
MUSICA. Scompare a 78 anni una grande voce del '900. Era la regina dello «scat>i 

Una carriera lunga 250 dlschl 
EIU Fitzgerald ha lasciato una discografia riccMssima dl titoll: alcuni dl qucsti 
meritano im posto di primo piano nella storia del Jan. Da segnalare i 
«songbook» indsl sotto b supervislonc di Norman Gram, di modi grandi 
autori, daColePortera Rodgerse Hart, Irving Berlin, lenme Kern, Gershwin. 
Con Louis Armstrong ha indso doe album di standard e una verskme dl «Porgy 
andBess>.R>ndir«eiibliarKAelei«glstnziofllditir^llrepertoriodiDuke 
Ellington fattc con I' orchestra di Duke ampttata da grandi solrsU come Dizzy 
Gillespie. Senza contare, ottre a quelle con la -Wg band» di Count Basle, la 
mMadedlrndshmiporlsiteatermine con piardsUcome Oscar Peterson, John 
U«fe, Hank Jones, TomrnyFtanagan, Ray Bryant Jimrrry Jones, Jlmrr̂  
econ Joe Pan, uno del grandi virtuosi deHa chltamiazz.l«bHKs»sonorari 
nd repertorio di Ella, II phi celebre e «EHa Hums the Blues... 

Addio dolce Ella 
lasignora 
che cantava il jazz 
E morta ieri, nella sua casa di Beverly Hills, Ella Fitgerald, 
forse la piu grande interprete della storia del jazz. Aveva 78 
anni e da tempo era molto malata. Un edema polmonare e 
poi un infarto 1'avevano aliontanata dalle scene nel 1985. 
Poi una gravissima forma di diabete le aveva privata della 
vista e costretta alia totale inativita. «Ella e morta nel son-
no», ha annunciate I'amico e portavoce Andrea Hecht. I fu-
nerali si svolgeranno domani in forma privata. 

• Non sono stati «giorni felici», 
gli ultlml di Ella Fitzgerald. Soffriva 
gia da tempo di molti mali lerribili, 
che la costringevano all'inattivita. 
Priva della vistae malata di diabe
te, era slata amshe vittitrwdell'am-
putazione di ambedueile gambe. 
Proprio nei giorni in cui, alia Car-
nagie Hall dl New York, si festeg-
giava il mezzo secolo di vita dell'e-
tichetta a cui era stata a lungo le-
gata, la Verve. 

Di certo, nell'oecasione, il mon-
do del jazz le aveva tributato gli 
auguri piO sinceri. per quello che 
ha rappresentato musirialmente e 
umanamente. Con lei scompare 
un altro «bene culturale vivente» 
della muslca nero-americana, e 
man mano che se ne vanno i gran
di del jazz del passalo si capisce 
con piu chiarezza perche molti 
dubitino della legittimiB, e pen" ino 
dell'esistenza di questa musica 
oggi. 

L'arttdllmprowisare 
L# raglone e semplice: dell'es-

senza, dell'unicita del jazz, assai 
poco pub essere lissato su carta, 
affidato ai successori come mate-
riale da sviluppare, rielaborare. La 
musica nero-americana e legata 
indissolubilmente aH'improwisa-
zione, al «qui e ora», ai suoi inter
pret!, perfino, in uncerto senso, al
le «singolevoci». 

L'arte di Ella era completamen-

te legata alia persona, alia sua vita, 
alia sua storia. E owiamente la sto
ria di ognuno e unica e irripetibile. 

Quella di Ella Fitzgerald non e 
stata fra le piu drammatiche nel 
WBhdo-aellffliisribrrostame fosse 
narrfmis&aecirfaria di padre, a 
Newport News, nel 1918. Etuttavia 
una grande forza interiore le ave-
vano dato successo prematura e 
tranquillity. 

Nulla a che fare con i caratteri 
scontrosi, spesso arroganti, diffici-
li, che contraddistinguono molte 
grandi star del jazz modemo. Nel
la sua qualita di first lady of jazz, 
Ella sarebbe potuta teoncamen-
te essere il terrore di impresari e 
promoters. E invece no, aveva 
un'indole dolce, disponibile, 
contraccambiata dall'amore svi-
scerato e caldo che le platee di 
hitto il mondo le tributavano. 

Le platee piu variegate, da 
quella del Savoy Ballroom di 
Harlem, che la considerava una 
propria figlia, fino all'Arena di 
Verona, passando per Antibes-
Juan le Pins e Las Vegas... 

La sua voce elegante, lonlana 
mille miglia dai drammi di un 
Chet Baker o di un Charlie Par
ker, ne faceva l'ambasciatrice 
ideale della «canzone america-
na»: Ella ha rappresentato al piu 
alto livello espressivo il coti «lie-
ve» del jazz, quel soft touch pie-
no di grazia, che riesce a rende-

re semplice e gradevole la com-
plessita dell'improwisazione. 

Le sue interpretazioni dei piu 
memorabili temi della storia del 
jazz hanno accompagnato tante 
generazioni: canzoni indimenti-
cabili, testi magistral! pieni di 
suggestion^ articolati in frasi rit-
miche, allitterazioni impervie, 
immagini sognanti. 

A questa collezione di ever
greens, Ella ha prestato un canto 
esperto nel «rubato», nell'antici-
po e nel ritardo sul tempo, capa-
ce di adagiarsi morbido sulla 
frase, o, al contrario, di pulsarci 
dentro come il piatto di una bat-
teria. Basti pensare a come ha 
nobilitato queWA Tisket a tasket 
che per lei era quasi un marchio 
di fabbrica: canzoncina infantile 
per una dolce voce infantile, che 
tale e rimasta fino alia fine. 

llsuo«p4gmalione» 
E si potrebbero ricordare gli sto-

rici incontri della Fitzgerald con al-
tri maestri del jazz, da Duke Ellin
gton a Count Basie, da Louis Ar
mstrong e Chick Webb, che fu per 
lei unasortadi «pigmalione», da Sy 
Oliver a Ray Brown, suo secondo 
marito, che la introdusse all'im-
presario Norman Granz, facendo-
la diventare una star del Jazz at 
the Philarmonic Abilissimi arti-
giani dell'arte di intrattenere, ca-
paci di costruirle intorno arran-
giamenti sapienti, che non «sto-
navano» nemmeno quando di-
ventavano sdolcinati tanto era 
onesta ed esplicita la loro voca-
zione sentimentale. Per tacere 
dei suoi accompagnatori, che, 
nel corso degli anni, si sono 
chiamati Joe Pass, Oscar Peter
son, Roy Eldridge, Tommy Fla
nagan, John Lewis, Clark Terry, 
Jimmy Rowles. 

In una carriera cosi lunga, ov-
viamente, non poteva mancare 
qualche caduta di stile: da di-

Uuisopra,manoeinDasso,ireimmaginidi£iiaFnzgeraMinirearversestagioniaeiiasuavna 

menticare, ad esempio, 1'espe-
rienza con la Boston Pops, all'i-
nizio degli anni Settanta. Ma e la 
grande passione per I'estensione 
delle possibility della «canzone», 
piu che la ricerca di un esito 
commerciale certo, a muoverla 
verso terreni insidiosi 

Qualcuno, in anni passati, si 
azzardd a sostenere che Ella 
non era una vera grande cantan-
te di jazz, perche non aveva un 
proprio repertorio. Eppure le 
sue interpretazioni di temi come 

Mr. Paganini, Oh Lady be good, 
Mack the Knife, It don't mean a 
thing, How high the moon, e dei 
songbook di Gershwin, Cole Por
ter, Jerome Kem o Irving Berlin 
restano un paradigma. Altri osa-
rono affermare che le facevano 
difetto I'espressivita drammatica 
di una Billie Holliday o la tecni-
ca prodigiosa di una Sarah Vau-
ghan. Eppure poche altre artiste 
hanno sfoggiato altrettanta sin
cerity, un registro altrettanto 
esteso, e altrettanta rara abilita 

nel mimetismo strumentale. Nel-
1'arco di questi tre quarti di seco
lo, la «prima donna» del jazz e 
stata indiscutibilmente lei: a pro
prio agio nelle semplici swing 
songs degli anni Trenta, negli 
spericolati vocalizzi boppistici 
dei Quaranta, nelle sofisticate 
ballads dei Cinquanta. Chi ha 
avuto la fortuna di ascoltarla in 
concerto sa quanto abbia dato 
alia musica, quella che era in-
dubbiamente una delle ultime 
leggende del |azz 

Renato Nicolini rievoca l'emozionante concerto che la vocalist nera regalo alle Estati Romane 

La sera che il Mito arrivo a Massenzio 
Era il 1983 e le Estati romane regalavano delle serate indi-
menticabili, come quella che vide al circo Massimo un 
concerto proprio con lei, Ella Fitzgerald. Renato Nicolini, 
all'epoca assessore alia Cultura del Comune di Roma, ri-
corda ancora I'emozione provata di fronte a quel Mito del
la vocalita che si esibiva in un luogo caro aU'immaginario 
cinematografico. Due mondi che si incontravano scam-
biandosi sensazioni forti. 

• ROMA. L'ultimj apparizione di 
Ella Fitzgerald in Italia awenne a 
Roma, al circo Massimo, nel luglio 
dell'83. Una serata-evento organiz-
zata nell'nmbito delle ultime edi-
zioni delle storiche estati romane 
dell'era Nicolini, che di II a poco si 
sarebbero «spente» in seguito al 
cambiamento della giunta comu-
nale. E quella volta ad ascoltare la 
First lady del jazz c'erano almeno 
ISmlla persone. Una folia di fans 
slermlnata, assiepata e accalcata 
fino all'lnveroslmlle nel gigante-

OABRIELLA 
sco circo romano. Decisa comun-
que a non perdere 1'awenimento 
piu importante di quella lontana 
estate. Che oggi, di fronte alia 
scomparsa della grande star, ha 
assunto il carattere di un un even-
to storico. 

E per rievocare la memoria di 
quella serata, di quel momenta 
particolare, abbiamo chiesto 
I'aiuto di Renato Nicolini, allora 
assessore alia cultura della giunta 
capitolina (ora a Napoli) e spet-
talore di prima fila, di un concer-

QALLOZZI 
to che per molti, a ragione, risulto 
indimenticabile. 

Che valore assume il ricordo di 
quella serata, oggi che la Fitzge
rald e scomparsa? 

Prima di tutto, una premessa. Quel-
1'anno e stata un'edizione molto 
particolare per la rassegna cinema-
tografica di Massenzio. Infatti, per 
la prima volta si e puntato rnoltissi-
mo sulla sperimeritazione. Mi spie-
go meglio. Si e cercato di inserire 
all'interno di un programma cine
matografico anche molti event! 

musicali. E il concerto della Fitzge
rald ha rappresentato, appunto, il 
culmine del programma dedicate) 
alia musica 

Per I'occasione sono stati strap 
pari qulndlcimlla biglietti... 

SI questi sono i numeri ufficiali. Ma 
sicuramente quella sera c'era al
meno un migliaio di persone di 
«strafora» Ricordo la ressa della 
gente anche fuori dal circo Massi
mo. Evidentemente non c'era un 
grande servizio di sotveglianza, al
lora costava mollissimo E poi lo 
spirito deU'estate romana era an
che questo: aggregare comunque 
la gente, senza problemi di ingres-
soodi biglietti 

Qualche sensazione, qualche sta
te d'animo... 

E stata una cosa molto bella. Era 
appena dall'anno prima che la ras
segna di Massenzio si era trasferita 
in quello spazio. Ed era stato inau
gurate col Ben Hurdi William Wy-
fer, con Charlton Heston che pa-
droneggia la corsa delle bighe. 
Insomma, un grande esempio di 

romanita in cartapesta. E invece, 
con il concerto di Ella Fitzgerald. 
senza togliere niente a Wyler, ab
biamo avuto un grande spettaco-
lo grazie ad un'americana non di 
cartapesta. E poi e'e sernpre una 
grande emozione nell'offrire alia 
musica un posto tolto aU'immagi
nario cinematografico: guardare 
e una cosa che viene molto faci
le, ascoltare e diverso, e sicura
mente pid difficile. 

«Potrebbe cantare anche I'denco 
del tetefono e sarebbe comunque 
sublime-, scrisse della Fitzgerald 
un crrtico anterkano. Cosa evoca 
il suo nome, la sua voce? 

Lei e stato uno dei miti della mia in-
fanzia Una grande del jazz. Per la 
mia generazione nel regno del jazz 
c'erano lei e Louis Armstrong. E 
mentre quesl'ultimo ha fatto molte 
appanziom «mu!timediali», non mi 
pare invece che la Fitzgerald abbia 
fatto grandi uscite nel cinema.. In
somma, Roma con quel suo con
certo e stata una delle poche volte 
che si e potuta sentire veramente 

Capitale. 
E qual e stata I'emozkNie di trovar-
sldavantiadunmrto? 

Trovarla diversa da come ognuno 
di noi se la poteva immaginare 1 
miti sono per definizione gigante-
schi. Invece vedendola la sul palco, 
davanti a migliaia di persone, ti ac-
corgi che si tratta di una persona e 
non soltanto di un nome. 

Allora era gia malata? 
Sinceramente non saprei dirlo For
se gia lo era. Ma 11 sul palco non tra-
pelava nulla: per noi stava dawero 
benissimo. Come dire, il messaggio 
arrivava e in modo fortissimo 

Cosa perde allora il mondo del 
jazz con la scomparsa delta sua 
«Firstlady>? 

La morte e sernpre una cosa irrepa-
rabile. Fa scomparire la memoria, 
la testimonianza, il patrimonio co-
struito nel corso della vita. Cosa 
perde il jazz con la sua scomparsa? 
Mollissimo. Poiche quello che resta 
oggi proprio non ha piu niente a 
che vedere con la grande stagione 
eroica incarnata dalla Fitzgerald. 

L A TV DI VAIME 

Cicciobello 
gratta e vince 

R OSY BINDI I'ha fatta 
grossa che piu grossa 
non si pu6». Cosi co-

minciava 1'altra sera il Tg4 di Emilio 
Fede. Un incipit epocale, un top 
dell'informazione popolare che 
piil che a Pulitzer guarda alia scom
parsa sora Leila. Se devo essere sin
cere (e perche non dovrei?) la par-
tenza del direttore m'ha messo in 
allegria. E anche I'Emilio si capiva 
che era sollevato: per una volta non 
doveva inventarsi lamentazioni re-
criminatorie. Aveva di fronte una 
bella toppata fresca fresca. Non co
si grave e irrimediabile come voleva 
convincerci che fosse (modificare 
un progetto balengo e possibile ol-
tre che doveroso), ma insomma 
trippa per gatti 1'aveva, Fede, che Vi
ve giorni convulsi: i'avete sentita, 
no, la storia del Cecchi Paone pron
to a sostituirlo alle news di quella 
rete da siliconare in vista di un recu-
pero di look. Chissa cosa e'e dietro 
quella sortita non si sa se pifj inele-
gante o minatoria. L'Alessandro, 
uno dei leader dei carini rampanti 
che vivono, soprattutto nella ex Fi-
ninvest, la grande stagione dei Cic-
cibelli mediali, e anche capace di 
iniziative piu corpose, come quella 
della promozione precox di Media-
set sul mercato azionario messa in 
atto con pericoloso anticipo sulle 
decisioni dell'organo preposto al 
settore: le carte in regola per acce-
dere alia Borsa ce leaveva'la rnyl(i-
naziouale berlusconianaj' 

A CECCHI PAONEe parti
ta di suo (?) invitando 
l'utenza alia partecipa-

zione economica. comprate signo-
ri, camprateci, compratevi, com-
priamoci: grattate e vincete anche 
voi uno scampolo delle reti com-
merciali, un gomito di Columbro, 
un lobo della Zanicchi, un ciuffo di 
Fiorello: son tutti 11, nel promo, 
plaudenti, felici di esserci, orgoglio-
si nel mostrarsi intruppati coi volti 
noti di tante stagioni catodiche e 
non con alle spalle tanti tecnici e di-
rigenti quasi tutti a piede libera, Si, 
e'e in ballo un qualche pasticcio di 
tangenti, di fondi nen usati per 
comprare di straforo frequenze in 
piu, dicono. Qualche arresto, qual
che awiso, qualche processo, qual
che sospetto. Sono scomparsi no-
vantuno miliardi, nella fretta effi-
cientistica di un gruppo che dal 
nulla (o quasi) e diventato quel 
che e diventato (o quasi). Distra-
zione? Sono disordinati, via. Passe-
ra. lo, che ci crediate o meno, mi 
auguroche la tv privata (tutta) rag-
giunga una trasparenza totale, che 
possa anch'essa diventare «servi-
zio», intendendo per questo non 
I'asetticita dei bollettini o la prevan-
cazione pedagogistica da Europa 
orientate d'antan, ma uno spettro 
di attivita informative, culturali e di 
spetlacolo analoghe a quelle di 
una rv pubblica altreuanto vivace, 
non pedante come minacciano al
cuni: la tv mezzo di comunicazione 
che ci aiuta a vivere (e a soprawi-
vere) nel nostra tempo. Ancora 
non ci siamo, ammesso che si stia 
tentando di raggiungere questo 
obieltivo. Volgarita e violenza sono 
ancora troppo present! e tollerate. 
E forse ignorate da chi potrebbe in-
tervenire: il che e pure peggio. Sono 
giorni che Sgarbi chiude le sue tele-
prediche contra Pivetti o Ariosto o 
chi gli capita a tiro, con una [rase 
che forse per i! presidente uscente 
della commissione cultura (e per i 
suoi ammiratori) ha I'impatto di 
una «Delenda Cartago» ciceronia-
na. Urla. «Va a cagare!». Cost. Lo 
senvo sperando che vi disgusti co
me capita nell'ascoltarlo, che ren-
da I'idea e lo schilo. Lo uiula, Sgar
bi, con intonazione cupa, ingolata. 
Fa pari con quella frase pubblicita-
ria laida della signora Coriandoli 
che afferma: «Perche e nel palato 
che la natura vuole il suo sfogo», 
Comprereste un'azione di una so-
ciela che si presenla cosi, attraver-
so anche questi testimoni? 

[Enrico Valma] 


