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La commedia di Mo I l i re 
nell'adattamento di Brecht 

I GIGLIOU CINQUETTI (16 ANNI) HA VIMTO IL XIV FESTIVAL 

f 
! I 

Ida Versailles 
alia Sicilia 

A colloquio col regista tedesco Benito 
Besson, che curera lo spettacolo per lo 

Stabile di Palermo 

Dalit nostra redazione 
-' ' PALERMO, 1. 

Don Juan Tenorio torna In 
Sicilia, come voile immagina-
,« Mollere. Ma cl torna nel-
'ormai famoso adattamento del 
)on Giovanni del grande dram-
laturgo ' francese fatto da 

Jertolt Brecht, Benno Besson 
»d Elizabeth Hauptmann, rea-
Izzato dleci anni fa a Berllno. 
ia ancora scono3ciuto agll spet-
itori italiani. 
11 complto dl presentarlo in 

Italia se lo e assunto U Teatro 
ibile di Palermo ddretto da 

franco Parenti, che mettera in 
icena lo spettacolo a meta feb-
jraio, per la regla dello stesso 
lesson. I/allievo di Brecht e 
(ia al lavoro, qui a Palermo, 
la un paio di settimane. Ogni 
icena, ogni atto, vengono ri-

itutl dalla Compagnla declne 
declne dd volte, sulla scorta 

lei prezioso materiale docu-
nentario messo a dlsposizione 
lello Stabile dal Berliner En-
lemble. 

Chi asslste ad una prova, 
inche per pochl mlnutl, ha 

ibito la netta sensazione di 
ina concezione del teatro as-
fcolutamente nuova. quasi sclen 
ifica, tale e la complessita e 

varieta del fattori cultural! 
bhe giocano un ruolo dl prl-

p!ano nell'adattamento e 
Delia messa in scena deU'opera. 

E au questa complessita del 
ivoro teatrale inteso come 

itrumento attlvo di cultura e 
pome critica costante del testo, 
ia insistito a lungo Besson nel 
arlare del Don Giovanni di 
lollere-Brecht ai lettori del-

I'Unita, nell'intervaUo - dl una 
>rova dell'intera. Compagnia. 
>ice Besson: «Con Mollere. 11 

|eatro borghese ha compiuto, 
tel passato, una colossale mi-
Itificaztone. Questo costante 

Jntativo di " umanlzzareM o 
li " demonizzare" Juan Teno-
io non e, in realta, per nulla 
icoraSgiato nel testo di Molie-

fe: ed anzi una simile inter-
iretazione testimonia — come 
?!a aveva detto ;Brecht — di 
ina assoluta ignoranza del tem-
?o in cul Molifere visse, e della 
iosiziorte che egll assunse nei 
fonfronti del suo personagglo. 

«Chi e, dunque, Don Gio
vanni? La domanda, tenendo 
^resente un dibattlto durato per 
jcoli. puo sembrare retorica. 
;r Mollere, questo e certo, 

Tenorio e Teplcureo « fl paras-
jitario per eccellenza r 'con-
ro Don Giovanni — acriv* 
brecht — Mollere scaglla so-
imente mariti cornuti"), ma 

satira del personaggio pren-
11 soprawento sullo studio 

un carattere seml-tragico: il 
i, invece, compie Mozart La 

idlnazione al piacere. natura 
>ica e costante anche del Te-
>rio mozartiano. qui ai fa, da 
Igenua, consapevole e quasi 

ibolo di se stessa cosl da 
cqulstare, nella riaffermazione 
tlla llberta dell'uomo. una sua 

indezza eroica, che e fatta 
una pur contraddlttorla su-

sriorita alia legge della " m o -
kle comune". 

( - M a la satira del parassita 
dice ancora Besson, riferen-

»si a Mollere — mi interessa 
sai mejio della critica del ca-

Ittere parassitario nel suo 
lendore. Per noi del "Ber-
aer", U carattere comico del-
figura di Don Giovanni pub 

sere ristabillto M)ltanto rista-
lendo il valore di critica so
le del testo. Ed e bastato 

Jiluppare alcune tendenze gia 
pplicite in Moliere. per ac-
ltuare questa critica, dare 

)a prospettiva moderna al te-
X storicizzarne 11 significato •. 

n vostro lavoro, e quello 
in particolare, ha inciso in 

frofondita nel testo di Mo
k e ? -

Moite acen« — risponde 
tsson < — aono state pratica-
>nte rielaborate dalla prima 
'ultima parola. Qualcbe nuo-

personaggio 5 stato intro-
^tto: dl altrl e stata mutata 

professione. Ma non sono 
i particolari piu Impor-

itL Ristabilito fl carattere 
iclale dl Juan Tenorio. a noi 
;m«va di studiare e ricreare 

Iclima delle lotte di dasse nel 
)iiodo assoiutistico del XVIT 
folo. Bisognava, del resto. far 
vertiie — che, in caso con-
irio, avremmo rischiato dl 

kn cogliere la controspinra ra-
>nalistlea — anzi addirittura 

sentira nellaria l'epoca di 
scartes. E questo era e resta 
scopo princlpale del nostra 
attamento-. 
Juasi a rawivare O ricordo 

pla costante presenza brech-
n e l ' suo lavoro, Besson 

or* un prexioso docu 
Into: la recensione di Bertolt 

Brecht alia messlnscena berll 
nese del Don Giovanni, rea 
hzzata per la prima volta dallo 
stesso Besson per la Inaugu-
razione della nuova sede del 
Berliner al Theater am Schlff-
bauerdamm. C'e una frase, in 
questo scritto. che e assai illu-
minante: nella famosa scena del 
mendicante (il quale verra que 
sta volta Interpretato da un 
popolare puparo, l'esplosivo 
«don» Ciccio Sclafani - n.d.r.) 
che finora veruva utilizzata per 
presentare don Giovanni come 
libero, e dunque come tipo 
progressivo, Besson diplnge — 
scriveva Brecht — semplice-
mente un libertino, troppo ar-
rogante per riconoscere qual-
siasi obbligo. 

• La preparazlone del Don Gio
vanni nella edizione palermt-
tana e ormai a buon pun to. 
Franco Parenti, che con Carlo 
Formlgoni collabora alia messa 
in scena dell opera, punta sul 
Don Giovanni (del quale sara 
naturalmente 11 protagonLsta) 
come sul pezzo forte della sta-
gione. E del resto. a testimo-
niare del largo interesse per 
l'avvenimento. sta il fatto che 
il Festival della prosa dl Bo
logna ha gia impegnato lo spet
tacolo «a scatola chiusa- per 
marzo: e lo stesso hanno fatto 
vari altrl teatrl itallani. 

Prima dl tornare alle prove 
(e alia conseguente babele del
le lingue: il franco-tedeaco di 
Besson, l'itallano della Compa
gnia, il siciliano Imposto da al
cune modlfiche introdotte nel 
testo per rlspettaTe fedelmente 
l'ambientazlone in bilico fra la 
prigione dorata di Versailles e 
la Conca d'Oro palermitana), 
Benno Besson ha voluto toe-
care il tasto dei rapportl cul-
turall fra occidente e R.D.T.: 
«Noi possiamo mettere a di-
sposizione del teatro occiden
tal e egll ha detto — una enor-
rae copia di materiale scienti-
flco del Berliner Ensemble e 
frutto del nostra lavoro. E con-
sideriamo importantiaslmo lo 
scambio di espenenze e.di col-
laborazionl artistiche, come e 
avvenuto con il Piccolo di Ml-
lano e come sta ora awenendo 
con lo Stabile di Palermo. Noi 
saremmo per esempio assai fe-
lici ed onorati di ospitare a 
Berlino la Compagnia del vo
stro formidablle Parenti e spe-
rlamo che questo possa avve-
nire al plu presto, nello spirito 
della comprensione e della pace 
fra i popoli». 

Ben E. King Qlno Paoli Frankie Lalne Robertlno Paul Anka Little Tony 

g. f. p. 

piu giovane 
ha fatto 

i. , 

cen tro 
Risultato a sorpresa - Una finale appas-

sionante - La « grana » di Bobby Solo 

SANREAAO — Gigliola Cinquetti (a destra) 
e Patricia Carli, sua « partner », si abbrac-
ciano dopo la notizia della loro vittoria. 

le prime 
Teatro 

II naso 
Tra i racconti di Gogol. .«II 

naso - e giustamente famoso. 
per la fehcita del suo umo-
rismo grottesco e surrealistico. 
La vicenda. tutta sospesa in 
un clima di ammiccante iro-
ma, appare legata come non 
mai alia pagina scritta: altro 
e narrare d'un naso che. stac-
catosi dal viso del suo padrone 
(un rispettabile funzionario),' 
se ne va a spasso. addirittura. 
sotto le sembianze d'un consi-
gliere di Stato. altro e mo-
strare nella concretezza della 
scena 1 personaggi di questa 
fantastica stona. carica del re
sto di allusioni alia societa rus-
sa delTepoca ed alia condizione 
umana in generate. Sta di fat
to che, al - Naso - . si ispirb 
persino • un musicista come 
Sciostakovic. per un'opera che 
il pubblico italiano potra co-
noscere quest'anno. ai Maggio 
fiorentinO 

Assai piu modestamente, dal 
testo gogoliano e stato tratto. 
per cura di Luciano Raffaele. 
un adattamento in due tempi. 
che rispetta lo spirito deHori-
ginale (portando alia nbalta 
anche la figura dell'autore). 
ma che, per le ragioni anzidet-
te, pu6 restituime solo in par
te Tinimitabile gusto Lo spet
tacolo —. dodices:mo della se-
rie «ChI ride... r ide- , al Pic
colo Teatro di via Piacenza — 
si a w a l e della congrua regia 
di Lino Procacci, delle scene 
di Remo D'Angelo e dell'inter-
pretazione. vivace e fin troppo 
colorita, di Silvio Spaecesi. 
Manlio Guardabassi. Mario Mi-

ferreri si oppone ai 

tagii alia «Donna scimnna » 

MILANO. 1. 
regista Marco Fenrri . che 

klilano e impegnato ncll'l/o-
dai cinque pulloncint e par-

stamane improvvlsamente 
Roma, alio scopo di docu-

itarsi sul taglio dflla se* 
>nza finale deciso per il suo 
jmo film La donna scimmla, 

Tognazzi e la Glrardot. 
ferreri, saputo dal - glornali 

i U o ha tentato inutilmen-
d* mettersi in contatto con 

U .produttore della • pellteota, 
Carlo Ponti, attualmente a Lu-
cerna in Svizzera, malato. Data 
rimpossibilita - di ottenere no-
tirie piu precise dal produtto
re, il rezista e pdrtito alia vol
ta dl Roma, dove ha sede la 
casa cinematografica, - per 
chiedere l'immediata restituzio-
ne del film alia verslone otlgi-
nale, presestata alia critica re-
centemente sia a MUano sia 
nella capitate ». 

lita nei ruoli principals cul 
si aggiungono Edoardo Tor-
ricella. Marina Lando, Mar-
cello Bonini Olas. Giulio Con-
te. Caldi applausi e chiamate 
Si replica. 

ag. sa. 

Cinema 
Gli invincibili 

sette 
-"" Presso • 1'antica Sidone, nel 
secolo IV a . C cinque ladrcni 
di forza erculea ed espertissi-
mi nell'uso delle armi, presta-
no 1 loro servigi a due giovani 
fra tel I i che capeggiano una ri-
volta contro un fcrocissimo ti-
ranno. avido d'oro piii del mi-
tico Creso. re di Lidia. L'aiuto 
da essi fornito ei due -dioscu-
ri» e prezioso (fra 1'altro uno 
d'essi inventa' portentose mac-
chine da guerra) e decisivo al-
lorche riescono a liberare mi-
gliaia di schiavi ed a condurli 
virtoriosamente contro i cru-
deli mercenari del despota. La 
azione liberatrice si conclude 
con la redenzione morale dei 
cinque malfattori. 

Un film di modestissiroa fat-
tura. ma innocente e tale da 
suscitare simpatia intorno ai 
suoi eroL Del gruppo di attori 
sono Tony RusseL Massimo Se-
rato e Livio Lorenzon. II regi
sta e Alberto De .Martir.o. 
Colon. -. , . v • 

Jeff Gordon il 
diabolico detective 

Eddie Constantine veste ' i 
panni del solito agente della 
FBI. si presents con il neme di 
Jeff Gordon. Quest! dnnqoe vie-
ne inviato a Parigl per Identi-
flcare I'ignoto medico che con 
abill operazloni ' di chlrurgia 
plastica muta^ i connotati dei 
plu pericolosi criminali di que
sto mondo. Durante questa ri-
cerca flnge dl essere un gang
ster per essere assoldato da una 
banda operante a Parigi e in 
guerra con un altro gruppo di 
malfattori per la disputa di una 
cospicua refurtiva di gioielli 
Le varie" fas! dell*investigazio 
ne, inframmezzate da violentis-
simi pugllati. por|ano Gordon 
a fare conoscenza di una gra-
ziosa agente che gli scivola fa-
dlmente fra le bracda al pari 
dl molte altre ed a acoprire ana 
equivoca clinica privata, ove 
pulluUno belle ra#uae aactate 

d'amore e ove 11 detective rag-
giunge ogni suo scopo. 

Come molti altri della serie 
di Constantine 11 Aim e realiz-
zato da Raoul Andre, con la so-
lita formula che ha incontrato 
successo, ma che risulta ormai 
troppo sf ruttata Le eroicomiche 
prodezze dl Eddie non manca-
no. tuttavia. di divertire se non 
sempre in molti trattL A fianco 
dell'attore recitano Nando Gaz-
zolo, Perrette Pardier, Emil 
Fork, Clement Harari e Jean 
Galland. 

vice 

Rivista 
- Aura D'Angelo 

e Joe Sentieri 
Aura' D'Angelo e Joe Sen

tieri sono tornati ieri sera di 
fronte al pubblico romano al 
Parioli. ciascuno con le pro-
prie canzoni, ciascuno con la 
propria, non mitigata vivacita. 
che non e soltanto vocale. Sen
tieri ha sciorinato il suo sem
pre divertente repertorio (dai 
primi successi della • g a v e t t a -
a Chariot, passando per San-
remo). aggiungendovi una pre-
ziosa versione di . hlon Dieu 
(che la Piaf ascolto ed applau
di ) . A 1 -passerotto di Mont-
martre- ha pure dedicate un 
- o m a g g i o - Aura D'Angelo in-
terpretando Non, je ne regret-
te rien, aecomunando il mo-
tivo insJeme con i migliori pez-
zi del suo largo repertorio. Ap-
plauditissimL con loro. il Mar
tin Ballet e tutti gli altri. 

Apptlie del 
CUT di Roma 

Undicesimo giorno di occu-
pazione pacifica del Teatro 
Ateneo. II CUT ha ieri indiriz-
zato un appello alle personalita 
del mondo della cultura. chie-
dendo un sollecito e concrcto 
intervento. 

Al CUT i pervenuto — dal 
segretario generate della pre-
sidenza della Repubbllca — 
un messaggio nel - quale - si 
dice tra 1'altro che - non - si 
e mancato di richiamare l'at-
tenzione dei Minister! • della 
Pubblica Iftruzione e del Tu-
rismo e Spettacolo, e del Ret-
to re di codesto Ateneo, sulla 
particolare situaxione enun
c iate - . 

- Dal nostro inviato 
SANREMO, 1 

Git interrogativi delVultima giornata sono stati 
tutti delusi: Gigliola Cinquetti e la vincitrice del XIV 
Festival della canzone italiana di Sanremo. Ha vinto, 
insomma, una debuttante, sia pure una debuttante di 
lusso, essendosi imposta al concorso di Castrocaro, 
anticamera ufjiciale di Sanremo. Gigliola e indubbia-
mente dotata di un'educazione e padronanza vocale 
che stupiscono in una sedicenne che affronta il mondo 
poco esigente della canzonetta. Con il primo posto alia 
canzone della vecchia coppia Panzeri-Nisa N o n h o l'eta 
per amarti , Castrocaro ha raggiunto il suo scopo, quello 
di porsi come piedistallo del 

gno appartiene alio stile in au-
ge fin dalla prima guerra; ma 
Modugno, si sa, esetcita an
cora un suo fascino, e del resto 
nell'estetica della canzonetta 
vlene unanimemente considera-
to il progenitore della nouvelle 
vague, anche se oooi il titolo 
fa un po' sorridere. 

Si spiega cosl la brusca *U-
minazione di MUva (che si e 
comportata dlgnitosamente, co
me gia Vanno scorso* consolan-
do se stessa, ma non I irato con-
sorte, con la cbnslderazione che 
»esistono sempre -"cose pju se
rie e importanjtf -del Festival ~). 
la cul sconfitta,/.pqraltro; k da 
attribuire in buona 'parte alia, 
scarsa popolarita che da. qual-^ 
che tempo gode la<cantante, ra-
ramente sfruttata in senso mo-
derno, e per di piu, ultima-
mente, viziata da un compro-
messo tra Vintellighenzia e la 
astuzla commerciale. Piu colo-
rito, Tony Rents ha mugugna-
to, ieri notte: *Avete vlsto? 
Re, reglna, fante..* Via tutti e 
tre* n fante era lui, di picche. 
II re. Villa, si e abbracciato U 
flgllo e ha resistito a tutti i ten-
tatitH di stuzzicarlo da parte 
del giornalistU 'Gli altri annl 
— ha detto — non ho avuto 
questa gioia, di avere con me 
mlo figlio, con il suo affetto che, 
In tnomenti come questi, ml e 
plu che necessario. Che volete 
che vi dica? Vol lo sapete. se 
io so quattro dico venti. Ma 
stavolta, chlssa... Sentivo qual-
cosa nell'aria.. JVo, no. vi prego. 
intendevo dire che ho letto tutte 
quelle storie sui giornali.~ Si 
dava per sicuro Paul Anka, io 
Vho solo letto, non so... Pud 
darsl che fosse necessario to-
alierml di mezzo... Beh, ci ve-
dremo un altr'anno Comunque, 
quei cartellonl non li ho ordi-
nati io- Un teatro cittadlno 
aveva infatti cosparso Sanremo 
di inviti mUrali alio spettacolo 
del 4 febbraio con Claudio Vil
la, 'trionfatore del XIV Fe
stival '. 

Bocciata la vecchia guardia, 
il XIV Festival ha avuto. come 
avevamo previsto da tempo, U 
compito di lanciare i giovanls-
simi. italiani, come la Cinquetti. 
Ferretti. Filippinl. Robertlno e 
soprattutto Bobby Solo, e stra-
nieri. come Bobby Rydell e an-
cor pin Gene Pitney, nuovo 
dlvo del mercato italiano. f! 
gioco. dunque. e fatto Speria-
mo, se non altro. che l nostri 
cantahti dai primi pantaloni 
lunghi imparino dai loro colle-
Ohi Varte di stare sul palcosce-
nico senza sembrare scimmie. 

Daniele lonio 

Festival della 'canzone, di 
ventando cosl definitivamen-
te un'azienda strettamente le
gato agli interessi sanremesi. 
E sara cosl lanciato lo slogan 
della Cinquetti anti-Pavone, 
slogan favorito sia dall'aspetto 
angelica e puro della ragazza, 
sia dal tipo di canzone da essa 
interpretato. E, se non sara 
congelata dalle formule, Giglio
la Cinquetti ha veramente la 
possibility di rappresentare 
i'» altra sedicenne», coesisten-
do pacificamente quindf con 
' Pel di carota». Patrizia Car-
li si e vista automaticamente 
porre I'alloro in testa, come 
partner-di Gigliola, ma forse 
per lei e azzardato prevedere 
un altrettanto roseo futuro. 

Dire che la vittoria della piu 
giovane cantante del Festival 
(la piu carina, anche) non ab-
bia sorpreso, sarebbe menzo-
gna. II duello sembrava ri-
stretto a Donaggto-Avalon (una 
canzone ottima, anche se trop
po elaborata), Modugno-Laine 
(I'italo-americano e stato U 
vera mattatore della serata, 
grazie anche alia stupenda In-
terpretazione di Una lacrima 
sul viso, messa, come vedremo, 
fuori concorso), Tony-Pitney 
(la loro canzone sara un gros-
so successo del night), Paoli-
PHeto e Ferrante - Anka (il 

lonely-boy» e stato felldssi-
mo, davvero scatenato). Una 
sola vincitrice, nessun ex ae
quo, dunque. 

La montatura goliardica del 
'broQlio* dell'ex aequo, divul
gate da taluni ieri pomeriggio, 
e crollata, con grande soddisfa-
zione di quell* dell'ATA. con-
tenti dello scalpore e contenti 
di poter grldare che tutto e pu-
lito in questo Festival . 

La sconfitta di Claudio Villa 
era ^ a conoscenza degli orga-
nizzatori fin dal giorno prima: 
il distacco di Passo su passo e 
anche dell'Ultimo tram di Afil-
va era troppo net to perche si 
potesse pensare ad una possibi-
Uta seria di Ingresso in finale. 

II peggioramento delle con-
dizioni dl salute del cantante 
Bobby Solo ha fatto invece na-
scere una nuova grana, questa 
mattlna La Ricordi. cui Solo ap-
partiene, acreobe voluto far ap-
partre, come due giorni fa, il 
cantante in palcoscenico e di-
itanzi alle telecamere, senza perb 
farlo cantare, visio che la gola 
del giovane non lo permetteva 
assolutamente. Alia voce avreb-
be provveduto il disco. Bobby 
Solo sta vendendo migliala di 
dischl con la sua Lacrima sul 
viso faltri best-sellers delle pri
me ore sono Paul Anka, Do-
menico Modugno. Tony Dallara, 
Gene Pitney), e nelle votazio-
nl (tenute segrete) si asstcura 
abbla riscosso una valanga di 
coti La cot a ha preoccvpato 
la RCA che si e vista Innanzi 
un peHcoloso rivale. a fianco 
di Modugno. di Gene Pitney e 
di Dallara Pare dunque che 
sia stato dietro pressioni della 
casa romana che rATA abbia 
deciso drasticamente di vietare 
la soluzione del disco a sostitui-
re vocalmente Solo. O canta 
Solo o canta due volte Frankie 
Laine, il «"» partner stranlero 
Perche questo aut aut? II re-
golamento. infattU a Sanremo 
non esiste affatto. visto che un 
articolo consente all'ATA di 
cambiare tutti gli articoli che 
tmole. Si era stabUlto che gli 
ttranieri ecreobero cantato fuo
ri concorso. invece le oiurie si 
sono basate sulVascolto anche 
degli stranieri per votare Ed 
ora. lo stratagemma ammesso 
per Villa indisposto anni fa non 
viene piu ammesso per Bobby 
Solo. Elastico H regolamento o 
ptsanti le pressioni? Fatto e che 
la Ricordi, con abite colpo. de-
ddeva U ritlro della canzone 
Una lacrima sul.viso, per pre 
sentarla fuori concorso daranti 
al video, con maggiore effetto 
pubbltdtarlo - - -

tndipendentemente dal vin-
citore unieo. commnque, questo 
XIV Festival ha ricelato chia-
ramente una cosa: Sanremo non 
t piu in arretrato con U mer
cato, non fa p i i concorrtma al 
Juke-boxes, ma si e aUlneato ad 
esm. Delle dodici canzoni ftmli-

Iste, Infatti, solo qvcDa dl Metfm-

Le altre 
undici 

J . Che m e ne importa . 
I m e (Modugno-Laine) ; I 

I C o m e potrei d iment t -
carti (Da l lara-King) ; I 

I Ieri h o incontrato mia 
madre (Paol i -Pr ie to) ; | 

I La pr ima c h e incontro . 
(Ferret t i -Fraterni ty) ; | 

I Motivo d'amore (Do- • 
naggio-Avalon) ; | 

| Ogni vol ta (Ferrante- I 
* A n k a ) ; I 

I Q a a n d o vedrai la mia I 
ragazza ( T o n y - P i t n e y ) ; • 

S a b a t o s e r a (Fil ippini- I 
Fratern i ty ) ; ' 

I no , no , n o 
- S t e v e n s -

L 

Staaera 
(Germani 
T e m p o ) ; I 

Una lacrima s a l vtoo 
(Solo-Laine) ; I 

U n b a d o piceoli*slm« . 
(Robert ino-Rydel l ) . >• | 

• — — — — M 

Ginnastica canora 
II governo di centro-sinistra non ha ancora in-

dotio il Telegiornale ad allargare la tematica po-
litico-sociale: se mai, il contrario. Mai come in 
queste settimane^ forse, il notiziario televisivo in
ferno e stato cost incollato ai personaggi e agli 
avvenimenti < ufficiali >: sembra quasi che , al di 
fuori delle affiuitd del Presidente Segni, delle 
udienze e dei discorsi del Pontejice e delle riunio-
ni e dei comunicati ministeriali, in Italia non esi-
sta nulla. 

Ieri, tanto per fare Vultimo esempio, il Tele
giornale ha diligentemente comunicato anche i piu 
burocratici messaggi inviati a Segni per il com-
pleamto, m a ha del tutto ignorato che ben 450 mila 
lavoratori tessili appartenenti a tutte le organiz-
zazioni sindacali, avevano compiuto la loro seconda 
giornata di sciopero. Evidentemente, nemmeno la 
presenza del Partito socialista al governo e riusct-
fn a infrangere Vantico ostracismo del Telegiornale 
alle battaglie sindacali. 

* * * 
Malgrado, come abbiamo scritto ieri, la TV non 

abbia compiuto alcttno sforzo autonomo per prc-
sentarci il Festival di Sanremo (anche ieri sera 
tutto si & limitato a qualche giochetto delle tele
camere, soprattutto in onore del vecchio mattatore 
Modugno) non si pud negare che, per suo conto, 
la rassegna non riesca a fare spettacolo. Soprattutto 
per merito di certi giovani cantanti che interpre-
tano i motivi loro affidati piu. con le braccia, con 
le gambe e il naso che con la voce. In questo senso 
ci siamo resi conto che, al confronto, gli stranieri 
sembrano quasi tutti ragazzi abbastanza tranquilli; 
eppure, non di rado, la loro interpretazione risulta 
piu trascinante di quella dei loro colleghi italiani. 
Tipico I'esempio dell'americano Gene Pitney che 
pur agitandosi infinitamente meno di Little Tony, 
e riuscito a imprimere a Quando vedrai la mia 
ragazza un ritmo molto piu scattante e preciso. 

D'altra parte, questa dell'interpretazione « / i -
sica » era forse una necessitd di questo Festival i 
cui motivi, per la grande maggioranza, non riu-
scivano di per s6 a caratterizzarsi. Non a caso il 
leader della tendenza e apparso Mimmo Modu
gno, che ha cercato di colorare il suo tangaccio 
stantio con tutta la mimica che aveva a disposi-
zione. Modugno ha sempre recitato le sue canzoni 
(ricordate il salto del *blu>?); ma questa volta pro-
prto perche non e'era nulla da recitare in Che m e 
n'importa a m e , il suo £ apparso come un sem-
plice tour de force muscolare. Anche il suo grande 
avversario, Paul Anka, del resto, non avendo a 
disposizione un motivo migliore, ha finito per ri-
Jugiarsi negli sforzi fisici. Cost, abbiamo assistito 
a uno scontro di titani che mangiavano quasi le 
parole, coglievano ogni minima occasione per ur-
lare, gonfiavano le vene del collo e lanciavano in 
alto e in avanti le braccia come in una sorta di 
ideale lotta libera. 

g. c. 

vedremo 
« Un colpo 
di pistola » 

Alle 21. sul prlmo cana-
le va In onda Un colpo di 
pistola, orisinale televisi
vo di Belisario Randone 
liberamente elaborato dal 
celebre racconto dl Ales-
sandro Puskln. Ne sono 
Interpret! Carla Gravtna, 
Ivo Garrani, Raoul Gras-
silll, Fosco Glachetti. Man
lio Busoni, Marlsa Man-
tovanl. Otello Toso. Fer
nando Cajati, Mario Bar-
della ed altri. La regia e 
stata affidata a Giandome-
nico Giagm — gia noto 
come regista radiofonico, 
scenegglatore clnematogra-
fico e autore teatrale — 
che affronta per la prima 
volta la direzione di un 
lavoro televisivo. 

La nduzionc cinemato
grafica di questo racconto 
di Puskin segn6. piu di 
vent'anni fa, 1'esordio dl 
Renato Castellani, che fra 
gli interpret aveva Fosco 
Criachetti presente — in 
altro ruolo — nel cast del
la atmale edizione televi-
siva 

Un colpo di pistola 6 il 
pnmo dei cinque Racconti 
di Bclkln, che Puskin 
scrisse nel 1830 E" la sto-
ria di un rancore, covato 
per annl da Silvio nel con
front! di un suo ex colle-
ga di guarnigione. con 11 
quale esili si 6 battuto in 
un duello alia pistola. In 
quel yiorno ormai lontano, 
csli non voile, pu r aven-
done la possibility, perche 
1'altro aveva spnrato per 
pnmo e lo aveva man
cato. uccidere il suo av
versario L'indifferenza e 
11 cinismo di costui lo ave
vano disarmato Cosl egli 
si riproniise di sfruttare 11 
suo colpo al momento op-
portuno, cioe quando il 
suo antico rivale mostras-
se. di fronte alia morte, 
il volto che ogni uomo, 
che abbia compreso la vi
ta. deve mostrare. E oi& 
avviene quando. felice spo-
so. l'antagonista dl un tem
po si trovera davantl Sil
vio, venuto a saldare fl 
suo debito.. 

FaaiW 

programmi 
• • • • • • a • • • • « a • 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricollori 

11,00 Messa 

1 1 3 0 Rubrica religlosa 

12,20 Innsbruck Slalom glgante maschile, 
salto e 15 km. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Ivanhne: b) Cartonl 
anlmatl (Alvin) 

18,30 Awenfure 
in elicotlero « Tre uomlnl in pertcolo > 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizione) 

19,20 Sport Cronaca reglstrata di un 
awenimento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edizione) 

21,00 Un colpo di pistola 

dl Belisario Randone (da 
Puskin). Con Ivo Garrani, 
Vittorio Duse, Otello To
so. Carla Gravina. Regia 
di Giandomenlco Giagni 

22,20 15 minufi con Bruno Martuio e il suo 
complesso 

22,35 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 II paroliere 

qUeStO SCOnOSCiUtO xrrR^eHa'c'a0^"31-
18,55 Appunti 

su Rita Pavone « DIciotttnn! ». dl Glan-
carlo Ravasio 

19,30 Rotocalchi In poltrona. a cura di 
Paolo Cavalllna 

21,00 Teleaiornale e segnale oraiio 

21,15 Smash Varleta murteale con De
lia Sea la e TonI Uccl 

22,15 Olimpiadi invernali dl Inn«bruck: pattinaggio 
arti«tico femminile 

'jot. . ^ ; * ^ 

Carla Gravina e Ivo Garrani in « Un colpo 
di pistola » (primo canale, ore 21) 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 8, 13. 
15. 20. 23. — Ore 6.36: II 
cantagallo; 7,10: Almanacco; 
7.20: II cantagallo; 7.35: Un 
plzzico di fortuna; 7.40: Cul-
to evangelico; 8.20: F. Sca-
rica e la sua Qsarmonica; 
8.30: Vita nei campi; 9: U n -
formatore dei ^ommercianti; 
9.10: Musica sacra; 9.30 Mes
sa; 10: Vangelo; 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11.10: Passeggiate nel 
tempo: 11.25: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchino; 12.55: Chi vuol ea-
ser lieto._ 13,15: Carillon-
Zig-Zag; 13.25: Vocl paralle-
le; 14: Musica da camera; 
15.15: Tutto 11 caicio minuto 
per minuto; 16.45: Domenica 
Insieme; 17.15: Aria di casa 
nostra; 17.30: Concerto sin-
fonico: 18.35- Musica da bei-
lo; 19: La giornata sportiva; 
19.30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno; 20.20: 
Applausi a™ 20.25: Miseri-
cordia. Romanzo di B. Pe 
rez Galdos; 21: Radiocruci-
verba: 22: II puntaspilll; 
22.15: Musica strumentale; 
22.45: II libra piu bello del 
mondo; 23: Questo campio* 
nato di caicio. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: &30, 

9.30. 10.30. 11.30 13.30 l iJO, 
19.30. 20.30. 21^X 22,30. — 
Ore 7: Vocl d'italiaui all'eete-
ro: 7.45: Musiche del mattiao; 
a35: Musiche del Mattino; 
9: D giornale delle donne; 
9^5: Motivi della domeni
ca; 10: Disco volante; 10.25: 
La chiave del successo; 10,35: 
Musica per un giorno di fe-
sta: 11,25: Radiotelefortuna 
1964; 11.35: Vocl alia ribalta; 
12: Anteprima sport; 12,10: 
I dischi della settimana; 13: 
Appuntamento alle 13: 13,40: 
Domenica express; 14^0: Vo
cl dal mondo; 15: Concerto 
dl musica leggera; 15.45: Ve-
trina della canzone napole-
tana; i a i 5 - II clacson; 17: 
Musica e sport; 1R.35: I »o -
stri preferiti; 1930: Incontri 
sul peotagramma Al termi-
ne Zig-Zag: 20.35: Tuttamu-
sica: 21: Domenica "-port; 
21.35: Musica nella sera. 

TERZO 
Ore 17: Parla il program-

mista: 17.05: Le Cantate di 
J S Bach; 17.35: Lavoro di 
prosa; 19- Progr musicale; 
19.15: La Rassegna: 19.30: 
Concerto di ogni sera: 20.30: 
Riviste delle riviste; 20.40: 
Progr. musicale:; 21: 11 Gior
nale del Terzo; 21.20: Pano
rama della musica contem-
poranea inglese - Peter Gri
mes. di B. Britten. Direttore 
F. PrevitalL 


