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fi tornato Nella sua cqsa di Montelupo Fiorentino 

al teatro 1 E'mortO Carlo Buth 
fu <la voce* 

t • 
' i , 

degli anni'30 
Una lunga serie di successi - Aiufo 
i compositori a lanciare la canzone 
« all'italiana » - II «finalino » era 

la sua arma segrefa 

NEW YORK — Anche Kirk Douglas e tornato al teatro. Ne man-
cava da 17 anni. Per il rientro ha scelto una commedia dal titolo, 
abbastanza eccentrico, « Uno che void sopra il nido del cuculo ». 
Nella telefoto I'attore riceve le congratulazioni della moglie 
Anne dopo il successo della « prima » «, 

le p r i m e 

•far 

I* 

Musica 
Schneiderhan-

Seeman 
alPAula Magna 
Mozart, Beethoven, Schubert 

e Brahms nel concerto di Wolf. 
gang Schneiderhan (pianoforte) 
e Carl Seeman (violino); ea* 
bato prdoeimo nel recital di 
Maurizio PoLhni ancora Mozart, 
Beethoven e Schubert . Grandis-
simi ed amatissimi autori : ma 
il mondo musicale si ferma ad 
essi? I nos tn tempi non offroiio 
nulla che interessi questi illu-
s t n mterpreti? 
Schneiderhan e Seeman, l 'u-
no Viennese, i l secondo di Bre-
nia, sono un duo assai noto: ee 
non bastaseero i concert!, d'al-
t r a parte r a n . da essi dati in 
Italia a dar loro un certo iusso. 
esiste una assai fitta messe di 
buone incisiom. Meglio averli 
di fronte in c a m e ed ossa con 
i loro strumenti , pittosto. che 
trovarsi soli davanti ad un s i -
radifichi. ma le esecuzioni delle 
eonate K. 376, in fa maggiore 
d i Wolfgang A. Mozart (1756-
1791) e in la minore, op. 23 di 
Ludwig van Beethoven (1770-
1827) n o n eguagliavano altre 
che abbiamo ascoltato trnmite 
registrazioni. Massimamente la 
seconda e riecheggiata con una 
voce non sua. effetto di una 
non equa forzatura sonora che 
irrobustiva i t rat t i di una com. 
posizione, i cm autentici hnea-
ment i sono delicati, sereni e 
non profondi Piti felice la se
conda parte del recital che com-
prendeva la Sonatina op, 137, 
n. 3 in sol mln di Franz Schu
be r t (1797-1828) e la Sonata 
op. 108, in re min. di Johannes 
Brahms (1833-1897). La prima s: 
e dipanata con ritmo vivace e 
garbatissime coloriture: deila 
seconda sono stati messi effi-
cacemente in rihevo i momenti 
vaghi e sognanti. le modeet^ei 
me e sorprendenti t rame. 

Concerto con gran pubblico 
e sonori applausi. 

vice 
Cinema 

L'avamposto 
distrutto 

Siamo in Manciuria. t ra il 
•40 • 11 Ml: u n capitano giap-
ponese fresco di accadamia. 
burbero e autoritario nei modi, 
m a mtimamente pavido e i r re 
s o l u t e viene inviato a dir ige-
r e una posizione avanzata. sui 
conflni dell"Oriente sovietico. 
Vi trova uno stato di cose non 

* t roppo confacente alle asprc 
regole della disciplina impe
rial*: sotto la gu:da d'un t e 
nen t e d 'animo pacifico. i sol-
dati fraternizzano con la po-
polazione cinese; qualcuno pro-
getta il matrimonio, altri si 
sono convertiti alia fede c r i -
stiana, che domina nel vicino 
villaggio per I 'mdusso d'un 
t imano prete inglese. II capi-

' tano tenta di ristabilire un cli-
m a di dtirezza e di fanatismo. 
sebbene egli stesso com i nei a 
dubi tare di eerie leggi 

II dramma esplode quando. 
sollecitaio da un colonnello 
part lcolarmente a w e n t u r o s o , 

" lo stato maggiore della zona 
" decide di provocare un con-
flitto a fuoco sulla linea d: de-
marcaz:one Pe r salvare tin 
bambino, il tenente r i tarda 
l 'esecuzione degli ordmi rice-
vuti , e viene deferito alia cor-
te marziale, nonostante i buo-
ni ufnei del capitano. e no
nostante che i soldati mmac-
cino l 'ammutinamento. Ma un 
proeesso potrpbbe far venire 
« g l l l t i det tagh dell 'azione 
pmvueelor la . c h e ' il comando 

supremo dovrebbe ignorare. 
Conseguentemente, gli alti uf-
fieiali decidono la distruzione. 
a cannonate. dell 'avamposto e 
del villaggio, con relativo mas_ 
sacro dei militari e degli abi-
tanti . L'amletico capitano. te-
stimone e in sostanza compli
ce dell 'orrendo delitto, non po-
tra che chiedere vanamente 
perdono a uno dei rar i super-
stiti. allorche. caduto png io -
niero deH*Armata Rossa. r i-
passera per quei luoghi, dopo 
la sconfitta del suo paese. 

Diret to da Akira Mimura. 
su un copione al quale ha col
laborate anche un piu celebre 
regista, Akira Kurosawa, L'a
vamposto distrutto s ' insensce 
digmtosamente nel quadro del-

Con Golovine 

e Petit 

«Settintana 

del balletto» 
' Fedelta a DiaghUev ed a Foki-
ne e 1'msegna del Ballet Fran
cois di Serge' Golovine. Persino 
nel pro^ramma dello spettacolo. 
che l'ex etoile della Compagnia 
di De Cuevafi dara domani al-
TEliseo. sono npor ia t i i famesi 
cinque punti della lettera mani
festo di Mikail Fokin. scritto che 
il Times pubblicd nel 1914 e che 
comprende il nucleo della rivo-
luzione operata dal coreografo e 
da Diaghilev nel campo del bal-
letto. 

- T a l e svolta fu vivificante 
per la danza teatrale. i suoi prin-
cipi sono di piena a t tual i ta» 
sottolinea Golovine. che danza-
tore di livello non comune. si 
afferma pure come coreografo 
dall 'acuto senso teatrale Lo ab 
biamo incontrato nella nuova 
sede del - T e a t r o C l u b * ( \ ia 
Nizza. 53). insieme con una 
buona par te delia sua compa
gnia, con art iste ed artisti del 
balletto che hanno sede, mor-
tificante e s tagnante sede a 
Roma, stret t i pe r u n cordiale 
saluto a questa troupe discre-
tamente foita ma frammento 
della grande compagnia dei 
Balletti di De Cuevas Modesto. 
affabile Golovine. non fiembra 
racchiudere nella sua figura 
sottile 'quell 'ener^ia che gli 
consente quasi di volare sulla 
scena, Fra le tante cose che ha 
detto a critici e giornalisti con-
venutL sulla danza. sui suoi pro
g ramme ha annunziato che la 
compagnia ha concluso - u n 
nuovo acqu i s t o - propr io in 
questi giorni: quello di Marjorie 
Tallchief. La ballerina statu-
nitense. un'autentica .'nd:r.na 
dell 'Oklahoma (Tallchief signi-
fica infatti Gran capo) , che fu 
una delle stelle di De Cuevas, 
e dal 1958 prima ballerina al-
FOp^ra di Parigi. danzera nel 
Balletto Adagio soxtennto, una 
coreografia di Paul Goube sui 
Concerto n 2 ppr pianoforte 
ed orchestra di Serghei Rach-
maninof 

Domani e martedl sulle scene 
dell'~ Elisco - salira la t roupe 
di Golovine che oltre alia Tail-
chief comprende altri valenti 
artisti come Bebnda Wright, Li-
Uane Van De Velde e Nicolas 
Polajenko 

Una sett imana ded<ca!a al 
balletto. A questa compagnia 
seguira. -infatti, quella di Ro
land Petit e di Zizi Jeanmaire 
che si presenta come - T h i i t r e 
national popui^ i re* di Parigi 

la produzione nipponica volta 
a presentare . in una luce di 
crudo realismo. i fatti e so-
prat tut to i misfatti dell ' infame 
guerra combattuta sotto la ban_ 
diera del Sol Levante. II film. 
che pe r la tematica pud r icor-
dare Orizzonti di gloria, si ba-
nalizza tut tavia nell 'esempli-
flcazione psicologica e nella 
condotta nar ra t iva . anche se 
ha momenti efficaci. come q u e l . 
lo che descrive il bestiale ad-
destramento degli uomini in 
armi: oltre. na tura lmente , la 
sequenza culminante della s t r a . 
ge. Bravi , in generate, gli at-
tori — Tatsumi, Kawamura , 
Shimada fra i pr imi — sebbe
ne, con evidenza, il doppiag-
gio appiattisca non poco il t o -
no violento ed esasperato, ma 
p r o p n o perci6 g e n u i n e della 
loro recitazione. 

ag. sa. 

Debuffo del 

Circo Orfei 
Il Circo internazionale di 

Liana e Nando Orfei ha debut-
tato ieri sera a Roma, con un 
vivissimo successp di pubblico. 

II Circo che ha istallato la 
sua grande tenda e le sue at-
trezzature vicino al Palazzet-
to dello sport, in viale Tiziano, 
punta essenzialmente sulla b ra 
vura dej suoi artisti, presen-
tando numer i che sono invi-
diati da altri complessi del 
genere 

Molti applausi ha riscosso in 
particolare Nando Orfei, che 
viene da tutt i definito il pr in-
cipe del giocolieri Altri nume
ri part icolarmente applaudit i 
quelli dei ciclisti acrobatj Za-
va;ta. degli equilibristi su filo 
Feller e di alcuni equilibristi 
che si esibiecono sulle cosid-
dette pertiche giapponesi, sen-
za protezione. 
-' Da oggi si replica. 

Giovampietro 

presenta i 

« Discorsi di lisia » 
Al Teat ro dei Satir i . dal 20 

novembre. la Compagnia italia-
na di prosa, diret ta da Renzo 
Giovampietro. presentera I d i 
scorsi di Lisia. due tempi a 
cura di Renzo Giovampietro e 
Mario Prosperi . consistenti in 
quat t ro processi del celebre 
oratore ateniese. In una edizio-
ne scrupolosa ed integrale ve r -
ra nevocata la vita della piu 
famosa citta del mondo antico, 
sia al livello politico sia a 
quello familiare e quotidiano. 
' II discorso Contro Eratostene 

accusa uno dei maggion espo-
nenti del passato reg.me tota-
l i tano . nella citta appena libe-
rata dai partigiani della demo-
crazia. II discorso Per I ' inra-
(ido e il monolcgo di un mut i -
lato (in Atene le parti doveva-
no par lare di persona) che non 
vuol perdere la sua pensione. 
II disco re o Contro Simone e 
un comicissimo scontro t ra due 
sodomiti rivali. Per Vuccisione 
di Eratostene e il racconto di 
un atroce delitto d'onore. 

La regia e di Renzo Giovam
pietro, le scene e i costumi di 
Silvano FallenL 

' * FIRENZE. 16. 
Carlo Buti. I'mterprete indi-

menticubile di tante canzoni de
gli anni '30, e morto questa 
mattina nella sua villa, nei 
presii di Montelupo Fiorentino 
Aveva 61 anni, ma non cantavti 
piu dulla fine della guerra La 
notizia ha suscitato profonda 
impressione Hc/ru»»biente della 
musica leggera, del quale Buti 
d stato, per un lungo periodo, 
uno dei personaggi pi ft sinni/i-
catwi. 

E' morto il cantante del Pr i -
tiio amore non si scorda mat, E' 
morto il cantante che, cosl be
ne. seppe essere il trait d'union 
tra I «f ini d i c i t o n » e le voci 
baritonali . o i cantanti all 'ame-
r.cana. come Rabaghati e le so-
relle Lescano. «Ci ha dato la 
possibility di creare la vera 
canzone italiana », ci diceva ier. 
sera il maestro Bonagura. che 
scopri Buti in una Piedigrotta. 
at torno al i 9 2 9 . e scrisse per lui 
una lunga serie di canzoni. 

Nato nei dintorni di Firenze, 
siibito dopo la fine del gecolo. 
Buti aveva fatto diversi mcstie-
ri Nella citta di Spadaro era 
presto divenuto una figura ca-
rat tenst ica. Verso il 1920. in
fatti. aveva anche tentato la 
strada del pugilato, ma noli 
aveva retto molto t ra le dodicl 
corde del ring In compenso 
si era scoperto una bella voce. 
una voce che. se non raggiun-
geva la potenza necessaria ad 
un cantante lirico. era capace 
di soffermarsi sui registri acuti, 
sprigionando un « falsetto «» che 
nessuno, a quel tempi, pareva 
in grado di esprimere. 

Canto nelle t ra t tor ie . sui Lun-
garni, accompagnato dalla chi-
tarra. Il maestro Cesarlni ne 
intul le grandi possibility. Ave
va scritto Firenze sogna (Sul-
l 'Arno / d 'argento / si specchia 
il f i rmamento) e gliela affid6 
Era il tempo dei fini dicitori. 
erano i giorni d'oro della Don-
narumma e di Pasquane l lo . di 
Maria Campi e della Fougez. La 
radfo era ai primi passi il di
sco iniziava il suo trionfale 
cammino e il pubblico dei can
tanti (e dei macchiettisti . quali 
erano, in gran par te , i fini di
citori) era quello del Salone 
Margheri ta di Roma o della Fe -
nice di Napoli. 

Buti nuscl ad en t ra re nel gi
ro. Lo gcrit turd la casa editrice 
napoletana La canzonetta (quel
la di Murolo e Bovio. di Ar 
mando Gill e di E. A. Mario) e 
lo pqr tb alia Piedigrotta. In 
quegli anni, la canzone napo
letana guardava alia l ingua ita
liana (E. A. Mario e Gill ecri-
vevano ra ramente in dialetto) 
ed e significativo che a Buti 
venlsse affidata una canzone 
intitolata Anuci cari . scrit ta da 
Fusco e Ricciardi. « F u — rac-
conta ancora Bonagura — una 
folgorazione per noi che era-
vamo alia ricerca di nuove voci 
e di uno stile r innovatore, il 
quale ci l iberasse dat francesi-
smi che, con il repertorio dei 
cafe-chantant, erano venuti di 
moda in quei tempi •». Bonagu
ra scrisse subito alcune canzo
ni per But i e sulla sua scia si 
posero Redi (che firmd Piccolo 
Butterfly) e Cherubini. 

La voce di Buti si r ichiamava 
alio etornello. era limpida e 
chiara. Fu, il cantante fiorenti
no. il progenitore dei Villa e 
dei Tajoli, ai quali insegno l 'ar-
te dei f inahni sussurrat i , sospesi 
ad un filo di voce. Gh anni 
trenta, msieme col t ramonto 
degli scettici e dei dicitori, al-
raffermazione del disco e della 
radio, con l'esplosione di Ange-
lini e Barsizza. eegnarono il 
trionfo di Buti. I suoi piu gran
di successi furono Madonna fio
rentino (Svegliati ancor Ala-
donna f iorentma / tut ta F i ren
ze e una ghir landa in fiore). 
Torna al tuo primo amore e 
tutta la serie dei succe&si d: 
Bonagura: Luna (Come la don
na sei bugiarda), Chitarratella. 
E zttto amore (- Non le far se-
renatelle»). Una chitarra nella 
notte (Sospira pe r te ) . Luna 

La Lollo 
di nuovo 

con Hudson 
PARIGI. 16 

GIna Lollobrigida. a'.tuaL-
mente a Parigi per il doppiag-
gio di Mare matto, ha confer-
mato ai giornalisti che le no-
tizie circa una sua possibile 
separaziohe dal m i r i t o Milko 
Skofic sono completamente m-
ventate A giorni fara ri torno 
a Londra per la r iprosi delle 
ultime scene della Donna di 
paalla, di cul b protigonista 
Quindi ritornera in Italia, per 
una breve vacanzi . prima di 
iniziare le r iprese di Sfranoe 
bed fellows (Strani compagnl 
di letto), a banco di Reck 
Hudson 

E ' questo il secondo film che 
i due attori glrano insieme dopo 
Come September. In Strani 
compagni di letto Gina inter
pre te rs il personaggio incon-
sueto di una ragazza un po' 
svanita che ama I'astrattismo 
e i pittori astraitisti . Il con-
tratto, che prevede un com
penso t ra i piu elevati del 
mondo, e stato firmato ieri 

marinara (L 'amore e dolce se 
non s ' impara) . 
' Con l 'avvento del film sono-
ro, anche Buti divento un divo. 
Giro Per uomini soli. Re dt de
ntin e altre pellicole nelle quali 
i cantanti , se non erano diret-
tamente protagonisti. assicura-
vano una colonna sonora di suc
cesso. I suoi diochi raggiungero 
cifre di vendita che per que ' 
tempi erano vertiginose: 5.000 
copie. La radio contribul ad 
estendere la sua popolanta , in
sieme a quella di cantanti come 
N u c c a Natali o Miml Aylmer. 
II suo declino cominci6 quando 
alia ribalta dei film musicall si 
affacciarono le voci di Schipa, 
Gigli e Bechi. Fu il periodo dei 
« telefoni ' bianchi -'I al musical 
americano U regime fascista vo-
leva contrapporre il film mu
sicale italiano, nel quale si can-
tava * Voglio vivere cosl / col 
sole in f ronte». E alia radio 
esplodevano Rabagliati (con 
quel repertorio • che ancora i 
fascisti chiamavano «esterofi-
Io» ) . il Trio Lescano (le olan-
desine dei - Tuli-tuli-tulipan •>). 
Ernesto Bonino e decine d'altri. 
Buti non era un lottatore: al 
successo e'era a r n v a t o spinto 
dagli altri . Percio, di fronte 
alle nuove mode, non seppe op-
porsi, o r innovarsi . Scompar\>e 
dalla ribalta a poco a poco e. 
finita la guerra . i ritmi del boo-
pt'c e i t romboni di Glenn Mil
ler sommersero anche la sua 
voce. - ». 

Non fu piu in grado. ' o non 
\o l le — come alcuni suoi ami-
ci affermano — r iprendere a 
canta*re. Meno di un mese fa, 
Narciso Pat ig i , suo amico ul
timo, gli aveva proposto di tor-
nare davanti ai microfonl. 
Avrebbe ri trovato intatto — gl! 
diceva Parigi — il suo pubblico 
di ammirator i di una volta. Del 
rceto. in questi ultimi anni. e 
stato tempo d i r i torni e anche 
la * voce ormai malferma del 
vecchio « R a b a » e stata salu-
tata con piacere da chi l 'ha 
ascoltata su un nuovo 33 g in . 
Ma Buti aveva risposto di no. 
Si sentiva ormai fuori. i r r ime-
diabilmente. 

Leoncarlo Settimelli 

«*s 

Carlo Buti in una 
foto degli anni '30 

War requiem '" 
di Britten 

a Av-vertire gli uomini, e 
quantn un poeta oggi deve fa
re ». Quesie parole di saporc 
hrechu'ano sono del porta 
Wil/red Owen, che mori alia 
ela di ventiqualtr 'apni nel pri
mo conflillo mondiale, pocbi 
giorni prima doirarniistizio, 
enme il protagonisla di At-
rOrest niente di nuovo di 
Eric Maria Remarque. E*se fi-
gnrano nella prefazione alia 
partitura d<*I War Requiem 
(Requiem dt guerra) *di Be
njamin Britten e rarchiudono 
l*ammonilorc signifirato del-
rnll ima singnlare opera ' del 
muMciMa inglrse. Opera che 
fit cseguila. non a ca«o, per la 
prima \oIia nella cattedrale 
di S. Michele a Coventry, la 
cilia diMrulla dai naziMi rn-

: me prima csnerienza di guer
ra tniale: ancora nelTabbazia 
di Westminster, al n Festival 

' d i Tanplewood», nrgli Stati 
L'nili e rccentemenle alia « Sa-
era musicale umbra n. Su que-
«rullima edizione affidata al
io 9testo Britten, a lungo «i e 
scritto su questa pagina. Ora 
il Requiem vien presentato 
in nna edizione divoiraf i ra 
(«Dcrrai», SET 252-253) di 
nntctol? importanza. L'aulorc 
5te-»so dtrige il nntrito rom-
plo*5o di esecutori, the com
prende la a London Sympho
ny Orchestra and Chorus ». il 
w Me|o« rn .vmhtc» (Orche
stra da camera) , «r rHighgatr 
School Choi r* e un trio di 
squisiti artisti nei ruoli di ran-
tanti solisti: Galina Vi*hnev-
<kaia. soprano. Peter Pear?, 
t rnor r : Dietrich Fischer Die-
skau, haritono. 

Singolare struttura 
• I,a composizione si snddi-
vide su diversi piani. Le parti 
del tenons c del baritono, 
accomnagnate dalT orrlicstra 
da camera, sono cantate in 
lingua inglese sui versi di 
pnesie. di Owen, un aecorato 
mrssaggin contro Passnrda e 
criminnsa follia della guerra. 
II soprano, i due cori, nno 
di voci bianche, incaMonati 
nrl lo sfondo orchestrale esc-
guono i brani litnrgici in lin
gua latina. II Requiem di 
Britten aegoe la suddivisione 
tradizionale (Requiem aeter-
nam. Dies Irae, Offertorio, 
Sanctus, Agnus Dei, Libera 
me). Sole nel finale, nno dei * 
passi piu felici musicalmente 

ed espressivi dcU'opera, tutti, 
cantanti e orchestre e cori, 
uniscono le loro voci in una 
invocazione che chiede pace 
fra gli uomini. •• , / 

L'ediztone e curata con som-
ma cura sotto Taspctto musi
cale e quello che riguarda la 
resa tecnira di riproduzione 
as<ai chiara. I vari moment! * 
deH'opera, il dolore, lo sde-
gno profnndo, i severi e ac-
corati ammonimenti riecheg-
giano in una voce vihrante c 

, pntente ed in una realizza-
zione sonora ' di particolare 
chiarrzza limhrica e di armn-

t nica fusione. Spicca liiminosa-
mente la cantante ' so\iet ira 
Vishnrtskaia, con la dnlrrz/a 

' dr i suoi acccnti e la marstria 
della sua esprcssione ranora. 

Debussy, Stravinski 
e Monteux ~ 

Claude Dehinsy, Igor Stra
vinsky e Pierre Monteux: 
un ' irinomio d'eccezione ri- 4 
porta nna edizione di^ografi-
ra ; (RCA-KV 27). Monteux 
dirige 1'orrhcstra, la « Boston 
Sjmphonyw nella rsecuzione 
dei Xottumi. che il Debussy 
compose tra il 1897 ed il 1898, 
e c|eir£/rrW/i» di funrn di Stra
vinski. 'II direttorc francc«c 
noto, oltre rhe per il valore 
delle sue eseruzioni, per la 
hm-TasTo^ prima rappresrnta-
zione della Sngrn della prima-
vera, offrr le due open* citato 
in e*po*izionr csrmplare per 
colorilttrr, tensione ritmira e ' 
tra*parenza timhrica. I Xottur-
ni (Nnvole. Feste c Sirene) 
«ono esesuiti nella edizione ' 
integrale ron il rnro femmi-
nile. Fra Faltro la pregevole 
inrisione viene offerla a mo-
dico prezzo. 

e. g. 

II moestro 
Fritz Reiner 

morto a New York 
NEW YORK, 16 

3 I I diret tore d'orchestra Fr i tz 
Remer e mor to ieri a New 
York, dopo un attacco di pol-
monite. Nato a Budapest 74 an
ni fa, Reiner aveva cominciato 
la sua carr iera americana nel 
1922, dirigendo l 'orchestra sin-
fonica di Cincinnati . Aveva suc-
cessivamente gu id i to quel la dl 
Chicsg* 

II tristissimo « Giocondo » 
Ora ne abbiamo vista un'altra, di rivista tele-

vislva. Un'altra perla infilata nella litnga collaun 
che parte da non ricordiamo piu dove per arrivare 
a J o h n n y 7, a Naso f in to , a P e p , a l l t g i o c o n d o , ap-
punto, andato in onda ieri sera sui primo canalc; 
una collana che peso , al collo del telespettatore, 
come tin lungo, pesante. invisibile quinzagUo. 

Questa volta il toccasana, I'asso nella manica, 
la ragion d'essere del Giocomlo era Raimondo Via-
nello; un comico abbastanza simpatico, picno di 
comunicativa e di spunti a volte felici, ma non 
privo di seri l imiti . Primo dei quali'— e futfo som-
mato il piu grave — quello di non essere in grado 
di liberursi da una tipica mentalita da avanspet-
tacolo, di non valicare mui, nemmeno per sbaglio,' 
lo spart'acque esistente tra la comicita gratuita e 
€ Vintelligenza della comicita », per nsare la deft-
nizione coniata da uno che di comicita s'intendeva: 
Jerome Klapka Jerome. \ - , • 

Cosa ci ha offerto di nudvo, insomnia, questo 
Giocondoy Pensate un po': anzitutto Xavier Cugat 
(.» Abbp Lane, lui come al solito noioso e petulahte, 
lei come al solito spacciata per il simbolo del s e x y 
e poi fatta ballarc davanti alle telecamerc bardata 
come unu capitana dcU'cscrcito della salvezza (ma 
quando la smctteranno, a via Teulada, di conside-
rarci tutti scimmioni, pronti a mugulare non appe
nd si nomina Abbe Lane?). Poi la solita scenettu 
sui pazzo che si crcde Napolcone. Poi, per balleri-
no. nlentemcno che Gozlino. Poi la scenetta su 
marito e moglie, attori, che litigano. Poi, tanto per 
vumbiare. una presa in giro di Dcmetrio Pianclli 
diventato Vianclli (che riderc!). Poi, c questo e il 
colpo alia nuca, Viancllo travestito — piu volte — 
da donna. E poi basta, vi risparmiamo ulteriori 
resoconti. 

Scarnicci c Tarabusi sono gli'autori del tutto; 
e, per la verita, fino a ieri sera, antipatici non e'era-
no. E del regista, di quel tal Gianfranco Bettcttini, 
cosu dire? Se il silenzio e d'oro, il parlare di Bet-
tettini sard, sicuramente di cartone, e cost ci sia 
nermesso — nlmeno in questa occasione — atte-
nerci alia legge del maggior profitto. 

Sui secondo invece, il caso di dirlo, tutt'altra 
mustca, 11 Canzoniere m i n i m o . e uno spettacolo co
me se ne vedono pochtss imt in TV; garbato, mo-
desto, quasi timido diremmo, eppure cost pieno di 
intelligenza, di buon gusto, di forza. Forse, se un 
appunto e doveroso fare, diremmo che — almeno 
nella puntata di ieri sera — t'l programma di Gaber 
ha persa un po' della lucentezza iniziale, conce-
dendo forse troppo ad una « spe t t aco lar i t a * che 
rompe Vunitd della trasmissione. Ci riferiamo in 
particolare al balletto di Paolo Poll con la ragazza 
bionda, alio ske tch nel la balera.Ma forse, ci vien 
da pensare, e una concessione che Gaber e Simo-
netta hamio dovuto fare per il quieto vivere. Di-
fetti non sostanziali pero, che non inficiano la 
struttura di questo Canzoniere. Vorremmo citare 
per la puntata di ieri sera, perche se lo meritano, 
Giun Costello e Maria Monti. 

vice 

vedremo 
Secondo recital 

. di Tito Gobbi 
II bari tono Tito Gobbl 

torna stasera con un suo re
cital Lirico sui secondo ca-
nale. alle 21.15. Avra a flan-
co anche i cantunti: Walter 
Artioli. Carlo Bad-oH. Or-
tensia Beggiato. Bruno Cioni 
Crlstiano Dalamangas. Ezio 
De Giorgi, Raotil Di Fiorina. 

Quqsto secondo recital e 
dedieato interamente ad ope-
re verdiane p pucciniane. 
Gobbl vestira i panni di due 
personaggi che gli hanno 
vaLso i maggiori successi. 
quelli del Falstaff in «Eh i 
taverniere!« dal terzo at to 
del Falstaff e quelli di J apo 
nel ««Credo >• qal socor.do 
at to - de i ro tc l io . Seguiranno: 
•< Nulla, silenzio •» e il finale 
- E c c o il nota io" . rispettivn-
mente dal Tabarro e dal 
Gianni Schicchi, di Fuccini. 

Lo sport 
Oggi. ;1 •< Pomeri-jgio spor

t ive » televisivo avra inizJe . 
sui pr imo eani le alle 15.30, 
con la npresa diretta della 
giornata conclusiva dell ' in-
contro di ginnastica artiatica 
Italia-Polonia 

Dall ' Ippodromo delle Ca-
pannelle sara poi trasmessa. 
sempre in ripresa diret*a. U 
telecronaca del « Premio Te-
vere ». 

Alle 19.15. sara effettuata 
infine la trasmissione della 
cronaca registrata di un av-
venimento agomstico 

Infine, sui secondo, alle 
22,30 circa, andra in onda 
u n tempo di una part i ta di 
calcio • 

Giovedl 21. snl secondo 
canale in « Giovedl Spor t» , 
sara trasmessa la r ipresa fll-
mata di un incontro agonl-
stico. 

Carla Del Poggio 
in una commedia 

di Dinner 
Paola Borboni, Carla Del 

Poggio. Silvano TranquLLU 
Giuseppe Pagliarini, per la , 
regla di Eros Macshi. sono 
gli interpreti della comme
dia in tre atti La fu Edvina 
Black, di William Dinner e 
William Morum. 

raaiv!/ 

programnu 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricolfori 
11,00 Messa 
1530 Sport Ripresa diretta di un av-

venimento agonlstico 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Canzoni per Alfa Cen
taur!; b) Braccobaldo 
show 

18,30 La valanga Racconto sceneggiato 

19,00 Telegiornale 

19,15 Sport 

della aera (1* edizione) 

Cronaca registrata di u n 
awenimento 

20,05 Telegiornale sport della sera (1* edizione) 

20,30 Telegiornale della aera (2* edizione) 

21,05 II tenente Sheridan 
22,10 Cento anni 

di alpinismo 

« Un uomo nuovo a 

Italiano 

22,55 La domenica sportiva 
Telegiornale . 

secondo canale 
18,00 Sabrina di Taylor. Con Carla Gra-

vina 

19,35 Rotocalchi in poltrona: a cura di 
Paolo Cavallina 

21,05 Telegiornale e sefnale orario 

21,15 Recital dl Tito Gobbi (2> parte) 

21,55 18 anni: appunti 
su Rita Pavone a cura d l GUncarlo Ra-

vaglio 

22,35 Lo sport 

in Una scena dal « Tenente Sheridan » 
onda stasera sui primo canale alle 21,05 

radio 
NAZIONALE 

Giornale rad io o re 8, IS, 
15. 20,23; — 6,35: CastagalLo; 
7,10: AUnanacco; 7,35: Un 
pizzico di fortuna; 7,40: Cu l -
to evangelico; 8^0: Char l ie 
K u n z al pianoforte; 8.30: 
Vita nei campi; 9: I / in lor -
ma to re dei commercianti ; 
9,30: Messa; 10,15: Dal mondo 
cattolico; 10.30: Trasmissio
n e pe r le Forze A n n a t e ; 
11.10: Passeggiate nel tem
po; 11,25: Casa nostra cir-
eolo del genitori; 12: Ar lec-
cbino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Cari i lon-Zig-
Zag; 13^5: La borsa dei mo-
tivi; 14: Musica da camera; 

' 14.30: Domenica insieme; 
15.15: Tut to il calcio minuto 
p e r minuto; 16.45: Domenica 
insieme; 17.15: Aria di casa 
nostra; 17.30: Concer to sin-
fonico. diret to d a B. Bogo; 
18^0: Musica da ballo; 19: 
La giornata sport iva; 19,30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone a l giorno; 20^0: A p 
plausi a...: 20.25:1 paragreen* 
a Parigi . Romanzo di G. Ruf-
fini; 21: Radiocruciverba; 39: 
Luci ed Ombre; 22.15: Musi -
c h e di P . Hindemith; 22.45: 
I I l ibro piu beilo dei :nond©; 

J 

SECONDO 
Giornale radio nelle or*: 

8.30. 9 30. 10.30. 11,30, 13.80, 
18,30. 19.30, 20.30, 21,30. 22,30. 
— 7: Voci di i taiiani all'est#-
r o ; 7.45: Musiche de l mat t i -
no; 8.35: Musiche del mat t i -
no; 9: n Giornale delle don* 
ne : 9.35: Motivi della do 
menica; 10: Disco volante; 
10.25: La chiave de l succes
so: 10J35: Musica p e r un gior
no di festa; 11.35: Voci alia 
r ibal ta ; 12: Anteprima sport; 
12.10: I dischi della set t ima-
na ; 13: La signora delle 13 
presenta; 14^0t Voci dal 
mondo; 15: L 'au tunno non 
e tr iste. Un programma di 
J u r g a n s e Colonnelli; 15.45: 
Vetr ina della canzone napo
letana; 16,15: i l clacson; 17: 
Musica e sport; 18,35: I vo -
s t r i preferiti; 19,50: Incontri 
sui pentagramma; 20^5: Tut-
tamusica; 21: Domenica 
sport ; 21^5: Musica nella 
sera . 

TERZO 
i 

Ore 17: Parla il program-
mis ta; 17X)5: Coil e ise vi 
pare), tre atti di L. Piran
dello; 19: Programma musi
cale; 19.15; La Rassegna; 
19.30: Concerto di ogni sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Programma musicale; 
21: a Giornale del Terzo; 
21.20: A cavaliere della 
di R. Strausa. 
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