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LANAZIOI\E INTERVISTA CON L'AUTORE PAOLINI

E, IL REGISTA F'AMBRINII

<Invicta> DornsticaalT

TrKa n#tÉee1 ffiH c(ffiHHE€
Sabato prossimo in scena con il vernacolo la compagluÍ

mtrzo 1990

Servizio di
i
Nuovo aPPuntamento Per  g l i
amant i  de l teat ro  in  vernacolo :
sabato 17 marzo e domenica
1B  a lTea t ro  de l  G ig l i o ,  i l  g ruP -
po teat ra le  Inv ic ta  Presentera
.Kaout te '  commedia in  due
at t i  b i  Giacomo Paol in i '  Per  la
reo ia  d i  Cata ldo Fambr in i .
Ch' iediamo al regista di rac-
contarc i  la  s tor ia  de l la  comPa-
on ia .
ITut to  cominc iò  da un gruPpo
f i lodrammat ico d i  s tudent i ,  t ra
cui i t  sottoscri t to, nel 1948: al-
lora recitavamo un rePertorio
propr iamente drammat ico '
bue recite al giorno: i l  Pome-
r ioo io .  doPo i  vesPr i ,  ragg iun-
oàùamo.  con I 'aus i l io  d i  b ic i -
étette e barrocci,  le frazioni in
co l l ina,  Chia t r i ,  Stabbiano '
San Macario.. .  la sera scende-
vamo a val le, Guamo, Ponte-
tetto. .Montuolo.. .ho Pianto,
dunque è be l lo" ,  i  gust i .de- . ! lq
oente erano un Po' così. Poi
ie l l 'epoca de l  boom te lev is ivo
abbiamo fatto i l  Varieta e a
par t i re  da l  1973 c i  s iamo or ien-
ia t i  su l  rePer tor io  br i l lante" .
Una s tor ia  quarantennale  dun-
que,  i l  cu i  Fambr in i  è  a  tu t t 'og-
o i  fede le  tes t imone.
É i lVernacolo? Fambr in i  cont i -
nua: .Da piccolo, a Santa Ma-
r ia  a  Col le ,  dove sono nato e
vissuto. sentivo Parlare i  vec-
chi:  i l  vernacolo di Lucca fora,
con le  sue in f less ion i ,  le  sue
storie.. .  tra le altre la storia de
i ' l l  Gampanaro" che da temPo

avevo vogl ia di mettere in sce-
na.  V in te ìe  pr ime t i tubanze mi
decisi e cosi è nata la nostra
pr ima commedia in  vernacolo ,
che ha debuttato nel 1987'.
Le due commedie success ive,
" l l  Conte Pot t i "  det  1988 e "La
Streoona"  de l  1989 sono inve-
ce à i  Giacomo Paol in i ,  g ia
scri t tore di racconti  in l ingua
Der  var i  quot id ian i .  Cominc iò  a
Scr ivere in  Vernacolo  ne l  '71

su sol lecitazione del Professor
Lera che lo  inv i tÒ a l  Premio d i

ooes ia  d ia le t ta le  Custer  De
i ' lob i l i ,  a  Coreg l ia ,  dove Paol i -
n i  s i  è  anche aggiud icato  un
pr imo posto.  Fu Fambr in i  a
àontattàrlo Per una col labora-
z ione,  e  da a l lora ,  c i  t iene a
sot to l inear lo ,  non lo  mol la .
Paol in i ,  c i  Par l i  de l le  sue com-
medie.
.Nel le  pr ime due ho cercato d i
test imoniare, assieme al ver-
nacolo ,  us i  e  costumi  de l la
oente de l le  nost re  campagne'
éosì come I 'ho conosciuta da

bambino, nel mio Paese Far-
neta. In "KaPutte!" c'è anche
un r isvolto autobiografico: la
commedia s i  svo lge in  casa
del  mugnaio,  che era Per  I 'aP-
punto i l  mestiere di mio Padre.
S iamo ne l  1944:  mai  i l  nost ro
terr i tor io era stato calPestato
da tanta gente diversa. Ho cer-
cato di raPPresentare, sia Pu-
re in forma sintet ica ed emble-
matica, questa comPosita
realta. Otto Personaggi, di cui
tre lucchesi veraci,  due sfol la-
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La compagnia <lnvicla'r in r<Kaputterr

t e  l i vo rnes i '  due  so tda t i  t ede -

sch i  ed  uno  amer i cano  (d i  o r i -

o ine  caPannorese)  che  ba t t i -

É "ccano  t ra  l o ro  i n  una  spec le

d i  o ì c c o l a  B a b e l e '  C ' è  u n  c o n -

t ras to  r i ce rca to  t ra  i l  ve rnaco-

i "  é 'ór i  à i t r i  io iorni '  Parecchio
movi -mento,  co lP i  d i  scena '  un
po '  d i  bat t icuore d isousPance '
bér t lno un tocco d i  macambro '
É" ' ià ' - "óór ìà-  o i  scoPr i re .  e l i
souarc i  A i  commedia '  ta lora

iùmorismo anche grotte.sco
.  che,  a  ben guardare '  cost t lu l -

; ;è ' t t t t ra  làcc ia  de l  dramma
de l l a  v i t a " .
"Éer  i l  fu turo -  agg iunge -

ho- in  mente una 
-Commedia

aàuientata  in  Parad iso '  con

i l i;oi ;tnti, anse.li, Yl9i":;
de Inquis i tore  e  luccnest  a l

o i ud i z i o  f  i na le " .
Ér tOr in i ,  i l  vost ro  teat ro ' , tn
una Daro la .
-Ún iesoto sPiccatamente Po-
oó lare.  in  cu i  r icerch iamo una
; ; i ; ; ; i ;  ìÀmeoesimazione a l'dEi-t '" iàsgio. 

Consci dei l imit i
iel  teató-amatoriale: i  mono-
tooni Per esemPio sono Perl-
t i i , l iG Jósteàere, e sl i  evi-

t iamo' .

Le scene del lo sPettacolo sono
iJ"ii.t"iJ dal la'comPae ry3' E
or i  in te iPret i  saranno:  P iero
3;";; i .  Ér*cesca Bonino' si-

monlt i"  Bianchi, Angelo..Men-
chet t i .  Samuele Tognaret l t '  n r -
naldo JacoPett i ,  Antonietta ue
é"nàoìótis, '  Claudia Fambrini '
Àit iéi"nt" di scena Maria Ro-
sà-  Éaot in i .  Trucco:  V iv iana
Lenzini.  Musiche: El io Landuc-
c i .

Lucca



LAI\TAZIOI\TE .son@
MESSA IN SCENA DALLA COMPAGNIA <I}|VICTA'II

,,KaÉuttel,r: tra vernacolo e gy.grr,a
Nuova commedia di Giàcomo Paolini. A marzo ii debutto
Nuova cornmedia in  ve lnacolo

lucches€ d i  Giacomo Paol in t .

l 'autore de . l r  Conte Pot t i '  e
-La Sl regona. .  S ' in t i to la  'Ka-

gut te! .  ed è ambienlata a l  tem-

p o  d e l l ' u l t i m a  g u e r r a .  n e l l a

nostra campa9na.
A n c h e  q u e s t ' c p e r a '  c o m e  l e

d u e  g r e c e ó e n t t .  s a r à  r n e s s a  I n

s c e n a  d a l  g r u p p o  t e a t r a l e  l n -

v ic ta.  e  le  grove Sono gta a
'  

b u o n  P u n t o ,  t a n t o  c h e  i l d e b u ( Î -

to  u l l ic ia le  è 0revrsto Per  l l

oross imo mar i 'c .

Siamo'ancai i  a  t rovare l 'auto-
'  

r€  € g l i  ar lor r  ne l  teat r rno d i  S.

M a r i a  a  C o l t e .  A l  P a o i i n i  a r

b iamo chiesto .d í  Par larct  o t

qu6sto lavolo.
.E '  mol to d iverso dai  Prece '

dent i  -  c i  ha det to -  mi  sem-

bra che aòbia un resPiro assai

p i ù  a m o r o .  e  s e c i  s l  r t l e r r s c e  a i

geGonaggl  che lo  PoPolano'
addi f l t tura in ternaztonala-

C o i n v o l g e  a l t r a  g e n t e  o l t r e  a

quel la  luca:ess.  In fat t i  ho ab-

bandonato la  vecchia cor te.  la

sta l la .  i  lavor t  de i  camPi.  9 l i  us i

€ cos(umi  o i  una vol ta :  6  Per l i '
no i l  vernacolo lucchese è qui

par la to da aopena la  metà dei

personaggt .  Ho voluto r lsgec-

chiare la  real ta  d i  quel  temPo.

l l  1944, quando una .fauna'
cosmopoli ta aveva lnvaso i l
noslro lerrt torio. C'erano au'
s tnac i ,  po laccnt .  ing les i .  b ras i l
l ianr,:ma soprattutto tedescnl;
amelcani s.. .  slot lat l  l ivorno'
sr. É nel la comm€dia. a raÈ
presentarl i ,  ho pcr l 'appunto
in l r la lo  due so lda t i  german ic i .
un mrl i tare statunttonse € due
gooolane labroniche. che lan-
no da contraltar€ el Personag-
gr lucchest,.
A l  reg ts ta  Cata ldo  Fambr in t
chred iamo d i  i l l uminarc t  un
po su l la  t rama.  ma lo  Yed iamo
pnma sorridere ( '  Pol eslulre.
e cr spiega subito i l  gerchè.
.Ouesta commedia Ò basata
tuna sul la .SusDenseD, a ac'
cennar€ prematulament6 a
qualcho motivo PuÒ comPro-
menere I 'esrto del fattore sor-
presa che in questi  casí è dÈ
terminnte. A questo ingredien'
te  agg iung i  que l lo  ancor  Pru
9rccante del la comicita nel le
varie lorme, gronesca. ironl '
ca. forsesca. e hai in mano la
ricena di KaPutte! Ouindi Per

: ora contentatevi di quel la. i l

,  pratto vero e Propno lo gustÈ'
rete la sera def debutlo. Posso
aggiungere chs c'A rnolto mo-

v t m e n t o .  c o n l l n u l  c o l p l  e  c o n '

t raccolp i ,  insomrna tanto tea '

t ro  e Poca le t leratura '

L ' a t t r i c e  S i m o n e t t a  E i a n c n t .

c h e  c o n  F r a n c e s c a  E o n r n o .

A n t o n t s t l a  0 e  B e n e d r c i i s  e

C l a u o i a  F a m S r t n t  r a P P r e s e n : a

l ' e l e m e n f o  f e m m t n l l e .  h a  a t '

p e n a  r e c r t a i o  u n a  b a t t u t a  c î e

c o n l e r m a  l e  o a r o l e  d e l  r e g r s Î a '

. O u a t c h e  v o l t a  i l  P r o b l e m a  e

di  non farct  cornvolgere emol l -

v a m e n t e - c l  d i c e  -  6  r e s t a r e

s e m p r e  b e n  c a t a i a  n e l l a  n a -

st ra Par te.  A r ldere deve esse '

r e  r l  p u b b l i c o  e  n o n  n o l ' . '

. O u e s t o  e  i a 9 a l i s s i a m o  -  i n -

t 6 r v i e n s  S a m u e l e  f o g n a r e t l i .

u n o  d e i  q u a t t r o  u o m i n t  d e l c a s t

(g l í  a l t r r  sono:  Piero Sever t .

Arnaldo lacoPet t i  e  Angelo

Menchet t i ) .  -  Ma sa Pet  te  r l

problema è d i  lar  f  a t ica a con '

t ro l lar t i ,  9e.  me è asstmt lare

q u e l l ' o s t i c o  l i n g u a g g i o '  q u e l l a

specre d i  teoesco che c levo

m a S t t C a r e . . . '
S i ,  percnè 1t"  us7n3gslg luc '

chese.  tedesco macchefonrco.

amerrcano d i  Sacramento Ca-

l i forn ia e Par lata l ivornese.

gar  d 'essef  Propr lo  caPl tan rn

una p iccnla icr re d i  Eabele.

lL G.i r
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I.II{A COMMEDIA IbI \TERNACO LO LUCCT{ESE

A tea t ro  s i  d ice  .kaput te ' .  l l

g ruppo lnv ic ta  Presen la  cue '
s ta  sera  a l le  2 ' t .15  e  ocrnan i
sera al la stessa ora al teatro

de l  G ig l io  una commec l la  tn

due att i  in vernacolo lucche-

se  d i  G iaccmo Pao l in i .  l l  t i to -

lo  de l l ' ooera  è  kaout le l .
l l  te rzo  lavoro  d i  Pao l in i '  do-

oo  
' l l  

con te  Pon i '  e  
'La  

St re -
gcna ' .  è  amoien ta to  a l  temPo
de l l 'u l t ima guer ra  quanoo

ouesta  paro la  s in ts i ra

echeggiava anche qui a Luc-

ca  -  come r icorda  in  una s im-
patica introduzione al l 'oPera

Gino ar r igh i  -  ins ieme a t

bombardamenti.
I  due att i  sono rappresentati
con la regia di Cataldo Fam-

brini.  Assistente clt  scena

fúar ia  Rosa Pao l in i .  t rucco  d i

V iv iana Lenz in i '  mus iche d i

El io Landucci e scene del '

l 'A.T. lnvicta.
Ecco gl i  interPreti :  TisÎa. i l

mugnaro. Piero Severi.  Gina.

suamoglie. Francesca Boni '

no. Rlta, la loro f igl ia. Simo-

net ta  E ianch i .  John.  so lda to
amer icano.  Ange lo  Mencnet -
t i .  Hans .  so lda to  teCesco.  Sa-
muete  Tognare l l i .  sergente
tedesco. Arnaldo Jacopett i '
A r temia ,  s lo l la ta  l i vornese '
Anton iena De BeneCic t i s .
C e l i d e .  s u a  f i g l i a  C t a u d i a
Fambr in i .
Secondo Gino  Ar r igh i '  ' L 'au-

to re  ha  saputo  ins rnuars i  in
ques t i  squarc i .  cog l iendo i

punt i  debo l i ,  i l  l a to  r i s ib i le  d i

event i .  v icende.  menta l i t  .

venuti  a contano. non r ichie-

st i .  con la Paci l ica gente del-

la nostra campagna' un oc-

chio indiscreto nel rgtrobot-

tega delta guerra che non è

fana soltanto e Per fortuna.

d i  banag l ie .  t raged ie .  e ro i -

smi ,  ma anche d i  P icco l i  ac -

cad iment i  sen t imenta l i .  bu f i
furbeschi. gagl iof i i  di  tuni i

o io rnr .  E  lo  ha  lano con anna-

É i ron ia .  co lo r i ta  da l le

esoressioni Pinoresche d€l

vernacolo e di un i tal iano"'-

maccnerontco' '  . ;

r$ffie
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IÀDI

AppHaúEsil aH GtEHto
peff ((Kapq,.Et&eHn
Servizio di
Giovanna Gian i  Lupor in i

.Kaputtel. '  owero tutto puÒ
accedere ,  ne l la  v i ta  e  ne l la
commedia  in  vernaco lo  luc -
chese d i  G iacomo Pao l in i .
presentata al Teatro del Gi-
g l io  da l  Gruppo Teat ra le  In -
victa. per la regia di Cataldo
Fambr in i .
S iamo in  tempo d i  guer ra  e
in casa di îsta i l  mugnaíoi
p iove  da l  c ie lo  un  amer ica-
no ,  o r iundo capannorese,  un
tedesco cade in catalessi et i-
l i ca .  un  a l t ro  s i  innammora
del suddetto americano (op-
portunamente travesti to da
fanc iu l la  per  sa lvarg l i  la  pe l -
le ) ,  due famel iche  l i vornes i
fanno man bassa del le scor-
te  a l imentar i ,  e  ne l la  vecch ia
cassapanca clel nonno A un
gran v ia  va i ,  perché ch iun-
que ci sia da nascondere f i-
n isce  l i  den t ro .
T is ta ,  sua  f ig l ia  e  sua mog l ie
si barcamenano in questo
g ioco  a  r imp ia t t ino  con la
morte, senza perclere nerF
meno un grammo de l  lo ro
sp i r i tacc io :  p iù  les te ,  audac i
e  a  lo ro  modo pers ino  f lem-
mat iche  le  due donne.  p iu  d i -
Sor ien ta to  ma c iò  nonostan te
àssa i  agguer i to  i l  povero  in -
la r ina to  mugna io ,  che  s i  sve
ga tuonando acc ident i  con
que l  f i l  d i  voce sopravv issu io
a l la  paura .
l l  canovaccio farsesco di
Pao l in í .  come g ia  le  an t iche

Mercoledì 21
i

, i
marzo 19901

PAOLINI

sceneggiate del la t radiz ione
popolare,  at t inge isuoi  ef fet t i
dal contrasto con le piu uni-
versali ed elementari cafa-
mita:  la fame, la guerra.  la
morte.  E una lot ta per la se
prawivenza che aguzza I' in-
gegno, r iuscendo a spuntar j
la nel le s i tuaaoni  p i i r  d i f f ic i l i . l
Orammatiche o ridicole, a'
seconda del  punto di  v is ta da
cui sono mess€ a fuoco. Co-
me se gl i  s tessi  pomeriggi .
nel loro atavico e concreto
senso del la v i ta.  t rovassero
al la f ine i l  segreto per uno
spigl iato esorc ismo contro la
loro paure e dísgrazie.
Particolarmenta Efficace la
resa del nostro vernacolo.
medium naturale di questo

sgirito popolaresco. I tede-
sci' l i  parlavano invece un di-
vertente ibrido italo-teutoni-
cc, mentrs timarrebb€ forse
da connotare un po'  dí  p iù
l ' in l lessíone del le due l ivor-
nesi .
Buona I ' immedesimaziona
di tutti gll attori nei rispettivi
personaggi: i l mugnaio. Pie-
ro Severi, sua moglíe, Fran-
cesca Bonino,  sua f ig l ia.  Si-
monetta Bianchi. l 'america-
no capannorese Angelo
Menchetti, i l soldato e il ser-
gente tedesco. Samuele To-
gnarell i e Arnaldo Jacopetli,
la sfollala l ivornese e sua fi-
glia, Antonietta Oe Benedic-
tis e Claudia Fambrini.
La regia metla a fuoco ivari
caraneri ed il crescendo di
difl icolta con innegabile hu-
moc s€mmai ci sarebbero
da sveltire alcuni punti. ma-.
gari con. opportuni tagli o
maggiora animazione, per
sottolineara la precipitosa
vertigine. il grottesco e accÈ
lerato ingarbigliarsi della si-
tuazione.
l l  pubbl ico,  che colmava i l
teatro. era festante e diverti-
to. 0a ricordare il contributo
di tutta la compagine alla
realízzazione della scena e
ooi I 'assistente di scena lla-
ria Flosa Paolini. i l truccc di
Viv iana Lenzin i .  e El io Lan-
Cuc:i per la musica.
L3 serata era a beneficio del-
la CrocE Rossa ltaliana-

îfiR€^/o Jlslqo

GR-{NDE successo ha ri-
scosso al te:tro del Gieiio
i 'ri lÉa commedia in veàa-
colo luccnese di  Giacomo
Proiini (KsPutle)t, messa in
scena dalla 

'compag4ia 
Invi-

c:a. Il debutto ha nlevato un
lavoro soiidrmente costruito.
qlsnto mai. bnllante. ncco di
spunti comici con nsvolti fra
là tarsa c i l grottesco, con un
oizzco di hu-mor nero e certa
àose di susp€nce. Tutto que-
sro accolto favorevolmente
d.rsii so€ttatori che in sala
avàr'anó I'esaurito. Ben reso il
particolare .intensissimo mo-
men(o stonco. anche sc tn
chiave caricaturale ed emble-
mrtice. ouel periodo irnPcti-
bile del 194{. Qualcuno con i
ce,c*eil i grigt. ail ' improwiso.
mrnaccloso aDpanre sul pal-
coscenico deilè 'divise tède-

ryhe,.i snto arnnagiiato dai
ncorclr. e quasl senza accor-
gersene ha visto il.suo sorriso
tramutarst ln quStcne lurtlvS
lacnrna. Si tratia di un teatro
poooiare. daile esDresslont
schlÈrte e colonte. ben sotto'
l inerte da un linguaegio ver-
nf,colo ncercSto c quanto m3l
eiTicace. Il diaiogo scryPre
s€rT3tO e mat pfollsso. la[to
di bettute brerì e dense. he
tenuto awinto dr cima a fon-
do il pubblico che non si e an-
nolato neDDure D€f un lstante
e ha soticil ineaio con molti
aoolausi la fadca deeli attori-
tàbunndo a loro. rlfautore e
al regista un vero trionfo.
Puntuile e a tratu irresistibi-

le Piero Scveri come mugnaio
Tisn. alle Drese coo tociest-
sderati visitaton. Inoegnetis-
i imi  ed impare: :cdi i i  net la
oerte Cella moeilJ. Fra:' lcesca
Bonino che gií conoscevamo
come attnce ass3l DGtva.
Esoressiva al mer;st::to e l ' iva-
ce'  Sirnonetta Biancni  caiate
nel ruoio deila tigiia Rita.
mentre Angelo \leicnetit ha
sapu(o colorrre con gustose
pennellate il personaggo un
PO- (SUt genens)) ol Jonn sen-
za mar esaserare rn facili et"
fctti, cui 

-pcraltro 
manslva

una maqgrore c3rSttenza'
z ione'aó-er icane' .  lv lauaie
come conveniva alla orco-
stanza Samuele Tognarcili e

'Kaputte' 
41 piglio

successo dell'hrvrcta



Ia conuradis debutta sabao (replica domenica)

<Kaputte!)) alGiglio
In sceia con la compasrrú Invicta

Trpne úO '''tt. 3 90

SABATO al le ore 21.15 al
teatro del Gigiio avrà luogo
la orima raDDresentaztone ul-
ficíale de!la'iommedia in ver-
nacolo lucchesc di Giacomo
Paolini 'Kaputte!'. che andrà
in rcpiica òomenica, scmpre
al le ore 21.15.  Lo soet tacolo
è interoretato dal gnippo tea-
trale fnvicta oer Ia ièsia ai
Cataldo Fambrini. L'i icr.so
andrà a bcncficio del comita-
to orovinciale della Croce
Rosù: I'ineresso è' diecimila
lire. La pievendita dei bi-
glierti sari fatta sabato pres-
ío il boueehino del teatro.

Scrive ìl professor Gino
Arriehi nel pìechevole sam-
patd per I'oiralione: <Dopo'ir 

Conte Potti ' e 'La Strego-
na'. due commedie che mi di-
verti iono molto. Dresento vo-
lcntieri ouesto teào lavoro di
Paol in i . ' 'Kaoutte! ' .  ambien-
teto al teàoo dell 'uluma
guqrra, quandó quesa parola
srntslra echeggJava :ulcne oa

i non è fatta soltanto e p'er for-
'. tuna. di battaglie, tiagedie.'erorsmi, 

ma anche di pìccoli
accadimenti - senttmentait,
butli. furbeschi, gagiiofli -
di tutti i eiorni.

<E lo-ha fatto con innata
ironia. colorita dalle esPres-

r sioni oittoresche del vernaco'
I to e di un italiano..' macche-
, ronico. con una comicirà che

si cstrinseca sia nclla forma
grottesca.che in quella di far-

'ú. come bcn si addice al tea-
tro popolare. Perché apPunto
di teatrO Dopolare sr tralta. e
il rerminè 

-'popolare' 
l-rygt

dallo smtnurrlo lo qualutql
oosrtivamente, volcndb signi-
Iicarc quella .[ory".. dove c'è

nuarsi in ouesti souarci. co'
eliencio i pirnti debb[, il lato
Ésibiie dì eventi, vicende,
.menaiità. venuti a conlatto,'nos 

richiesti, con la pacifica
sente dclla nostra caràoaena.
Un ccchio inciiscreto irei- re-
uobcltega delle guerra, cbe

rnol'.o teetro e poca 'lettera-

tur l .' : (Testro oopolare e lucche-
sc. che il P'aolini ha il mento
di aver fatto rinascerc uella
sua forma più autenttcq' Pe.r-

. ché celi nòn solo scnve ln
't,lccu*c' j cosa chc Può
fani semPliccmente tradu-
ccndo una qualstast comme-
dia - ma sopratrutto 

'Pensa'

in ' lucchese' . 'E lucchese noo
è- sólnnto il l inguaggio che
costituisce aPPena. uno stnr-
l-JÀio aetl'eiiressione' bcnsi
il contenuto e I'esPresslone
stcssa.

<E il Paolini non manovla
dall'alto suoi Pcrsonagg @'

-me si trattassc di manonettc'

ma li pr:n.i3 per mano come
8ent3 \ a:3. come xrjllcl, cl vl-
ve tn rn3Eo. 3 uno ol loro.

<Due mriitari ledeschi, un
soldato americeno lìgiio di
cmierati qeoennoresi. e due
sfollate livórnesi. fanno da
contraltare ai perso.nagg lug-
chesr. e la casa oet mugnalo
divente Io spccchio che Éflet-
te in oiccolo. e pur deiorman-
dola ìu senso igricaturale. Ia
complcssa realtà di quel tem'
DO.' 

<Panicolare assai curioso:
agli otto. [rersonaggl .in carne
ed oss: ciella commedia. se ue
aggiunee.un nono. che pul cs-
scnclo cll legno la la oa paoro-
ne)).

I *tpl Garelc hd* 
- .

nbi. insieme alle cannonàte.
Erano momenti <irammatici
ma. come talvolta succede,
nel dramma ci sono souarci
di commedia che c con'natu- 

'

rata all'uomo e gli rencievano
la !1[a meno oDDressrva- '

<L'autore hi saputo insi-
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Berttor{edvto Verncícolo
Al debutto Ia nuova cosunedia di Giacomo paolini

Quesia s€n, allc orc 21,15,
al rcero dd Giglio avrà luogo
il dcbuto della nuova com-
meCia in verucolo lucchese
di Giacomo Pao[ni, 'IQ\PIJT-

TE', che sarà interpreau dag:li
arori ddla compagnia invioa
di S.Maria a Colle direui da
Gtaldo Faxnbrini. Viva è I'ar-
tssa pcr questo terzo lavoro
dcil'autore Ce 'lr Conrc Poui"
e Ia 'Stre3ona', 

e per dare
modo a nru.i di vededo, lo
spet tacoio sarà.  repl icato
domenica 18 marzo sempre
dle ore 21,15. L'inr-sso andrà
a bcnefido dclla Goce Rorsa
Italiana di Lucca. Ingrcsso
unico lire diecjmila. la prc-
vendjn dci bigiieu,i sarà efler-
Drat:t presso il boaegirino del
teatro nella giomaa di oggr.

Com: si arguisce anche
d"l drolo, I'o3ea è ambienra-
u ciurane ii periodo deil'oc-
o:oadone ,€desca, e precjsa'
menle ne! 1944, quando al
g r ido , ' kagu i t ' ,  sc reg6 iava
ancil.3 cia ;:ci a minacciare
rovinc, Il r:sro teritorio era
imeso da 6ena la più nria
con indosso le più diverse
divise- Aj sc:i:d si aE;un3e-
vano gii sfciirj, spcelmcnre
Iivomcsi, il c.:i problena prin-
À a r l a  a e  r . r a l l n  / i  ^ ' M ' - - ;
v  9 È v  u .  s  q  J v . . v  I  9 r  w u r  d . J l

la' pagnolu quoridiane. \la
a n r h a  i n  a . o i  m n m a n r i  r l a m
s . . 9 . u  u r  v r v .  r r r v r t l g . l q  u d t l t -

rnadci, non mancatr'eno squaf-
ci di commg.ri4 dle fa pane
dell'uomo, dove I'autore ha
saputo irsinuarsi alla scoper-
ta del laro umorisrico, ironíco
e Itouesco nescaÍo dietro'la
fac/,'î2. della grierra-

I due aui si srolgono in un
paese vicino a h:cca, nella
c"sa dei ,\fugn:.io che divente
un po' Io speccìrio dre rifleue,
in piccolo, Ia reahà cii guel
Is':rpo specJale e inipedbiie-

L'abinzione è inrzsa da
tedescjri, americani, popola-
ne hbroniche cire v;,nno e
veîgono corne fossero pa-
drcni e coinvoigono nei loro
p rcb lemi  l a  fam ig l i a  de l
m,':tnaio. Si ceano sin:azior':i
di ichiena ccnica. cii "su-
spcrlsc" e C umoùmo anchc
un po'ncro.  Dal  loro Cir iog:-
rc 'suj gcnens", fn vcnecolo
lucc,csc, tedesco n:ecchero-

Ttrttí gueltt di "Ikputtel"
nico, emericano di Sacramen-
ro Caiifomia e pariara livorne-
se, nasce una specie di picco-
la Babele guanto mai spass+
sa- E4uivoci e colpi di scena si
slrsscguono nelia buona tn-
dizjone della commedia po-
polare- Olrre agli ouo perso
mggl in ceme ed.6sa, s€ ne
aggiunge un norìo che, pur
essendo di le6no, lz fz dz
u 4 q u r l é .

Quesri gli anori: Piero
Sevc:i ,  Francescr Bonino,
Simoneua Bian::i, Samueie
Tog::reli, rLrn:iCo lacopei,
,\n6eio ì'íenc':e{ Anronieua
De BeneCicris, C:udia Fam-
h . , F .

.\r<s:cnrc C se:'la ìUarie
Rcsa Paoiini.

Ti.;cco: Viyiana l€nzini.
\ . _ , r i è .  l  -  i  l F r r - .

' . " . c i - L n .  f ì : ; ^  Ì . ^ / ' r ^ ^ ;
s . v  B a r U U W .
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Successo aL Giglio per. "Kaptttte!"
Con gi i  americani biso-

gn3 SCI'npfc conlronlarst'óe.e 
o maie: se i  bortcghi-

ni cinernatografici ci sc-
qnalano i i  ciamoroso suc-
écsso di "Nato i l  4 iugi io"
cnncsima sagr sui Victnam
come Pccc3 lo  o r i g i na l c
madc in U.S.A. c'è cniPcnse
di iarc i  conti  e sopr3ltulto
qualche al lcgra r isata su
i io  chc successc ca i le
nosre parl i  nei ccrso i : l -
I 'u i t ima guerra .  . .

Annunciato già da tenn-

DO COme un probabiie suc-
tcsso, è anciato in scc:ia
sabato c ciomenica scra ai

G ig l i o 'KaPuLLe ! "  conxmc-

dia in due att i  in vemaco-
lo lucchcsc dci noto cd aP-
pre77?to G iacomo Paol in:.
Un oubblico ds "iuLlo es3u-
ritoi' ha fatro cia cornicc
al lc battute dcgl i  otto si; l -
Daî. ici  intcrprct i  in u;r ci l ; : ' :
i cs toso c  

-a l lcgro 
in 's i : i - -

ranio subìto con gi i  et ic;;
un ' fce l ing '  C i  s icuro i r ' -

Dal lo .  Sarcbbc ing iusco t : :

cjcl lc classi i ichc;n uiì  8ru3-
po ci lc l i ía sop: '3ltuLio a c:-
vcnirsi,  ma cl scnDra 8lu-
sro mcnzionare ra gi i  ai tr i
Piero Scveri (Tisn, il ìtlu-
gnaio) c Angeio l ' lencnc:-
r i  (onn soldato. arncrica-
no-c3p3nnorese) ln evr-

denza ra gli alri.
Comolimenti a tulLi scn-

zi,  cluobio, ed al l 'autore
c:-le eltÍaverso una trama
convinccnte riesce a Porta-
rc i l  pubblico nel Pieno di
a.usîi i  anni, in una reelÈ
cruc:lc e drammaLicamen-
ic vissut3, i l  tutto con un3
. - ' : - ' :  r i < r r t

,\.ugl-rri a rutti i comPo-
ncn:i  ciei Grupoo Teatrale
:r'";c:e cire sponscriz:-at\
c: i  nosuo giornaie Portc-
í3îno in giro questo Picco-
lo bozzerro di vira di cin-
^ . . ^  ^ r , ^ ^ - i  f a
q U . 1 l . L  4 l l I l r  1 4 .

Francesco Bittdi


