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Una novita per 

I'ltalia di Sciosta-

kovic- Edizioni cri-

tiche di Schonberg 

Dalla nostra redazione ' 
: ; . : - ; ' > ; , vv< ' FIRENZE h o v 

II teatro comunale ha vurato 
11 cartellone dofinitivo del Mag. 

.. gio musicale del "64. che e de
dicato all'espressionismo. II pro-
gramma e stato • nolevolmente 

' modiflcato rispetto a qucllo pre-
rsentato. nelle sue linee generali, 
nel febbraio scorso, ehe espri* 

; meva propositi piu ambiziosi: 
esso • comprendeva, ' infatti. 11 
Dreioroschenoper, di •'. Bertolt 
Brecht.--che avrebbe dovuto 

• «aprire«, a detta degli orga
nizzatori, 11 *< cartellone », e al-
tre opere esprcssionistlche e do-

" decafoni'che,' antecedenti - alia 
nascita ufficiale di questo mo-
vimento culOjrale che ha inve-
fjtito con tanta forza gli anni 

• precedenti - e a ' cavallo delle 
due guerre mondiali. Uno dei 

. piu ambiti progetti da parte de
gli organizzatori era qucllo di 
real izzare' la Lulu ' di ' Alban 
Berg, nella ricostruzione inte-
grale. Cio non e stato possibile 
fare per le accresciuto difflcol-
ta teeniche e flnanziarie. 

Tuttavia il cartellone. impo-
stato dal maestro e eritico mu
sicale Roman Vlad. non e infe-
rioro alle attese ed offre un 
quadro abbastanza completo e 
signiflcativo di quel ricco Alo
ne culturale. cui la chiusura 
ideologica imposta • dal fasci-
smo non ha permesso di pene-
trare adeguatamente nel nostra 
Paese. Con la presentaztone di 
questo programma. assal impe-
gnativo. gli organizzatori. non 

: si propongono soltanto di offri-
re un panorama il piu • vario 
possibile -• dell'espressionismo. 
sia nelle sue radici. che nelle 
diramazioni culturali e nelle 
forme reattive ad esso. ma di 
compiere. al tempo stesso una 
revisione storica e critica del-
Tespressionismo. in tutte le sue 
componenti culturali. Per que
sto. accanto alle opere — tra le 

• quali segnaliamo, per la loro 
; importanza. 71 naso di Sciosta-

kovic, prima • rappresentazione 
in Italia. Erwartung, nella sua 
prima esecuzione scenica e Die 
gluckliche hand entrambe di 
Schonberg — verranno eseguiti 
alcuni « recitals *>, tra cui quel-
lo di Lotte Lenya, la moglie di 
Kurt Weill, indimenticabile in-
terprete delle opere di Bertolt 
Brecht: 
' Ecco, in dettaglio,. il cartel
lone: ••.-... • - ' 
- OPERE E BALLETTI - Dot-

tor Faust di Ferruccio Busoni: 
Teatro Comunale, 2-5-9 maggio. 

: Wozzeck di Alban Berg: Tea
tro Comunale. 8-10-12 maggio. 

II Naso di Dimitri Sciostako. 
vie (prima rappresentazione in 
Italia): Teatro della Pergola. 
23-26-29 maggio. •• ' 

Die glfickliche hand di Arnold 
Schonberg nel testo originate 
(prima rappresentazione a r'i-
renze, primo allestimento basa. 
to sui bozzetti e figurini prigi-
nali dell'autore). ' •.-'•• 

Pantea di Gianfrancesco Ma-
lipiero (prima ; rappresentazio
ne in Firenze). >. ; ;•-••--<• 

Salome di Richard " Strauss 
(prima rappresentazione.in Ita
lia della versibne originale del
l'autore sull'originario testo di 
Oscar Wilde): Teatro Comuna
le. 30 maggio-3 giugno. 

II tavolo verde di Kurt Jooss. 
con musiche di Fritz Cohen a 
cura del Folkwangballet di- Es
sen (prima rappresentazione a 
Firenze). •--,- ' ' - - ••••:• -»• 

Maka'di Alois Haba. a cura 
del Teatro Nazionale di Praga. 
nel testo originale (prima rap
presentazione in Italia): Teatro 
della Pergola. 4-5 giugno. ' 

• Erwartung di Arnold Schon
berg. nel testo originate (prima 
esecuzione = scenica a Firenze; 

. primn allestimento basato sui 
bozzetti e figurini originals del . 
l'autore). 

II mandarino meraviglioso di 
: Bela Bartok. 
' Volo di notte di Luigi Dalla-
piccola: Teatro Comunale, 18-20 
g i u g n o . ^ ; . - / • .--' -.•- - • 

Orchestra, coro e corpo di 
ballo del Maggio musicale f»o-
rentiho. 

! CONCERTI SINFONICO-CO-
• RALI — Due concerti sinfonici 
: diretti da Ernst Bour. orchestra 
del SOdwestfunk di Baden Ba
den: Teatro Comunale. 14-15 
maggio. Un concerto sinfonico 
dedicato alle c opere vincitrici 
del Concorso internazionale del
la SIMC: Palazzo Vecchio. Sa-
lone dei Cinquecento. 22 mag
gio- Un concerto sinfonico-cora. 
le: orchestra e coro del Mag. 
gio musicale fiorentino: Teatro 
Comunale. 23 giugno. - . - - • 

RECITALS — Complesso da 
camera di Berlino ovest: Pa
lazzo Vecchio. Salone dei Cin
quecento. 16 maggio. Quartetto 

- italiano: Palazzo Vecchio. salo
ne •• dei Duecento. 18 - maggio 
Pietro Scarpini. pianista: Palaz
zo Vecchio. Salone dei Duecen. 
to. 20 maggio. Duo Franco Gul-
li-Enrica Cavallo, violino-pia-
noforte: Palazzo Vecchio. Sa
lone dei Duecento. 25 maggio. 
Pamela Riegner Wedekind. at-
trice canzonettista: Teatro del
la Pergola. 12 giugno. Lotte Le-
nya-Wcill, attrice canzonettista: 

".Teatro della Pergola, 22 giugno. 
''• In date da stabilire si preve-
dono inoltre: una ' esecuzione 
della cantata scenica Die zioino-

•hurg di Ernst Krenck: un con-
•certo di musica da camera de
dicato a compositori americani 
(Charles Ives. Henry Cowell): 

; due concerti in collaborazione 
con l'Accademia nazionale -Lui . 
gi Chembini -, dedicato al lied 
esprcssionista (soprano Rosina 
Cavicchioli). - •• • 

In concomitanza con il XXVII 
Maggio musicale fiorentino si 
svolgeranno inoltre le seguenti 
manifestazioni culturali: 

Mostra di arti figurative (pit-
turn. scultura. grafica) c nr-
chitcttura • espressioniste (Pa
lazzo Strozzi. maggio-giiigno); 
Mostra documentaria dell'e
spressionismo (Biblioteca nazio
nale ccntrale, maggio-giugno): 
Mostra del film espresslonista, 
maggio-giugno: Convegno intcr-

1 naxionale di studi sull'espressio. 
nlsmo (Palazzo . Vecchio, 18.23 
maggio). - , 

La danza ha ucciso Carmen Amaya 

Era la r<egiha sano iservi 
. : . - , • : . i • . ' >• • • . • • ' - . . . ' . • ' > • • • . • • , . . . . 

' ^ ' , . • > " . • ' • ; . ' : '• • ' . • • • ' , . ' ' . • « : • • • . ' • ' . • ' . " ' ' . • ' i ' . ' " . • 

Una commedia del 1500 saporosa-
mente adattata da Gigi Lunari 

Dal nottro inviato . 
, f ' •'•'•'"•"• n , T TRIESTE. 11). -

, I servl sulla scena, dal Cin
quecento a Goldoni: che gran 
capitolo dl storia del tcutro (e 
qulndi del costume.' una pre-
senza, que at a dei servi. che ci 
illustra uno deali aspetti della 
societa italiana, uttravemo tre 
secolU! A ' chi voylia vederlx 
ougi in una - pro.tpettiva piu 
^nostra' essi r'multeranno dav-
vero \ protagonlsti delle decinc 
e decine di commedie che, dalle 
accademie di intellettuali dediti 
a studi cruditl e a piacevoli 
feste alle plazze dove .il recitaim 
' alVimprovviso • davanti al po-
polo o nel teatri di corte. fe-
cero. per quasi tre secoli, la 
civilta teatrale italiana insieine 
con la solenne tragedia. 
. Bene. Lo spettacolo messo in 

scena al Teatro Stabile dj Trie
ste, in apertura di stagione. 
con la regla di Fulvio Tolusso. 
Gli inganhati. c tutto sagace-
mente giocato sui • personaggi 
servi. La storia degli amori c 
degli equivoci, coi suoi,. prota~ 
gonisti borghesi. ne e cosl rtdl-
mensionata: dal primo piano. 
come era nella tradizione, pas-
sa sullo sjondo. DUT con tutto il 
suo colore dt favola classica. 
In primo piano ci sono loro. i 
servi: e neqli Ingannati ce ne 
sono addirittura sei, cifra rara-
mente raggiunta nelle comme
die cinquecentesche In quer.ti 
sei cdntlamo anche una balia. 
Clemenzia e una fantesca, Pa-
squella. che pur esse condivi-
dono la condizione tervite. Cle
menzia c . Pasquella. dunque. 
con Spela,' Crivello, Scatizza e 

. - . '.;• BAGUR (Barcellona), ,19. 
' All'eta di 60 anni, e morta questa mattina la danzatrice 

di flamenco Carmen Amaya, una delle piu celebri e accla-
mate ballerine del mondo. La sua fine era attesa da parecchi 
giorni: i medici non avevano lasciato ai suoi familiari molte 
speranze. Carmen Amaya era affetta da una grave malattia 
renale, provocata quasi certamente dalla sua lunga attivita 
di danzatrice. La stessa malattia, hanno detto i medici, le 
aveva impedito di avere figli. " ••- . - •'• ' *• ..-..- • ̂  

Era nata il 2 novembre del 1903 a Barcellona, in una" 
baracca del misero quartiere di Sorromostro, da una fa-
miglia di zingari. II padre era un riveriditore di abiti usati 
che la sera suonava la chitarra nelle taverne; la niadre 
— donna bellissima — era stata ballerina e modella. At-
torno ai debutto di Carmen — avvenuto, ei dice, all'eta di 4^ 
anni — circolano molte leggende. Secondo la piu sugge-
stiva. Carmen sarebbe stata lasclata • addormentata < nel ; 
camerino del Teatro Espafiol. mentre i suoi genitori si es:-: 
bivano in palcoscenico. Svegliata dal suono della chitarra,: 
era uscita dal camerino e, 'raggiunta la ribalta, si era-' 
m e s s a - a danzare, strappando, con. la sua irruenza, gli ap-. 
plausi di. un pubblico. dapprima sorpreso, poi divertito. 
Dopo un duro tirocinio nelle taverne dell'angiporto di Bar
cellona, Carmen avrebbe studiato con Raquel Melier, a 
Parigi. A ventitre anni, si dice ancora, guadagnava piu 
di otto milioni a settimana. - . . - • • • *- • .-;-.•(• 

' Da Parigi era andata nel Sudamerica e 11 aveva otte-
: nuto altre; trionfali accoglienze. ' Poi era arrivata sino a 
Hollywood.'Si racconta che il presidente Roosevelt abbia 
messo a disposizione l'apparecchio personale per farla arri-

' vare sino alia Casa Bianca. - • - • ... -•• • \ > r : f - . 
Nel dopoguerra, tornata in Spagna, conobbe un gioVane 

chitarrista, Juan Antonio Aguero, con il quale si sposo. Era 
al culmihe della sua carriera, ma la frenetica attivita di 

-ballerina aveva distrutto in lei ogni possibility'di avere figli. 
'•'••• Di lei, Toscanini disse una volta: « Non ho mai visto 
un'artista .con tanto fuoco nelle vene •. E Leopold Stokovski, 
dopo averia vista danzare, le aveva rivolto questa domandat 

;< Quale dembnio si nasconde nel vostro corpo? ». • 
(Nella foto: Carmen Amaya in una delle sue danze). 

discoteca 

Da questa sera all'Eliseo 

le ghiottonerie 
Zizi Jeanmaire "e Roland 

Petit sono giunti • con la loro 
numerosa troupe - nella nostra 
citta ieri pomeriggio ed hanno 
preso possesso dell*- Eliseo - . 
ove per quattro giorni. a par-
tire da stasera. daranno spet
tacolo con balletti e - canzoni 
per la seconda manifestazione 
del «Teatro Club-. Spettacolo 
nuovo non solo per il pubblico 
italiano. ma nuovo per l"Euro-
pa. Salvo una rappresentazio
ne. data il 16 scorso a Napoli. 
esso non e stato ancora pre-
sentato sulla scena. Gli stessi 
Zizi e Petit - hanno - illustrato 
ieri alia stampa. in attesa di 
iniziare le prove in-teatro. il 
loro - menu •*. Questa parola 
e stata usatA . proprio dalla 
Jeanmaire: gliene ha offerto lo 
spunto uno dei balletti Let 
gourmandises (Le ghiottone
rie) una coreografia di Petit 
,->on musica di Michele Mention). 
ove -*quaglie farcite- . - n e 
gro in camicia» ed altri appc-
titosi piatti verranno presentati 
sotto le sembianze di graziose 
ballerine. Tutte le composizio-
ni. che posslamo deflnire di ge-
nere ricreativo e d i . apirito 
echiettamente parigino. ^ono di 
Petit, ia maggior oarto muaica-
te da] Mention Espana si vale 
della musica di Emmanuel Cha-
bner. .un quadro ~ convenzio-
n a l e - . ma brillante della dan
za iberica a cui si contrappor-
ra La Sil(a (Espana ID che 
fonde modi jazzistict e folclo-
rici spagnoli. * - >• 

La Jeanmaire sara sempre 
in scena: ballcra e cantera can
zoni nuove di Gainsbourg. Nou-
garo. Aragon -• B^art Ferrat e 
Biassac. l'autore di Tourbillon 

jnel film Jules et Jim. •<;• 
" La Jeanmaire ci parla dei 

costumi: -Vedrete che bellez-
za! -. Sono infatti del famoso 
sarto francese Yves Saint Lau
rent 

le prime 
• . ' . : . • ' • " : • " " : :--"..t"-

Cinema 

;' Mondo matto 
al neon \ 

> Mondo matto? Mondo triste, 
piuttosto. II film e una perlu-
strazione per il mondo alia ri
ce rca deU'inoolito e deiio scon-
certante. si sofferma pur «ugli 
opettacoli dei locali notturni of-
frendo immagini di »tormen-
tosi» spogliarelli: «ui riti ma-
gici africani conneosi a danze 
che hanno molti tratti - in co-
mune con il twist od altre for
me di balli di moda in tanta 
Darte del mondo: sulle meravi-
Ulift di giocolieri cinesi. Quest: 
square: ricrcativi «ono inter\ral-
lati da crudi ritratti. Ecco una 
famigliola di saltimbanchi che 
si conquLsta duramente il pane; 
ecco un gruppo di -g iovani ar-
rabbiati -v romani a bordo di 
rombanti motociclette dare sag-
gio di trioti prodezze, ecco al-
cune - donne di vita » far la P°-
ata dinrianti ai loro tugun E' 
un mosaico poco intonato. t u t -
to e raccolto senza il filo con-
duttore di un'idea: al quadro 
compiaciuto dell'opera mi* io -
naria di religiose in Africa, e'e 
la sequenza compiaciuta e d i | 
cattivo giKto che si cofferma' 
sui flanchj proaperosi di una 
ragazza tallofiandola - sino alia 
dug camera da letto ove il per-
tonaggio comincia a spogliarsi. 

Il film e ideato e diretto da 
Carlo Veo. Colori. 

: vic« 

La linea di Modugno 
Un nuovo 33*.=jriri r<33 cem i 

timi'tri) di'lla Fonh (LPR 
20024), .vcnulo a • cavallo tra 

. Tutto e 'musica '• — -" il • film 
scritlo, inlcrprrlato, direiln e 

1 tniisicato da -Mimmo —- e Tom' 
r mnso tTAmnlft: pur non com-
prcmlcndo i bran!'della re-
cente commedia musicale. ci of
fre un panorama abbaslanza si-
gnificaiivo della prodtizione e 
della nersnnalila del ranlauiorc 
puplicse. Diamo suliito I'elen-
co delle rompo.sizioni che vi so-
no incise: la. Sclrri'r. f.ti piste 
spntln. Sole. sale, sale,. Lettc-
ra di un snlilata. Stasera. pa%a 
in. Cavaddu cecu de la mtriera. 
Piove. Nrl bin di pinto di bin. 
Una testa pienn di sogni' e 
In peccatarc^ II disco ha il ti-
toln del film (n Tutto e mupi-
ra n) ma rompreitde anrlic due 
lirani rlir non sono compresi 
nella rnlnnna sonora ed e«al-
larnenie l.rltrrn di un soldato 
e lo peccntorm. ' '; ; • -

Declino? "• 
Si c parlato. in questi ultimi 

tempi ed a chiarc' lettcre, di 
derlino dr'Modiijmn. Dimenti-
rando elie nr^sun canianie di 
musica lespcra. in Italia.- ha 
mai rrtto a ; Innpn. ' dal mo
menta rhe il sistema di sfrut-
tamento di. un prodotto diseo-
•ratirn e congejmato in'modo 
da olTriiTf come ristiltatn," una 
velnre asresa. sin quasi alia 
*aliirazinne del mercalo e poi 
una tenia ma inesorabile di-
sccsa. r7 I'impnsizione a de-. 
terminare tali fenomeni: e il 
pnendere di sorprr<a. aggre-
dirr il piilib!irn — come av-
vennc a Sanrrmo nel 1058. al 
tempo di Vnlare a consentire 
il a boom » inizi3le. Stinerata 
la jorprrsa. il pubblico si tro-
va frastom.ito e. pian piano, 
finisce per es«err saliirn a *na 
volta c *i orienta quindi ver
so nuovi prndotii che rinda-

> stria e prnnla ad offrirr per 
rimmediato rirambio. 
.'.-. Ma la snrprrsa per il decli
no di Modngnn nasee dal fatto 
che egli veniva e viene pontn 
al di la dej prodotti di tntti 
i giorni; e che a BTimitio si 
rieono5cc nna vena r nim poe-
sia che In rlcvann al di sopra 
della media. 

- Certamrnte, Mndngno ha fi-
nito- per cedere alle' lusinghr 
dcH'indnslria e del merrato. 
Sicche, alia vera i«pirazione, 
r subrnirata la : ncerssita di 
comport-**, Sc non sn richir^ta, 
almrno a certe seadenze fissr. 
Inoltre, Tavere abbandonalo il 
dialelto, inte«o qui non come 
una «Irovata» folkloristiea. 
ma come ispirazione di ton.i 
popolarr, ha obblicatn Modn-

r gno a ricorncre srmpre piu ai 
v tfcsti sui generis di un parol ie-
- re come Franco Mixliarci. or-
mai bnono a tulli gli nsi. 1^ 
ennsegufnza e che le sne can-
xoni sono andatc via via per-
dendo la frc*chf«za. la vena. 
il saporc originale, acqnislan-
do.inveec luttt qqei caraltcri 
di genericita che sono propri 
della musica di largo con-
aumo. • • • • • ' 

Le tappe 
' : &.•?,- . ••;*-•.. : ;"'- :- : 

ni incisi su ({iiestn di
sco rapprc^cntano allrcttanlc 

.tappe della fprlunata carriera 
di Modugno. Dalle composi-
zioni sicilianc (Pisce spadn, 
Cavaddu cecu de la minera) 
ai primi : successi 7 sanremesi 
(I'olare e Piove); dal crepu-
scolarismo di Vecchio frock a 
lo: fino all'incredibile In'pec-
calnrc, nella quale il vigore e 
la poesia di tin tempo si slem-

. perano in una sorts di prcghic-
ra che non ha il fascino degli 
spiritual ' (semmai '" Modugno 
avesse volutn atlrihuirgliene) 
ma e sollanto una mistificazio-
nr, un dar seguilo a una modn 
che anche in Italia si e orniai 
dilTusa. \ . . ."-».••:-.•-- i 

. Una volta Modugno ha det
to una frase illuminante: A Lc 
cose che dtcevo in dialelto vo-
glio ailesso dirle in lingua ita-

' liana ». ' -• - . ., .•;..• "*"": 
Potremmn ri*pnnderc a Mo-

- dugno' che cio non e a\*venu-
: to: ma natttralmenie, non sia-
: mo cosi eiecht da pretenderc 
' una tradiizinne •" lellerale ' di 
quelle canzoni. ' Si - Iratlava. 

'semmai, di allargame i temi. 
"di.coglierc gli stessi problemi, 
' le stesse ' cnntraildizioni, lc 
stesso bellezze rhe Modugno 
nielleva allora in musica; ma 
questa volta in una prnspelti-
va. diciarn,o co"«i. n nazionale ». 

)-. a Modugno e finito.w, dicono 
ancora alcuni tropn'o fretto-
losi giudici. Noi non In crc-
diamo. Con le canzoni di Ri-
nalda in campn. Mndujmn ci 
ha datn musiche e lesti bellts-
«imi. Cnn Masaniello, ha se-
gnatn un po il passn. Con In 
peccatore si e falto eerto ten-
tarr da lusinghe rhe posstamo 
eapirc ma non condividerr. 
Ma, no siamn certi, Modngno 
ptio darri ancora molto. Solo 
rhe egii sappia, come ogni ar-
lista, gitardnrsi indiclro r rim-
bnccarsi lc manirhe: senza 
farsi sedurre troppo facilmente 
(in sen so metafnriro, natural-
mente). 

• • ' / • ' - ' set. 

/ Censuni contrp ? 
n Gli ingannati» 

TRIESTE. 19.^ 
Un grave intervento censo 

rio contro il Teatro stabile di 
Trieste ei e verificato ieri. •• 

La presidenza del'Teatro ha 
ordinato un a lunga serie di ta-
gli nel copione della commedia 
GIj ingannati. Sono state ta-
gliate molte battute ' e intere 
scene ritenute «immorali •»: 
quella dell'Oote della trattoria 
«AUa colomba-. che offre i pro-
Dii servigi ai clienti. vantando 
i euoi - capelli d'angelo. Ie ani-
melle. l'agnello. il cappone, jl 
vin santo. la lacrima Chriati». 
Sono state censurate le battute 
riferentesi alle monache. Qucl
lo che sui copione era un roea-
rio e diventata una collana e 
cosl via. I tagli sorio etati fattl 
direttamente della oresidenza e 
dal oresidente del teatro nuovo. 
dottor Venier, a«se«8ore comu
nale e

 n oto eaponentc della 
Democrazia Crlstiana. ed impo
st! alia direzione del Teatro 
stabile, che - h a dovuto cubire 
U grave aopruso. 

Stragualcia, assistono agli amo
ri dei loro padroni, alle aman-
ccrie erotiche, alle festose lus-
surie, ai travestimenti: li com-
mentano. ne rldpno. e non vi 
partecipano se non quel tanto 
che eviti loro dl essere puniti. 
E se~ vi parteebpano. lofanno 
per prendersene beffa e trarrc 
U loro vantaggio Essi non com-
portano nessuna Idealizzazione; 
cosl come avviene, del » resto 
negli Ingannati,, per a/eun «I-
tTO personaggio. Qui si parla 
di virtu, ma e qualcosa di astrat-
to >e. convenzionale: in rcnltd 
(come in tutto il teatro comico 
del Cinquecento, fino alia Con-
troriforma) cio che spinge uo-
mini e donne nelle vicende del
la commedia e sempre il loro 
' partlculare *, sia esso I'inte-
resse o I'amorc carnale.-- \ 
' Ma chi sono gli ingannati del 
titolo? Scritta da un gruppo di 
accademici degli • Intronati a 
Siena e rappresentata nel 1531, 
la commedia parte subito in ri-
danciana pole mica contro i vec-
chi ' rantacosi» che si voglio-
no portare in letto fresche fan-
ctulle. Gherardo, mercante md-
denese, ha messo gli occhi su 
Lelia, figlia di Virginio. anche 
lui mercante. E costui, che ha 
perso molte sue ricchezze du
rante il ' sacco di Roma • glie-
la concede, perche H vecchio 
Gherardo la prende anche con 
poca dote Ma Lelia e innamo-
rata di un gio vane di.bell'aspet-
to. Flamminio: e per stargli vi-
cino e addirittura scappala dal 
monastero dove il padre I'ha 
fatta ricoverare durante una 
sua assenza. e si e travestita da 
uomo. entrando poi al servizio 
del giovane signore come con-
fidente e servo. Tutta la storia 
relativa alia permanenza della 
ragazza nel convento delle mo
nache e gustosamente boccuc-
cesca :- • -• • , . . - " - .•-. . ^ 

• Flamminio, naturalmehte, di-
mentico di Lelia. da lui amata 
tempo prima, e tutto preso da 
Isabella, che e = pot figlia del 
vecchio Gherardo. Ma costei non 
ne ricambia i sentimenli appas-
sionati. perche" si e innamorata 
di Lelia che crede un uomo. 

11 'groviglio degli inganni si 
fa ancqr piii " stretto, quando 
arriva a Mddena. accompagnato 
da un pedante precettore (che 
Gigi Lunari, nella sua riduzio-
ne del testo, ha presentato co
me un pedagogo t'edesco. un von 
Knickerboker buffissimo) il fi-
glio di Virginio creduto morto 
nel famigerato sacco di Roma. 
Viene ovviamente scambiato 
per Lelia. di cui si • e saputo 
che circola in vesti maschili. E 
come tale viene messo nella 
stessa stanza di Isabella: alia 
quale non par vero di lettarsi 
su di lui. II resoconto che di 
quell'incontro fa Pasquella ai 
suoi amici servi e una grassa 
pagina realistica. . festosamente 
sanguigna. In breve si scoprc 
che la presunta Lelia non e altri 
che Fabrizio, il figlio dato per 
morto: che Lelia si celavd sotto 
vesti maschili per amor di Flam
minio: e cosl gli amori di- tutti 
giungono al loro oggetto (tran-
ne quelto del vecchio rantacoso 
Gherardo). - . . . . . 
" Costruito come una divertente 
macchina teatrale. che di atto 
in atto si scarica via via fino 
al finale, come un gioco di cui, 
lo abbiamo sottolineato, I servi 
sono i' protagonisti (in una 
concezione che potrebbe essere 
forse sviluppata a confronto con 
altri testi similari — e che qui 
risulta, sui palcoscenico. piu 
intenzionale che realizzata) to 
spettacolo rivela una mano si-
cura di regla senza troppi squi-
Ubri. Gli nubce un poco la im-
preparazione di alcuni qiovani 
attori e il mestiere un po' filo-
drqmmatico di altri (specie i 
due vecchi), che disperdono il 
fresco. e ironico divertimento 
che il regista Tolusso voleva 
realizzare. .- ^ =: • ••"-• •*,.-.:.-• 

Una saporita > e travolgente 
Fasquella e Marisa Fabbri; la 
balia Clemenzia e Adriana In-
nocenti. di una corposa eviden-
za. Egisto Marcucci e Flammi
nio, tipico innamorato della 
commedia cinquecentesca: Nico-
letta Rizzi un agile ' Fabio e 
una innamoratissima Lelia (una 
prova •'••" piuttosto • • convincente 
delta giovanissima attrice). Ru-
tilante nella sua verbosita spac-
cona il soldataccio spagnolo re-
so con vigore da Franco Mez-
zera. I due vecchi..Gherardo e 
Virginio. sono Lino Savorani e 
Giorgio Valletta. .. 

E ora i servi: Mimmo Lo Vec
chio (Spela), Vittorio France-
schi (Crivello, esponente, nella 
categoria del servi. • del - terzo 
sesso: Lunari, nella sua ridu-
zione. ne ha accentuato i tratti, 
parodiandone il tipo); Oreste 
Rizztni (Scatizza): Roberto Pao~ 
letti (Stragualcia). Nel loro in-
sieme rivelano indubbi scom-
pensi, ma reggono abbastanza 
bene alia intenzione della regia. 
Massimo de Vita e il oedante 
tedesco. Citiamo ancora Gil-
franco Baroni e Luciano d'An-
toni. nelle parti di due osti. La 
scena in cui essi si disputano 
i clienti. che sono il pedante. 
fl giovane Fabrizio e il servo 
Stragualcia, appena arrlvati in 
Modena, e una delle piu spas-
sose delta commedia: una gara 
di emulazione gastronomlca che 
offre anche il destro di divertite 
frecciate contro clericali e stra-
nieri. di cui si elencano i ous*i 
di cateaoria e nazionali. Qui 
Vestro di Lunari si * mapoior-
mente sfogato nellinventar bat
tute come quella che ci illustra 
la preferenza del clienti fran-
cesi che - u n a volta andavano 
all'osteria della Liberia, ma og-
gi vanno a quella del Nasone 
parlante». 

Arturo Uzzari 
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'\ L'uomo alia conquistu dello spuzio cosmico: Mi 

.• tema. di grande attualitd, hi questa riqstru epoca 
vhe giustamente' sara ricordata con Vappellativo 
di *spuzlalc». La domanda che ci si e posti ieri 
sera sui secondo caiudc — « Perche andiamo sulla 
Luna?» — nel servizio speciale curato„da Aldo 
Falivcna, risponde al (itiesito piii urgenie che at-
tualmente sia la scienza che I'oplnione pubblica di 
tutto il mondo si pongono. i ' .. " 
•''Gia, perche andiamo sulla Luna? Per molti-

. potrd essere una domanda retorica, eppure U do-
cumentario di Falivena ci ha dimostrato che molta, 

, ' troppa gente nel nostro paese, non sa darvi una 
-,"• risposta. IS che, anzi, si d& spessoe volentieri una 

risposta distorta. imprecisa. • . . ' * •;"<•"- >•''-/•. 
A nostro avvlso la prima parte del documon-

Utrio e statu particolarmente indovinata; quel ca-
larsi in mezzo alia gente, que l le interviste'direttc, 

' quel cercurc la risposta ad uno dei p i " affascinanti 
• problet.ni del nostro tempo; attraverso la menta-• 
' lita' delVuomo della strada, e risultato estremu-

\ mente interessante c, insieme, ci ha dato un quu-
,dro allarmante. Abbiamo visto persone, intcrvi-
state in pieno centra di citta come Roma e Mi-

t; lano, completamente sprovvedute di f route ad .una 
• tematicu del generc: dire che la Luna e una pallu 

di fuoco, o un pianeta, o un pczzo di terra stuccu-
tosi chissd quando; abbiamo scntito esprimcre 
sfiducia e qu« l»nq«i smo Cost' abbiamo scoperto 
— almeno sui video — che troppa gente vive an-

• cora racchiusa in una mentalitd piccina, egoista, 
. lontana dallo - slancio vitale che muovc altri po-

poli verso la conquista di sempre nuove espericn-
,zc, di sempre nuovi mezzi di conoscenza. E' stato 
un -bilancio triste, e amaro.- ^ r . v 

Poi, nella sua seconda'parte,' il documentario' 
( . ci ho mostrato quali sono le reali possibilita nmane 

di arrivure sulla Luna, i perche, i come, i quando 
' di questa avventura che sembra cosi prossima. Sui 
video si sono' avvicendati scienziati e astronaut^ 

. sovjetici e americani, che ci hanno spicqato i loro 
• sforzi passati, i loro prcparativi -per il futuro. Ed 

a questo proposito e doveroso sottolineare Vestre-
• ma precisione con cui'gli autori delta trasmis-
; sione hanno affrontato i problemi, senza faziosita, 

dicendo chiaramentc che per ora sono i sovietici 
iu vantaggio, nella gara alia conquista del cosmo. 

Eppure ci e rimasta la tristezza per I'enorme 
• divario che ci era stato fatto riscontrare, tra not 

x e gli altri, persino sui piano della mentalitd con 
': cui si guarda al futuro. E qui il discorso deve, 

semmai, diventare un altro; quello della nessuna 
serieta con cui i nostri governanti ' hanno finora 

...affrontato — a tutti j livelli, da quello scolastico 
:'.:--a quello della ricerca sperimentale — t problemi 
-.--• del la scie.nza. O, ancor megliq, il discorso devc 

': trusportarsi - sidle . responsabilitd di una classe 
'. dirigente che ha governato il nostro paese per 
: diciott'anni dedicando >. ai problemi della : scuola, 
{••. dell'lstruzione, della cultura una centesima parte 
.. dell'interess'e che dedica — - f a c c i a m o un solo 

. escmpio — alle spese rnilitari. 

vice 
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vedremo 
II jazz di Bud Shank ' 

(secondo, ore 22,15) 
•-' ' II flauto e, per 11 jazz, urio : 
,' strumento ihconsueto; o al
meno lo era, fino a qualche 
anno fa, al pari di molti 
altri che, a sentire i tradi- r 
zionalisti, male si prestava-

; no ad esprimero l'aggressi-
'• vita del jazz. Ma oggi, nella 

famiglia di questa musica, 
•e'e posto per tutti gli stru* 
menti, purche se ne faccia 
l'uso migliore. 
• Bud Shank 6 uno dei flau-

• tisti di - maggior prestigio. • 
• Ma egli non si limita a que- . 
sto strumento: suona anche •• 

, - il clarinetto, il sax contral-
. to, j il tenore e il baritono, 

con quella poliedricita che . 
' e comune a molti jazzisti. 

Esponente della scuola ca-
liforniana, Shank (il eui ve-
ro nome e Clifford Everett, 
37 anni) ha suonato in pa-

: recchie orchestre ed 6 stato 
' alle dipendenze di Barnet 

e di Kenton; ha inciso con 
Rogers. Manne, Kessel e 
Chet Baker, per non citare. 

. che i piu noti. Stasera, sara 
accompagnato dal trio del 
pianista olandese Pirn Ja-
c o b - . . . , . - i . \ •- , : , / « i • • . 

•:.!•<: Torna Govi .̂  
Gilberto Govi interpreta 

stasera sui primo canale, 
. alle 21.05, l'atto unico - di 

Sabatino Lopez « Si riapre », 
' che prosegue le avventure• 

' del signor Giobatta Parodi 
iniziate nel precedente « Si 

' chiudc ». • •?!• v-—.^ . 
Rassegnatosi a rinunciare 

ai suoi propositi dongiovan-
( nesch icon la giovane e bel-

la Lidia, e a godersi il me-
ritato ,riposo dopo tanti anni 

; di laboriosa e lucrosa atti-
: vita, il signor Giobatta si . 

. e appunto ritirato dagli af-
• fari. Ma ecco che, un bel 

giorno, Lidia si presenta al 
suo ex padrone: e necessa-
rio che egli la aiuti a . tro-
vare. un lavoro per il suo 
fidanzato, un fantino disoc-
cupato. E Giobatta, che ol-
tre tutto e un uomo di buon 
cuore, decide cosi, su due 
piedi,, di riaprire la ditta, 
elevando Raffaele. il fanti
no, al ruolo di socio. Si ria
pre, quindi, all'insegna del-

' la « Parodi & C. ».- • 

saiW 
... . : • . i . v - j . 

radio 
NAZIONALE 

• • € • • • • < • • * » a 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova V 
S;xx\\ scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 

19/00 Telegiornale 
19,15 Idibatliii 

Giornale radio: 7. 8. 13. 15. 
• 17. 20. 23; 6.35: Corso di lin- , 

gua tedeisca: 8.20: Il nostro \ 
'. buongiorno; 10.30: La Radio ; -
. per le Scuole; 11.15: U con- -

certo; 12: Gli amici deUe 12; : 
12.15: Arlecchino: 12.55: Cbi 
vuol essere lieto... 13.15: Ca- '. 
riUon; 13.25-14: Italiane di 
oggi; 14,55 Ankara: tncoutro 

• internazionale di calcio Tur. ' 
chia dilettanti-Italia dileU 

'; tanti; 15.45: Musica e diva- -' 
:',- gazioni turietiche: • 16: Pro-
'..gramma per i ragazzi; 16.30: . 
. Musiche preeentate dal S:n- « M - . _ . . , . 

, dacato Nazionale Mueicistl; 20,15 TelegiOmale SpOtl 
. 1 7 . 2 5 Concerto di musica , L 
.; operistica: 18.25* Bellosgiiar-

do: 18.40: Appuntamento coo 
la sirena; 19 10: H settima-
nale dell'agricoitura; 1930: 
Motivi in sio^tra: 19 53: Una ^ 

."" canzone al giorno: 20.20: Ap. * 

f lausi a...: 20.25- Fantasia; 
1.05: Le steUe. Radiodram- • 

"* ma di Jean Pr^vot: 21.15: / 
* Concerto del viollnista Na-
K than Miltftein e del pianista 
:: Walter. Klien. : . -

lncontrl con gli Lnae-
gnant) : i» . *•• 

a) »Natalino»; b) 1 viag-
gi di John GUnther; c) La 
nuova tnvenzlone 

dl lstruzione pupolare par 
adult! analfabeti 

della sera tl> edizione) 

del Teiegtornal* 

20,30 Telegiornale delta sera (2« ediziooe) 
: , t 

21,05 Si riapre 
Un atto di Sabatino ' f 
pez. con Gilberto Govt • 
Fulvia Mammi -• -

22,00 Torneo di ballo da ChlancJano 

22.40 Tony Dallara (juindlci oninutl dl can
zoni 

S E C O N D O •-:&:'••• 
'* Giornale radio: 8,30. 9.30. 

- 10^0. 11.30. 13.30. 14 30. 1530. 
- 16.30. 17.30. 18,30. 19.30, 20.30. 
N 21 JO. 22.30. 23.30; 7^5: Mu-

- siche del mattino; 8.35: Can- -
... ta U Quartetto Cetra: 8.50: * -' 
.; Uno strumento al giorno; 9: , 

Pentagramma itallano; 9.15: - -
Ritmo- - fantasia: 9.35- Gen-

': till aignore...; 10.35: Le nuove -
•- canzoni italiane; II: Buonu-

more in musica; 11.35: Chi fa ... 
• da se...; 11.40: Il oortacan- -

zoni; 12-12.20: Tema in brio: 
"12.20-13: Tra^missioii; rego- -• 

oali: 13: La Signora delle 13 - ? 

• presenta; 14: - Paladint dl 
-Gran Premio*; 14.05: Voci 

' alia ribalta: 14.45: Dischl in . 
' vetrina; 15: Aria dl casa tio-
r. stra: 15.15: Piccolo compJes-

.• so: 15.35: Concerto In m:ni-j-
tura: 16- Rapsodfa: 16.35 

*- Divertimento oer orchestra;. 
' 1 6 50- Panorama ttaliano: 17 

e 35: Nop tutto ma d: tutto: 
-17.45: E... con El*a Merlini:; . 

\ 18.35: Clause Unica: 13 50: 1 
" vo5tri prereriti: 19.50: Mut-i- . 

ca ainfonica: 20.35 Ciak: 21 :<5 , 
Giuoco e fuori eiuoco; 21.45: 
Musica ' nella sera:. 22.10- -
L'angolo del iazz 

'•-.TERZO .--•:•'--
-*• 18.30: L'indicatore econo- ' 

mlco: 18.40: Jean Paul nei * 
' secondo centenano deL'a na

scita: 19- Annib.ile Padova- •'• 
no Andrea Gabrieli; 19.15: • -
La Ra«$egna; 19.30 Conc»rto .. 
di ogni sera* Johanna* Bra
hms. Alfredo Ca.-e.!a: 20SO -
Rivista delle riviere: 2040 
Andi* Gretry Lulg* Cheru-; • 
bini: 21: II Giornale del Ter-

. zo: 21.20: Il segno vivente: 
21.30: Felix MendeU>f«nhn> 

' Bartholdy: 21.15: n Mezzo-' 
giorno d'ltalia e la cultura 

. euro pea: 22.45: La musica. 
oggi - . . , • • 

22,55 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

21,15 Wallenslein 

delta notte 

canale 
e segnale orarlo 

di F. Schiller (3> parte) 

22,15 Jazz in Europa « Bud Shank con II coi 
pleseo di Pirn Jacob • 

22.50 Sport cronaca ngiatrata dl on 
awenimento 

II complesso di Pirn Jacob che suona sta
sera in « Jazz in Europa » (secondo cana-
'e, ore 22,15) con Bud Shank , 
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