtaiu, 
gruie<ncheaEtleldl,slsta 
svlluppiiido la rusesita del «Teatro 
delle regtonl'> che, alia uuseconda 
edWoi»,tental'approccloauna 
rejloiteit« facile ma tertlle come il 
FriuU-VeneilaCtailU.lnalendarlo 
fraH17eH21ma»s.k>,tertilriedrtl, 
aiitorl-rivelazloneeartistl(la 
comoajnlaloscanaArcazzurralche 
jperlmentanodalvlvosuonidlversl 
dal loro, NomHatvotUmtnonotl, 
comtPtoFontanaeSHvIo Flore, 
autorl di confine come II croato 
Antun Solian e k) sloveno Dusan 
Jovanovlc, ma anche il noto 
germanlita Claudlo Magrlt, del quale 
vlene proposta una lettura 
laboratoriale del suo teste «U Votl» 
(17 « 21 maggio), Ffa gli esempi dl 
teatro frlulano In programma, «U 
Rlslera»dlRenatoSartl(19maggio)e 
II teste glovanlledlPasolinl,«ITurcs 
UIFrlul.-diretto daElloDeCaprtani 
(20 maggio). D Gianluca Citteno 

Una scena coraledell'«ldoiMneo»dlMoiartche ha apertoll Maggio fiorentlno 

PRIMELIRICA. «Idomeneo» diretto da Bychkov apre il Maggio fiorentino 

Chi ha paura di Mozart? 
Apertura «in stile» per il Maggio musicale fiorentino: il tem-
pestoso Idomeneo, lavoro giovanile di Mozart, messo in 
scena alia Pergola da Jonathan Miller e diretto da Se-
myon Bychkov, Un allestimento all'insegna dell'intelli-
genza, ma caratterizzato da una stilizzazione forse ec-
cessiva per un'opera che al suo debutto fu salutata come 
«troppo, pfigpa d| accompagnamenti», cioe «troppo nuo
va*;: Mafinejiippfausi calorosi. 

RUBENS 
• F1RENZE In una citta sconvolta 
dalla pioggia, dallo sciopero degli 
autobus, dalla partita di calcio e dai 
lavori stradali, il Maggio musicale si 
e aperto con un'opera in stile: il 
tempestoso Idomeneo dove, tra i 
furori del mare e dell'animo, il 
giovane Mozart infila la strada 
della gloria teatrale. E, subito, 
sconvolge i benpensanti con 
un'opera «troppo plena di ac-
compagnamenti». Ossia, troppo 
piena di musica, troppo ricca di 
orchestra, troppo nuova, in una 
parola. 

Da allora sono passati ben 
duecentoquindici anni e le pro-
spettive sono cambiale, ma I'ldo-
meneo allestito alia Pergola da 
Jonathan Miller e diretto da Se-
myon Bychkov sembra ancora un 
po' nluttante alle novita Intendia-
moci: lo spettacolo e 1'esecuzio-
ne sono governati dalla medesi-
ma, sottile inteliigenza diretta ad 
evitare il minlmo sospetto di catti-
vo gusto. Ma con tanto impegno 
da lasciarci, assieme all'ammira-

TBPnCHI 
zione per la bellezza, un'ombra 
di gelo. In altri termini: lo stile e 
impeccabile, ma la stilizzazione 
rischia di apparire eccessiva. 

La prima responsabilita, s'in-
tende, risale a Mozart che, quan-
do da 1' Idomeneo, nel 1781, si 
trova a una svolta decisiva. II pre-
dominio dell'opera seria - con i 
soggetti mitoiogici, i gorgheggi 
dei castrati e I'apparato caro alia 
societa aristocratica - e gia stato 
scosso dalla «riforma» di Gluck 

La tempesta del re cretese 
Ma questa e solo un primo passo 

verso il rinnovamento che lo stesso 
Mozart realizzera nel decennio suc
cessive Vldomeneo, opera di 
confine, ne e 1'annuncio. Classi-
camente settecentesca e ancora 
la vicenda del Re cretese che, 
sorpreso in mare dalla tempesta, 
si salva promettendo di sacrifica-
re a Nettuno la prima creatura m-
contrata sulla spiaggia lncontra il 
figlio Idamante! Lo strazio del pa
dre, la devozione del figlio, 1'a-

more del ragazzo con la dolce 
Ilia e la gelosia di Elettra condu-
cono all'immancabile lieto fine' 
Nettuno, commosso, rinuncia alia 
preda. Classicamente settecente-
sco e anche il modello musicale 
con la collana di ane fiorite e i 
maestosi cori che l'esordiente 
Mozart deriva dal recente esem
pio di Gluck, Ma qui il musicista 
sta gia prendendo i suoi riscbi, La 
geniale ricapitolazione del passa-
to e turbata dalla sovrabbondan-
za dell'invenzione, dalla com-
plessita dell'orchestra e dal senso 
del dramma che matura nel mira-
coloso terzo atto: «E almeno buo-
no quanta i primi due: in realta lo 
credo infinitamente migliore», as-
sicura Mozart in una lettera al pa
dre. E non si sbaglia. 

Nasce da qui la nostra perples-
sita di fronte all'allestimento di 
Jonathan Miller In collaborazio-
ne con Cadle, egli rinserra questi 
fermenti fra le astratte geometrie 
di un De Chirico metafisico: la re-
gia concepita come una grigia 
parete con due archi intersecati, 
la piazza sulla marina tra rigide 
arcate e puntute rocce triangolari. 
Negli spazi nudi, i personaggi ab-
bigliati da Judy Levin con tiziane-
sca sontuosita e il coro piu ara-
bizzante assistono composta-
mente agli sconvolgimenti man-
ni, limitati a taglienti lampi di lu
ce. II dramma, insomma, e piu 
immaginato che visto, riducendo 
lo spettacolo - per eccessivo ti-
more del kitsch - a una nobiie 
astrazione. Su questa linea, ma 

con maggiore duttilita, si muove 
anche la direzione di Semyon By
chkov. Anch'egli nporta Mozart 
ma iscrive i contrasti in un equili-
brio piO prezioso che appassio
nato In quest'arco le voci riac-
quistano il pnmato, secondo le 
proprie possibilita. Emergono so-
prattutto quelle lemminjli e, tra 
tutte, 1'Elettra di Hillevi, MartinRel-
to Come e giusto, psrchfe E.le,ttra 
e il personaggio piD nuovo dell'o
pera, agitata da un amore che e 
lacerazione e follia, con tanto im-
peto da conquistare ancora una 
superba ana al termine del terzo 
atto, quando lutto sembra onnai 
conclusol 

L'aria di Elettra 
Un'aria irrinunciabile, anche se 

Mozart la soppresse nella prima 
esecuzione, anteponendo le ragio-
ni del teatro a quelle della piopria 
musica! La Martinpelto rovescia il 
cnteno completando la figura della 
prima eroina autenticamente mo-
zartiana. Accanto a lei, Nuccia Fo-
cile impersona con garbo la tenera 
Ilia, e Vesselma Kasarova da il ne-
cessario smalto all'ardito Idaman
te. Nel settore maschile, Deon van 
der Walt si impegna a superare con 
lo stile le mumane difficolta di cui e 
costellata la parte del tenore, af-
fiancato da Bruno Lazzaretti (Arba-
ce), da Ezio Di Cesare (Sacerdote) 
e dal coro, impegnatissimo. Tutti 
applauditi con calore alia fine di 
una serata che ha aperto in modo 
egregio il Maggio, in attesa dell 'Elet
tra di Abbado 

LaScala 
festeggia 
la ricostruzione 
Concerto straordinario, sabato 18 
maggio, per il cinquantesimo anni-
versario della Scala ncostruita. Sul 
palcoscenico Mirella Freni, Lucia-
na D'lntino, Vincenzo La Scola e 
Sam Ramey Riccardo Muti dirige 
Orchestra e Coro scaligeri II pro
gramma e ispirato a quello diretto 
da Arturo Toscanini i'l 1 maggio 
del '46 per la riapertura del teatro 
lirico, distrutto nel '43 La Rai tra-
smettera il concerto in Eurovisio-
ne, mentre Enzo Biagi dedichera 
all'evento una puntatadel Fatto. 

Recuperate 
il primo film 
pugliese 
Un film muto realizzato nel 1931 
ad Acquaviva delle Fonti (Bari) e 
rimasto per mezzo secolo in una 
cassapanca' ora Idillio infranto e 
stato recuperate e restaurato a 
cura della Transtv che I'ha ripro-
posto al pubblico in una serata di 
gala a Ban nell'ambito delle ma-
nifestazioni per il centenario del 
cinema. 

Cattoiica 
premia 
la critiea teatrale 
Carlo Cecchi, Alessandro Haber, 
Barbara Nativi, Moni Ovadia, Mas
simo Popolizio, Sandra Sequi, Ga-
bnele Vacis e Pamela Villoresi rice-
veranno lunedl prossimo a Cattoii
ca i premi attribuiti da un referen
dum degli iscritti aH'Associazione 
nazionale critici di teatro. La Lente 
d'ora del Sindacato scrittori di tea
tro e la larga Roberto De Monticelli 
vanno invece ai critici Aggeo Sa-
violi e Franco Cordelli. 

Serra S. Quirico 
II teatro 
va a scuola 
Duemila studenti, di oltre 60 scuo-
le provenienti da tutte le regioni 
d'ltalia, si sono dati appuntamento 
a Serra S. Quirico per la rassegna 
teatro a scuola Dal paese delle 
Marche, c(te durante tutto l^nnp 
prpmu,Qvfi copvegn'i, laboratpri ,p 

.corsidi formazjqne^sul teatrqj^m-
va un appeilo perche il protocollo 
d'intesa che sostiene 1'attivita tea
trale neile scuole abbia un seguito 
concrete: lo stanziamento di un 
miliardo per laboratori e attivita 
parallele. 

Francesco Salvl 
cabaretUsta 
per Aristofane 
Francesco Salvi passa al teatro im-
pegnato. Debuttera a Spoleto il 27 
giugno con Gli uccelli di Aristofa-
ne per la regia di Gabriele Vacis. 
Quindi il cabarettista sara in tour-
nee in Italia. 

Emorto 
Adam Roarke 
attore-motociclista 
Hell's angels suite mote, Professio
ne pericolo, El Dorado. Sono al-
cuni dei film nei quali ha recitato 
Adam Roarke, morto a 58 anni 
nella sua casa di Dallas. L'attore 
inizid la sua camera negli anni 
Sessanta e veniva chiamato per 
fare la parte del centauro. 

IL FESTIVAL 

Isole teatrali 
nel cuore 
di Bologna 
• Isole & Iceberg nel cuore di 
Bologna: da ten e incorso al "Pratel-
lo», la zona piu originate della citta, 
la dieci-giorni di teatro, danza e 
scrittura che si concludera domeni-
ca 12 maggio, Un festival promosso 
dal Comune di Bologna e organiz-
zato da Tealri di Vita che si arlicola 
in Ire sezioni: i! teatro delle isole, 
con quattro speltacoli provenienti 
da Sicilia e Sardegna; il teatro e la 
danza del concorso «lceberg - gio-
vani artisli a Bologna*, con una giu-
rla che scegllera i vinciton: la scrit
tura, con poeli e narratori che lavo-
rano in contnminazlone con altri 
Inguaggi, anche in questo caso con 
giovani poeli e scrittori di «leeberg» 
II festival e dedicato all'attore e legi-
sta Luca Coppola o l'attore Glan-
carlo Prati, uccisi nel silenzio il 20 
lugllo 1988, a Granitola, vicmn Ma-
",\m del Vallo In Sicilia, in .mo-
stairac misleriose, mai chiai .to, 

«HA UN AMANTE DA I S ANNI» 

Tabloid inglese contro 
Yoko Ono: «Non e 
una vedova inconsolabile» 
• I.ONDRA. Un amante segreto, 
terse addiriltura un matrimomo se-
b.̂ eto. Si sgrelola l'immagine di ve
dova inconsolabile coltivata da piu 
di quindici anni da Yoko Ono Le 
indiscrezioni sono riportate con 
ampio risalto dal tabloid londinese 
Daily Express, che indlca nell'a-
mericano di ongine ungherese 
Sam Havadtoy il compagno fisso 
della signora Lennon. 

Quarantacinquenne, ex arre-
datore, figlio di un ebreo soprav-
vissuto alT'Olocausto ed einigralo 
negli Usa, Havadtoy, che aveva 
avuto diverse espenenze omoses-
suali, conobbe Yoko Ono nel 78 
nel suo negozio newyoichese di 
anhchila. 1 due sarebbero divenu-
li amanti nel maggio dell'81, do
po I'omicidlo di John Lennon e 
mentre lei. piu grunde di diciotto 
anni, stava precipitando nel gor-
go dell'eroina e medilava il .snici-

dio- Havadtoy, insomma, le 
avrebbe salvato la vita ndandole 
una tranquillita d'animo perduta 
durante il burrascoso rapporto 
con Lennon Yoko Ono ha sem-
pre smentito fennamenle, anche 
per non incrinare la sua identita 
di ambasciatrice mondiale dell'e-
redita dell'ex Beatle. «Sam e un 
buon amico, non voglio piO avere 
quel lipo di comvolgimento che 
avevo con John, voglio riposarmi 
dopo lanta intensila». Cio nono-
stanle in molti sono convinti che 
Sam. che e una specie di padre 
per il figlio di Lennon, Sean, e 
che aiuta Yoko Ono a gestire 1'in-
gente palrimonio, sia qualcosa di 
piu E ora si parla addiriltura di 
un posstbile matrimonio segreto 
Ira i due- un matrimonio, forse, 
d'lnlercsse. Grazie alle royalties 
dei dischi dei Beatles, I'ex model-
la giapponcse e ricchissima. 
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