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I Candice, la 
ii miliardaria 

spet taco l i / PAG. 5 
Chiude bottega a Milano il Hebbia C M 

La ruspa all'attacco 
deirultimo «cabaret» 

ROMA — L'altrice amaricana Candice Bergen — gia interprete del 
« Gruppo » • di « Vivere per vivere » — si trova a Roma per pren-
dere parte a l f i lm « Gl i a w e n l u r i e r i » , d i re t lo da Lewis Gi lbert , ac-
canto a Belcim Fehmyu ( I ' U l i t M d e l l ' * Odissea » televisiva) . La Ber
gen, che e al suo seito f i lm, impersona per I'occasione Sue Ann Daley, 
una ragazza mi l iardar ia . 

M I L A N O , 11 agosto 

Implacabile, il piccone de-
molitore sta per abbattersi 
anche sul Nebbia Club. II 
trecentesco stabile di via Ca-
nonica 38 dove circa due an-
ni or sono il teatrino di Fran
co Nebbia si era trasferito 
da piazza Pio XI deve la-
sciare il posto — anzi l'« area 
fabbricabile» — a un'anoni-
mu costruzione che aggiunge-
ra un po" di deturpazione 
cosmopolite a una contrada 
che conserva tuttora un certo 
fascino di cordialita, di cor-
tili e di osterie «cosl caldi 
d'inverno e cosl freschi d'e-
state» per dirla con il De 
Marchi. 

Anche la trattoria Stella, 
dove aveva trovata la sua 
giusta cornice la non sempre 
facile attivita «cabarettisti-
ca» del maestro romano de
ve scomparire perche, dico-
no, il caseggiato sporge trop-
po sulla strada ostacolando 
il traffico. Non serve obiet-
tare che la strada e parallela 
di corso Sempione dove la 
circolazione veloce potrebbe 
essere dirottata senza intop-
pi: bisogna travolgere, abbat-
tere, far passare i picconi e 
le ruspe. 

Questa decisione potra co* 
stringere Franco Nebbia ad 
andarsene addirittura da Mi-
lano. Sappiamo che sono in 
corso trattative per dare al 
teatrino-cabaret un'altra sede, 
un al»ro locale, ma non e 
escluso che quattro anni di 
lavoro debbano essere bru* 
scamente e ingiustificatamen-
te interrotti. 

Franco Nebbia ha realizza-
to in quattro anni poco me-
no di cinquanta spettacoli. 
Non tutti ugualmente validi, 
e vero, cosi che anche dalle 
colonne di questo giornale 
non gli sono state risparmia-
te obiezioni e critiche, sia 
quando certa satira indulge-
va a impostazioni anarchi-
cheggianti, sia, e soprattutto, 
quando certi autori, stanchi 
e integrati, abdicavano verso 
forme di generico qualun-
quismo. 

Davvero spiacerebbe dare 
un addio al Nebbia Club, poi-
che riteniamo che i suoi quat
tro anni di attivita, svoltasi 
sempre sul filo di una ten-
sione artistica mai abbando-
nata, abbiano contribuito a 
tener vivo a Milano, salvo 
gli inevitabili alti e bassi, un 
vivissimo fermento di ricerca. 

Troppo lungo sarebbe l'e-
lenco degli autori e dei per-
sonaggi nati in questo tea
trino o che vi sono passati. 
Basti pensare a Vaime, a 
Baini, ad Ambrosino, a Da-

Vittorio 
Fiore e 
morto a 
Napoli 

NAPOLI, 11 agosto 
E' morto la scorsa notte 

nella sua abitazione. in via 
Santa Caterina da Siena, Vit
torio Fiore, una delle figure 
piii note ed apprezzate nel 
mondo teat rale napoletano. 
Aveva 63 anni. 

Fu per alcuni anni impresa
rio di Edoardo De Filippa ed 
attualmente era direttore 'iol-
la Compagnia stabile napo>-
tana del teatro « Bracco ». 

Numerose personality del 
mondo artistico e culturale 
hanno reso cmagglo alia sal-
ma. I funerali si svolgeranno 
domattina. 

Prodotto da lack Lemmon 

Film sul conflitto 
razziale negli USA 

N E W YORK, 1 1 agosto 

La tragica vicenda dei tre 
giovani antisegregazionisti as-
sassinati da inembri del Ku-
Klux Klan nel Mississippi nel 
1964 sara portata sullo scher-
mo dalla casa di produzione 
appartenente all'attore Jack 
Lemmon. 

«Questo e il momento di 
fare film realistici sul conflit
to razziale e sul progresso raz
ziale in America». ha detto 
Jack Lemmon. II film sara ba 
sato sul Iibro scritto da Wil
liam Bradford Huie, Three 
lives in Mississippi {Tre vite 
nel Mississippi), un'opera tra-
dotta in tutto il mondo che 
narra dettagliatamente la vi
cenda dei tre giovani e il 

processo che autorita fede-
rali intentarono senza cost rut-
to contro diciannove perso-
ne (diciassette delle quali ap-
partenenti al KKK) conside
rate coinvolte nei tre omicidi. 
Tutti gli imputatt sono anco-
ra a piede libera. 

II produttore Douglas Net-
ter ha detto che il film vtio-
Ie most rare «la totale fedel-
ta ai loro ideali di questi tre 
giovani americani e il modo 
in cui sostenitori della su 
premazia bianca ricorsero al-
1' omicidio premeditato per 
cercare di sconfiggere quest i 
ideali ». 

Le riprese avverrano in mas-
sima parte nel Mississippi nel-
l'estate 1969. 

Continuando la serie intitolata « The Living 
Traditions (la tradizione vivente) e dedicata 
alia musica etnica dei van Paesi. l'Argo pub-
biica due bei dischi dedicati l'uno all'Andalu
sia e il secondo alia Turchia. Curati da De-
ben Bhattacharya e accompagnati come sem
pre da 'in esauriente fascicoletto illustrattvo 
in inglese e francese. essi presentano due pa-
tnmoni oiusicali popolari che, pur provenen-
do da regioni nemmeno lontanissime sulla 
carta geo^rifica, sono radicalmente diversi di 
carattere e impostazione. II disco andaluso e 
tnfatti tutto una gioia di canti e ritmi « tipici > 
che fanno capire a&sai bene come il folclore 
spagnolo A sia potuto acquistare cosi rapida 
popclarita. si pu6 dire, in tutto il mondo: il 
flamenco racchiude in se i diversi aspetti di 
questa musica. da quella religiosa a quella di 
danza. e *i presenta in questo disco con gran-
de varieta di inflessioni permettendoci di 
ascoltare csecutori popolari di gTar>di<.sima 
abilita. specie sulla chitarra. Con ;1 di«co 
turco siamo in un clima tutto diverso. so-
spe.-o ed estatico, aspro ma ricco d> fascino 
inesprimibile. Gli strumemi sono insoliti per 
le nostre orecchie, le musiche diversissime, e 
vanno dalla danza al canto di lavoro a quello 
pastorale o religioso. con alcjni moment! di 
straordinaria efficacia timbrica e ritmica: e 
il caso di un antico canto accompagnr.to da 
cinque liuti e vari strumenti a percussione. 
che perm.»tte di ammirare una ricchezza d'in-
venzione davvero insospettata. 

E* invece pubblicato dalla Deutsche Gram-
mophon un disco dedicato alia musica India
na "per sitar, specie di cnorme lluto a molte 
corde da,̂ H stranissimi. arcani effetti timbri-
cl. L'esecuzione e affidata a Kartick Kumar, 
un giovnne dtecrndente di arlisti indiani. che 
ha imo-.rato i segreti della sua arte prims 
in famtolia e poi presso il famoso Ravi Shan 
kar. e che ostji e considerate il migliore ese 
cutore di *itar della giovane generazione. An 
che qui si apre un mondo ignoto di raffina 
te melodie e di ritmi sp?sso affidnti aH'estro 
infocato dell'interprete. che ci fa gustare que 
sta musica ne'le conduioni ideali 

Passando alia musica «culta» europea, ec-

co due bei dischi della Telefunken-Decca de
dicati alia produzione dei sec. XIII e XIV. 
Uno si intitola *»I Minnesang, e cioe alia mu
sica cortese tedesca tra il 1200 e l'inizio del 
1300: sono canzoni di notevole eleganza melo-
dica discretamente accompagnate da strumen
ti deH'epoca e le esecuzioni sono curate con 
bei senso stilistico dallo • Studio der Fruhen 
Musik » (Studio di musjca antica) di Monaco: 
la revisione dei testi e la direzione sono af-
fidate a B. Wachinger e T. Binkley. L'altro di
sco. eseguUo dalla Capella Antiqua (pure di 
Monaco) diretta da Konrad Ruhland. contie-
ne musica sacra: la Messa di Tournai. il pri-
mo esemplare di messa p')hfonica pervenutoci 
(composto verso il 1330 da autore o autori 
anonimi e gia tipico dello stile dell'Ars Nova 
francese). e alcuni mottetti. tra cui alcuni di 
Philippe de Vitry che dell'Ars \ o r o fu ap-
punto una degli esponrmi piii eminenti. Splen-
dida anche qui la reahzzazione. che rispetta 
!a sonorita un po' cruda e penetrante deH'epo
ca sia nella parte .>trumentale che in quella 
vocale. Entrambi i dischi sono corredati da 
ample note illustrative che presentano i testi. 
spiegar.o carattere e origine del lavori ese-
guiti e riproducono qli strumenti fedelmenie 
ricostruiti <^condo i dettami deirepoca. 

Facendo un passo avanti di un paio di se-
coli, eccoci i una notevole realizzazione della 
CBS che presenta in un disco cinque mottetti 
e una Messa in tre parti di Giovanni Gabrieli, 
il famoso organista e compositore di San Mar
co a Venezia. operante a cavallo tra il '500 e 
il '600. Si tratta di pezzi di sontuosa efficacia 
corale. scritti per due o addirittura tre cori 
fino a quindici parti reali. in cui la scuola ve-
neziana raggiunge uno stadio di altissima in-
venzione coloristica e melodica che solo un 
Monteverdi — futuro maestro di cappella di 
San Marco — avrabbe saputo superare. II di
sco e stato inciso in San Marco stessa secon* 
do il criterio dei cori battenti in uso allora, 
e quindi e godibile nelle migliori condizioni 
se ascoltato stereofonicamente. Dirige con 
competenza Vittorio Negri coadiuvato da ot-
timi complessi americani. 

ne, a Licini; a una folksin-
ger come Nives, a Umbertino; 
a Del Prete. a Massimini, al
ia Bosisio, a Castri, a Vezzo-
si. e a numerosi altri attori. 

E' difficile supporre che la 
ruspa e il piccone saranno 
le ultime armi di quella per-
secuzione che non ha mai 
risparmiato il piccolo palco-

scenico di via Canonica. Com-
missari, magistrati, alta hnan-
za. alti prelati, minlstri, uo-
mini della stanza dei bottoni 
sono stati sempre i bersagli 
di questo cabaret di Milano. 
Tuttavia temiamo che l'« ora 
della vendetta» sia proprio 
suonata. 

a. m. 

In crisi il mercato cinematografico 

Grave «caduta» 
delle frequenze 

II mercato cinematografico 
italiano sta precipitando? La 
caduta della domanda di film 
da parte degh spettatori (che 
sino alio scorso anno aveva 
subito un" erosione enorme-
mente inferiore a quella de
gli altri Paesi europei) sta 
forse allineandosi alle punte 
negative toccate da: Gran Bre-
tagna, Francia, Germania, Au-

!; Interessanti esperienze nel Reggiano jj 

\ Un teatro popolare I 
tutto da scoprire ] 

SERVIZIO 
REGGIO EMIL IA , 11 agosto 

In questa atmosfera di Ti-
si dei teatri stabili e di quel-
li mobili, di ricerca in di
mension! piii libere, di .iuovi 
spazi per i registi ormai af-
fermati e mitizzati, di crisi 
delle avanguardie e delle ro 
troguardie, insomma la vec-
chia e stantia crisi del 'eatro 
italiano, in questa atmosfera 
ritorna la speranza ad >̂ ni 
inizio di stagione, di una so-
luzione radicale che veda i 
teatranti schierati nella lin'in-
cia dei propri privilegi borgiie-
si per un incontro col pubbli-
co popolare in modo -onu-
nuato e non saltuario, incon
tro avvenuto in questi .iltiini 
vent'anni solo oecasionalmr.i-
te con poche iniziative isolate. 

In attesa di tutto questo d.i 
parte del Teatro con la V 
maiuscola. siamo andati a csr-
care quel teatro minore die 
col pubblico operaio ha in 
contatto continuo essendone 
in parte l'espressione. E :o 
abbiamo trovato in quelle <M» 
sono oggi le moderne es'e 
popolari: quelle de VUmta In 
queste nostre feste capaci rii 
durare una settimana ron ini
ziative nuove ogni sera irovia-
mo a volte, in quelle -he i 
compagni chiamano le seratf 
culturali, spettacoli fatti t'a 
gruppi sconosciuti di giovani 
che credono fermamente i-el-
la loro funzionc di porta'ori 
di idee attraverso un T\2zzn 
tra i piii pfficaci di conn mi 
cazione. 

Abbiamo seguito il « Teatro 
d'Arte e Studio ». uno dei p'.i 
agguerriti e tenaci di lu^t i 
gruppi in alcune feste Je 11' 
nita del mese di luglio. e !o 
abbiamo \isto all'opera. a1-
tento soprattutto alle rea«»o:-i 
di quel pubblico che per \a 
rie ragioni a teatro non *i • < 
Va detto subito che Io •=oe**a-
colo del Teatro d'Arte e Stu 
dio non e tutto uno spet'aco 
lo popolare ma in buona pir-
te lo e: non lo e sempre per
che la forma adottata e quel 
la del cabaret satirico. della 
ironia. dell'umorismo a .olte 
sottile. 

Tuttavia e in buona par'e 
popolare perche il lingua-4-
gio. la recitazione. gli ^rco 
menti sono estremamn-e 
comprensibili e vicini al cu 
sto ed ai problemi del pub
blico. Basti p e n s a r e jl!a 
« Grande speranza ». la >ars^ 
(come la chiamano loro) dei 
tre pensionati. ove tre :^c-
chietti attendono dal televiso 
re una risposta alle loro 3oe-
ranze di aumento di pensio-
ne. speranze semplici fatte di 
sogni elementari quali que.lo 
di mangiare tutti i giorni, v.-* 
re una bella lapide sulla .om-
ba oppure un paio di muian 
doni di lan.i per l'mvemo 

Oppure. ncordare « C'e -em-
pre chi ti tendc una mano i 
dove gli slogan pubblicran 
diventano argomenti per • r.--
dere nella felicita di ques'a 
societa e impedire un suici-
dio; per non parlare de «I nu-
mento di paga>, in cui l'ioo-
crisia del neocapitalismo \iv-
ne most rata nella sua Jtius'a 
dimensione; oppure «Tempo 
d'esami *. dove l'autoritari-
sino della scuola trova la sua 
giusta dilatazione di assurdo 
gioco del potere; e cosl per 
le altre farse che. intervallate 
da canzoni, alcune veramjnte 
belle, tengono per due ore 
un pubblico numeroso, atten-
to, sino alia fine. 

Un pubblico che capisce, 
ride, si diverte, mentre que
sti giovani attori vestiti di una 
semplice tuta sportiva cam 
biando un cappello, un 'aio 
d'occhiali, una sciarpa, di-^m-
tano sotto gli occhi del pubbli

co, che accetta questo ;ioco 
di teatro, i personaggi delle 
loro pungenti farse. Va rn'o-
nosciuto al Teatro d'Arte e 
Studio di avere attori giovani, 
ma preparati professionalmen-
te, capaci di lavorare in con
dizioni a volte proibitive o in 
concorrenza con ' il comples-
sino beat di cui giunge la mu
sica dalla pista poco lontana, 
con lo stand-ristorante in pie-
na funzione ricco di rumore 
e canti, se non addirittura con 
i bambini che si rincorrono 
sotto la ribalta. Basterebbe 
solo cib a dimostrare il loro 
impegno e la loro serieta pro-
fessionale, anche se qualche 
appunto sull'esecuzione delle 
canzoni e su certe concessio-
ni di facile comicita bisogna 
farlo. 

«Sono lacune temporanee. 
pero », ci dice Auro Franzoni 
il regista del gruppo, « difetti 
che le condizioni in cui ope-
riamo accentuano; pero sia
mo convinti di eliminarli al 
piii presto intensificando lo 
studio e l'autocritica del re-
sto ci chiamiamo Teatro di 
Arte e Studio apposta ». ' 

Strano regista-attore il Fran- I 
zoni; ha frequentato l'accade-
mia nazionale. ha lavorato nel 
teatro primario, nello stabile j 
di Bologna per poi piantare 
tutto e fondare. quattro anni 
fa, questa compagnia di gio
vani fatta esclusivamente di 
operai 

Gli abbiamo chiesto ragiono 
di questa discriminazione ver 
so gli studenti o giovani non 
operai e ci ha subito ribattuto 
sottolineando che « Nel grup
po non esistono discriminazio 
ni di sorta. tutti possono en 
trarvi. <;olo che si fanno sa 
crifici notevoli, quindi ne vie-
ne una selezione naturale che 
esclude coloro che non sono 
abituati al lavoro o quelli che 
vedono il teatro solo dal pun-
to di vista borghe1^ del suc-
cesso. del divismo ecc. Gli 
:studenti hanno cominciato a 
pensare agli operai solo dopo 
le lorn battaglie dell'ultimn 
anno; noi siamo nati col pre 
riso scopo di fare un teatro 
operaio ». 

Questa caratten«.tica di ex 
operai e la componente origi-
nale Diii importante del grup 
po. Parlando con loro ci *i 
accorge che la fabbnea. la 
bottega artigiana sono state 
scuole fondamentali per la \ 
loro coscienza di classe e per ; 
il loro modo di essere attori . 
al di fuori di ricercati eso j 
tismi o formalismi Merili. O 
perai che parlano di Brecht. 
Artaud. Stanislavski. Grotow- i 
ski senza pose intellettualisti 
che. ma orgogliosi di dimo
strare come un collettivo qua
le il loro. dove non esiste pn-
vilegio o divisione del lavoro. 
sia la mighore scuola arti
stica dove oltre alle tecniche 
<=i impara a vivere in modo 
oomumtario e artistico 

Ho chiesto loro come mai 
non si e sentito parlare prima j 
del loro teatro: ci ha rispo- . 
"sto il musicista del gruppo. , 
un ragazzo polemico che mi 
assale soppraffacendo la voce 
di Miselli il quale stava dan- j 
do una lunga spiegazione sul
lo Yoga di cui sono tutti cul-
tori: si chiama Antonio Fa-
va. autore delle musiche del
lo spettacolo; ci tiene a pre-
cisare che loro sono conosclu-
ti abbastanza dal pubblico del
le feste delVUmta e che de
gli intellettuali non sa che far-
sene; il Bondi, piii modesta-
mente, precisa che non si sen-
tivano abbastanza preparati 
per essere pubblicizzatl, per
che ci tengono a un rappor-
to onesto col pubblico. 

II pubblico l'abbiamo visto 
noi, auesta onesta la capisce, 
e applaude con simpatia que
sti che sono 1 suoi attori; 
pensiamo pero che sia ormai 

tempo che anche altri li co-
noscano e che la loro azione 
trovi la giusta diffusione so
prattutto in un momento co
me questo nel quale l'alter-
nativa immediata alia TV e 
al cinema commerciale sono il 
teatro, le feste de I'Unita, i 
circoli operai. Davvero questi 
gruppi dimostrano che il tea
tro popolare c'e; bisogna sco-
prirlo. 

g.l . 

NELLA FOTO: il « Gruppo d'arte 

e s t u d i o » durante un'esibiztone. 

stria, Svizzera, per tacere del 
Paesi scandinavi e di quelli 
del Benelux? 

Secondo alcune allarmanti 
anticipazioni del dott. Ciam-
pi, direttore della SIAE (So
cieta italiana degli autori ed 
editori), sembrerebbe proprio 
di si. Nel 1967 il cinema ita
liano, ha dichiarato il diret
tore dell'organismo incaricato 
di accertare randamento del
le « frequenze » cinematografi-
che, ha perduto altri 64 mi-
lioni di spettatori subendo, 
nello stesso tempo, una decur-
tazione degli incassi di un mi-
liardo di lire. Per la prima 
volta negli ultimi dieci anni 
l'aumento dei prezzi (il costo 
medio di un biglietto cine
matografico e passato da 262 
a 290 lire, con un aumento 
percentuale superiore al 10 per 
cento) non e stato sufficiente 
a frenare l'emorragia di spet
tatori ormai tipica di ogni 
mercato cinematografico ret-
to ad economia capitalistica. 

Perdendo lo 0,7 per cento 
degli introiti dell'anno prece-
dente, il cinema italiano ha 
dimostrato di aver iniziato una 
caduta che non pub piii esse
re arrestata da un maggior 
salasso finanziario degli spet
tatori (particolarmente di quel
li delle prime visioni). La 
situazione e talmente grave 
che lo stesso organo degli 
esercenti ha gettato un pri-
mo grido d'allarme, invitando 
i propri aderenti a studiare 
tutte quelle possibility che 
possano riportare la gente al 
cinema. 

Da parte nostra dobbiamo 
rilevare di essere stati sin 
troppo facili profeti mettendo 
in guardia i responsabili del 
settore nei confronti di una 
politica gestionale senza rea
li prospettive. Per tradurre in 
pratica lo slogan dell' AG IS 
(Associazione generale italiana 
dello spettacolo) «Piii gente 
al cinema». non basta pro-
porre ed attuare «soluzioni 
tecniche ». Locali accoghenti. 
proiezioni ineccepibili, una 
pubblicita meno idiota non 
bastano a rimediare. 

Quello che serve al nostro 
cinema e un coraggioso taglio 
strutturale: il passaggio alia 
concezione del cinema come 
servizio pubblico da fruire in 
condizioni che non lo abbru-
tiscano culturalmente. Un ci
nema che voglia veramente ri-
stabilire un dialogo con gli 
spettatori che, sempre piii fre-
quentemente, preferiscono il 
piccolo al grande schermo, 
non puo prescindere da tema-
tiche che trovino riscontro 
nella vita. 

Come sperare nella « fedel-
ta» di spettatori cui si chie-
dono mille e piii lire per con
sents loro di assistere all'ul-
timo insopportabile western 
fatto in casa o ad un polpet-
tone retorico ed improbabile 
con su il timbro, palese o na-
scosto, « made in Hollywood ». 

Umberto Rossi 

Lot tore rientrato dall'Angola 

Alberto Sordi 
diventa «eroe» 
CSCTEja^Hp; 

ROMA, 11 ageste 
E' nentrato a Roma dall'An 

gola. Alberto Sordi che ha gi-
rato in quella regione afric2 
na il film di Ettore Scola m-
titolato prolissamente Riusci-
ranno i nostri eroi a trovare 
Vamico misteriosamente scorn-
porso in Africa? 

II film — interpretato oltre 
che da Sordi, da Manfred! e 
da Bernard Blier — e dedi
cato ai quarantenm. E' a quel-
l'eta che il grande editore Fau-
sto Di Salvio (Alberto Sordi) 
decide di scrollarsi di dosso 
il grande peso della civil ta 
meccanizzata, per andare alia 
ricerca deU'amico e cognato 
Titino Sabatlni (Nino Manfre-

di>. misteriosamente scompar-
so in Africa, costnngendo a 
seguirlo in questa awentura 
il suo ragioniere Ubaldo Pal-
marini (Bernard Blier). Gli 
improwisati esploratori riu-
sciranno a ritrovare 1'amico, 
soltanto al termine di un tra-
vagliato viaggio attraverso il 
Continente nero, ma, per ora, 
gli autori della bizzarra storia, 
Scola, Age e Scarpelli, non 
hanno voluto rivelare in che 
modo e in quale sperduto luo-
go dell'Africa, 1'amico verra 
ritrovato e che ne sara, alia 
fine, del nostri eroi. 

NELLA F O T O : Alberto Sordi 
tv9 r i torno dall 'Angola. 

al 

TELERADIO 
A VIDEO SPENT0 

ABBE LANE - SPECIAL -
Mentre sul Prima canale 
continuavano. con sempre 
maggiorc stanehezza, le vi-
cencle in cui, volente o no-
lente, e coinvolto il com-
missario Maigret, sul Secon
do canale. per la serie Ve
dettes d'America, t* andato 
in onda lo special dedicato 
ad Abbe Lane, la cantante-
ballerinaattrice gia celebre 
anni fa per le inconsuete 
cvoluziom delle sue anche 
e forse. ancor piii, per es
sere. allora. la moglie dt 
quel sunpatico gigione di 
Xaiier Cugat che tta un 
matrimonio e un dirorzio 
trovava spesso il tempo di 
contrabbandare strani pol-
pettont musicali cotne il me-
glio della musica leggera 
sudamencana. 

La settimana scorsa. la 
serie Vedettes d'America a-
veva concesso I'onore della 
apertura a Frank Sinatra, il 
quale dal canto suo si e di
mostrato anche al di sopra 
dcll'attesa del pubblico dan-
do fondo u tutte le sue mol
te risorse di cantante e di 
showman inimitabile. Abbe 
Lane che ha avuto la Ven
tura di far seguito al gran
de Frankie. non ci ha gua-
dugnato neanche un po' nel 
I'accostamento. anzi. Abbe 
Lane non ha — per bene-
voli che si voglia e si pos-
sa essere — una personah-
ta cosi spiccata da emer-
gere per obbiettivi meriti 
artistici — infatti. sa can-
tare appena passabitmente; 
ha un rcpertorio vago e al 
massimo mette soltanto un 
po' di buona grazia nel 

« porgerc » —- quindi. non le 
rtmane che affidarsi a espe-
dienti un po' abusati (mos 
sette. .sorrisi spropositatt, 
ancora qualche colpo d'an-
ca. ecc.) per restore in qual
che modo a galla 

« SPAGNOLERIE » . / V r 
soprammercato Raffaclla 
Carra, che r. suo dire do-
vrebbc prcsentare le vane 
vedettes mentre invece .si 
limita a leggeie una nor ma
le « nota dt regia ». ha fatto 
un cattivo servizio ad Abbe 
Lane ricordando la sua no-
toneta di diversi anni fa e 
tmplicitamente facendo cosi 
notare che anche le sue gra-
zie squisitamentc muliebri 
sono un po' in declino, oggi 

Lo special, comunque. e 
andato avanti per un'ora 
tra canzoncine scipite, am-
miccamenti paleohtici, bat-
tute di sptrito « marca Hol
lywood ». vetustc «spagno-
lerie » e ospiti d'onore che 
non hanno fatto che gua-
stare ancor piii le uova nel 
mtsero imniere di Abbe La
ne. 

Poco male, ormai la RAl-
TV ci ha vaccmati con quo-
tidiane dost massive di fe
stival, most re, incontri ca-
nori e variumente musicali 
contro i pericoli tmmediati 
di questo genere di cose. 
Al piii. ci siamo convinti — 
se ancora non lo eravamo 
— che con la dipartita. a 
suo tempo. dall'Italia delta 
pur avvencnte Abbe Lane 
non abbiamo pcrso propria 
niente. 

vice 

Un film estivo (TV 1" ore 21) 

D'estate i cinema, specie nelle localita balneari. pro-
grammano film vecchi, veri e propri fundi di magaz-
zino, che la gente va a vedere giusto per prendere un 
po' di fresca (se si tratta di proiezioni all'aperto). An
che la TV si e messa sulla stessa strada e stasera tra-
smette un film da china ferragostano: / masnadieri. Si 
tratta di una pellicula italiana, diretta da Mario Bonnard 
— un regista che fu famoso. come attore. ai tempi del 
muto e poi, come re»ista, fete innumerevoli film fino 
alia sua morte, nel 1963 — e interpretata da Yvonne San
son. Antonio Cifariello, Debra Paget. Daniela Rocca e dal 
bravo Salvo Randone. Si tratta di un film di awentura, 
che narra le vicende di Leonetto e della bella figlia 
di un principe vessata da un signorotto, ai tempi del 
papato di Sisto V. 

1 «fiumaroli» (TV 2" ore 23,15) 

Nella sua rubrica A tu per tu, Giorgio Vecchietti ci 
guidera stasera ad un incontro che piacerii molto ai 
vecchi romanisti, ma potra incuriosire anche gli altri. 
Interlocutore di Vecchietti sara, infatti, Ercole Tulll, for
se il piii famoso tra i «fiumaroli» romani, che vivono 
nei loro barconi sul Tevere. Attraverso questo incontro 
conosceremo la vita dei « fiumaroli » e il clima da «vec-
chia Roma » che ancora sopravvive sulle rive del Tevere 
grazie a loro. 
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G i c r n j l e rad io - o r e 7. 8 , 1 0 , 

12, 13 i 5 , 17. 2 0 , 2 3 ; 9 : 

La c c m u f i t a u m a t i a ; 9 , 1 0 : 
C c ! m : ' , i m u s i c a l " ; 1 0 , 0 5 . Le 

ere r e l i a m u s i c a ; 13 ,20 - H i t 

p? rade , 13 ,50 . Umf>erto Cesa-

n al p i ^ t i o f c r t e ; 1 4 , 3 7 : Z i -

I j a l d c - c i f f l l im-.o, 1 5 . 4 5 : II 
,>ort^di5- i - . ' . 16 Scre l la Rad io ; 

l o . ' ; 0 P n - e / o l e asco l to . 1 7 , 0 5 : 

Per \.ci f j i o . a - i . 19 ,15" «Schia-

( o d a m c r e » Oi VV. Somerset 

Ma- gl a m . 19 30 - LL t ia p a r k ; 

2 0 . ! ry S o c n j - 3 !e c rcHcs ' re 

d i . V ' ^ ' e l Leg rand , C i r o Pere i -

ra fcirt K a e m p f e r t , 2 1 : Pagi-

n cu « La f ' ^ l ' a de ! Regg men-

•c », rt G D c f i u e t t i . 

SECONDO 

G i c r n a ' e r ad o e r e 6 , 2 5 , 7 , 3 0 , 

8 ,30 9 ,30 , 1 0 , 3 0 , 1 1 , 3 0 , 

12 ,15 , 13 30 . 1 4 . 3 0 , 15 ,30 , 

16 .30 . 17 .30. 18 .30 . 19 ,30 , 

22 24 ° 4 5 - L» r.cstre c r -

c ^ ( . - r , c j , r n u i . c a leggera; 

10,15 Ja.-r p a - ^ r a m a ; 10 .40 

lo e la mL5 ca . 11 ,35 Le can-

rcr . i o * g i a i m ' 6 0 . 13 I! 

•ecre^-a <-i P i ' a g c r a , 1 3 , 3 5 : 

V f r i d - * U i d i sco pe r I'e-

i ' a re », 14 II r . j m e r o d ' e r c , 

14.CJ J u ^ e - b c * , 14 ,45- T a / o -

' : r r a mus ca 'e , . 15 S e ' e n c e 

d .scog 'a * ca , 1 5 , 1 5 . V ic !c- . :e>-

I sta P e r r e F c ^ r n i e r ; 1 6 : Le 

canrcr . , del X V I Fes twa l d i 

N a p c h . 16 .35- Porr .end iar .a ; 

18- Ape rn . vG -n m u s i c a ; 18 ,20" 

N c tL-trc ma d i t u r t e ; 2 0 0 1 ; 

A r d . a m c a ' l ' c p e r a ; 2 1 , 1 0 : V f -

t i r r i l a 'e ; f -e scp ra i m a n , 
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16; 19; 35m; 

19; 25; 31; 
194m; 
25; 31; 41; 
194m; 
25; 31; 41; 
194m; 

Ore 9 3 0 . c A T a - i a aper ta > ; 

10 Mus .ca sacra , 1 0 , 3 5 : L. 
va ' i BeetHcven e D. Kaba!ev-

s k i ; 11 ,15 - F. Lis2t e R. 
Strauss; 1 1 , 4 5 : V / . A. Mozar t ; 
1 2 , 1 0 : J . Wi 'ks 1 2 . 2 0 : S. Pro-
k c f * v ; 1 2 , 4 0 : C. Debussy; 
12 ,55 : An to log ia d i in terpet i ; 
1 4 , 3 0 : Capolavcri del Novecen-
to; 1 4 , 5 0 : L. Boccherini e A. 
R o i m e l ; 1 5 , 3 0 : < Goyescas» , 
di E. Grenades; 1 6 , 2 0 : L. Hot-
toterre c J . Iber t ; 1 7 , 1 0 : Gio
vanni Passeri: Ffor isacco; 17 
e 15 : Le Senate per pianoforte 
di Mozar t ; 1 7 , 5 0 : A. Berger; 
18 : Notizie del Terzo; 1 8 , 1 5 : 
Musica leggera; 1 8 , 4 5 : «Clar>-
destina bordo»; 1 9 , 1 5 : Con
certo d i ogni sera; 2 0 , 3 0 : Ore-
stiade: « Le C o e f o r e » , d i E-
schilo; 2 1 , 3 5 : A. Schoenberg; 
2 2 : I I Giornale del Terzo, 
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