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CANNES Nel film «Jeu de massacre >» la ribellione di 
Alain Jessua appare abbastanza rientrata 

Un Don Chisciotte da fumetto 
tra cinismo 
e ingenuita 
« Tre giorni e un bambino » dell'israe-

liano Uri Zohar & un giallo sentimen-

tale non privo di finezze psicologiche 

Dal nostro inviato 
CANNES. 6. 

I miracoli non si ripetono. 
Rivelatosi nel '64, con la sua 
«opera prima * La vita alia 
rovescia, proprio qui a Can
nes — ma alia Settimana del-
la critica — e poi a Venezia, 
Alain Jessua ha fatto il suo 
ingresso al Festival, quest'og-
gi, come rappresentante uffi-
ciale della Francia. II ribelle 
di ieri appare gia piu tran-
quillo: Jeu de massacre e* un 
racconto abbastanza piacevole 
(anche se il ritmo stenta ad 
ingranare), ben confezionato, 
molto alia moda. Peccato che 
Mi limiti a sfondare porte 
aperte. 

Pierre, autore di romanzuc-
ei nerastri e di testi per Ju-
metti, alia cui illustrazione 
sua moglie Jacqueline fornisce 
la propria estrosa matita, si 
vede capitare fra i piedi una 
Mtrano tipo, Robert: ricco fan-
ciullone mitomane, convinto 
di aver vissuto e di vivere nel-
la realta quelle stesse avven-
ture che Pierre e i suoi colle-
ghi inventano. A corto di sol
di e d'ispirazione, lo scritto-
rello accetta I'ospitalita dl 
Robert e della madre di lui 
nella fastosa villa ch'essi pos-
siedono in Svizzera. Le sfre-
nate quanto innocue fantasie 
del giovanotto — che sogna 
di svaligiare la banco del luo-
go (di cui la sua famiglia 
i principale azionista) e che 
riveste di colori preziosi le 
tquallide spogliarelliste di un 
night di provincia — ofjrono 
a Pierre, e a Jacqueline, la 
materia di un personaggio, 
Michel, e delle sue trucibalde 
ma anche appassionate im-
prese. 

Robert e felice di ricono-
acersi in Michel; la mamma si 
dimostra pronta a pagare lau-
tamente il soggiorno dei due 
invitati, perche le bizzarrie 
del figlio possano sfogarsi 
senza danno. Pierre, uomo 
privo d'ideali e attaccato al 
denaro, gode di quel lavoro 
ladle, in quella lussuosa cor
nice. Jacqueline gli tiene bor-
done, ma e sempre piu attrat-
ta dalla follia di Robert e non 
disdegna di proiettare accan-
to alia sua. nella finzione del
le € strisce >, la propria t'm-
magine nobilitata. Robert 
giunge a prendere alia lettera 
quello che lui e i suoi amid 

Solidarietd 

a Cannes con 
un regista 

greco esiliato 
CANNES, 6 

D Festival di Cannes ha < of-
ferto * una proiezione gratutta a 
Robert Manthous. il regista gre
co che ha scelto i'esilio e che 
e presente sulla Croisette con 
una copia del film che avrebbe 
doruto rappresentare il suo pae-
•e. « U m:o film Face to face — 
ha dichiarato i) regista greco 
— avrebbe dovuto rappresentare 
uftlcialmente il mio paese a Can
nes ma 11 governo si e opposto 
perche. dopo il colpo di sta-
to, la creazione artistica non 
ha da not tutte le liberta indi 
spensabili. E* nel contesto deiia 
evoluzjone culturale della Gre-
cia che il two 61m era stato be
ne accolto dai giovani del mio 
paese perche per la prima roKa 
da nci un film trattava proble-
mi politici e sociali parttcolar 
mente scottanti. E" evidente — 
ba proseguito Robert Manthous 
— che questa evoluzione e per 
fl momento bioccata. Non pud 
esistere produzione cinematogra-
fica di valore senza la liberta di 
scelta del soggetto e della for
ma di espressione. In queste cor* 
dizkxii e evidente che il mio film 
non potra avere un segui:o in 
Grecia. Per il momento mi con-
sidero esiliato — ha concluso u 
regista greco — ma non so pre-
cisare per quanto tempo, essendo 
la situazione ancora troppo con 
fusa: tutti quelli che come me 
MOO ali'estero. del colpo di sta-
to sanno solo cid che e stato 
scritto dai giomali. Le persone 
che hanno assunto il potere sono 
sconosciute ed e difficile pronun-
ciarsi sul loro awenire*. 

n 10 maggio il film Face to fa
ce sara proiettato in un cinema 
di Cannes su tnhtiatfva del Fe
stival che ha cosl voluto rendere 
omafgio al regista greco. 

hanno pensato, e messo su 
carta; fugge con Jacqueline 
(riluttante, ma non troppo), 
combina disastri, e arriva 
quasi ad uccidere la donna, 
poi a darsi la morte. E' sal-
vato, e rientra nell'c 'line. 
cosl come ciascuno degli al
tri. Ma la parola <t confiniKi > 
si sostituisce alia parola «fi 
tie >. sullo schermo: giacche. 
si sa, gli eroi di storie del ge-
nere non muoiono mai... 

Insomnia, nella visione di 
Jessua, non sembra esserci al-
ternativa: o si i personaggi di 
Jumetti, come Robert, e come 
soprattutto Jacqueline, col suo 
disarmato sentimentalismo da 
sartina, o ci si identifica nei 
loro creatori, nei tipi alia 
Pierre: cinici, meschini, ca-
paci di apprezzare, nell'amore 
e in tutto il resto. solo la con-
cretezza, il godimento imme-
diato, la volgarita. 11 mondo, 
anche al livello della psicolo-
gia di massa, £ secondo noi 
un po' piii complesso. un po' 
diversamente articolato. E in-
fatti. per tenere in piedi il 
suo stiracchiatissimo apologo, 
il regista ha dovuto far ricor-
so a un paese fuori del tempo 
(ma sard poi vero?), quale 
la Confederazione elvetica, e a 
una figura di comodo, come 
quella di Robert, che forse 
voleva alludere (non si sa mai) 
a Don Chisciotte, ma che a 
noi ha ricordato (e a un gra-
do assai minore di comicita) 
I'ereditiere pazzo d'una popo-
tare, vecchia farsa di De Fi-
lippo, Don Raffaele il trom
bone >. 

Moralismo indifferenziato del 
contenuto. luccicante smalto 
della forma: tra questi due 
poli oscilla, con qualche affan-
no, la vicenda, interpretata 
pur convenientemente, nelle 
parti centrali. da Jean-Pierre 
Cassel, Claudine Auger, Mi
chel Duchaussoy, fotografata a 
colori da Jacques Robin e di-
segnata, per quanto riguarda 
i fumetti veri e propri. da un 
esperto del ramo. Cerlo. af-
frontando altri temi e proble-
mi della «cultura di consu-
mo *. Vinglese Peter Watkins. 
in Privilegio andava ben piu. a 
fondo. Ma alia critica francese 
Privilegio non e~ piaciuto, in 
generale. E dunque... 

Di scena. pomeriggio e sera. 
anche Israele. con Tre giorni 
e un bambino, terzo lungome-
traggio del poco piit che tren-
tenne Uri Zohar. Inquietante 
Vargomento, di origine lette-
raria: Eli, studente a Gerusa-
lemme, si vede affidare per un 
breve periodo il figlioletto di 
Noa. donna da lui amata anni 
prima, e U ricordo dflla quale 
non riesce a cancellare. Egh 
circonda il bimbo di un affetto 
ora tenero, ora burbero, e a 
tratti perfino ambiguo; ma lo 
e^pane pure, quasi sadicamen-
te, a rischi terribili: forse vuo-
le — in maniera piu o meno 
inconscia — vendicarsi di Noa. 
che fu sua solo una volta (e 
senza troppa soddisfazione re-
ciproca, a giudicare da quan
to, di quellepisodio. ci viene 
mamfestato); forse vuole ri-
chinmaTla a se~. in qualche as-
surdo modo. L'intrigo, gia da 
cardwoiilma. e complicato dalla 
presenza di due altri personag
gi: la nuora ragazza di Eli e 
un enmune amico. che spasima 
per lei; nonchi dai momenta-
neo interrento di un rettile ve-
lenoso. 

II fandulletto, perb, se la 
cava: tutto sommato. egli ser
ve solo come Punto di riferimen-
to d'una sorta di < giallo sen 
timentale *. nelle cui spire il 
regista avrolge i suoi prota 
gonisti. senza molta conseguen 
za. ma con spigliatezza e, spes-
so. con finezza di dettagli psi 
colopici. Risopna ami dire che. 
per questo aspetto. le sequeme 
erotiche sono da raccomandare 
anli studinsi delle queslioni ses 
suali; oltre che. com'e" orrio. 
ai loro cultori dilettanti. 

tla completato felicemente il 
panorama odierno una confe 
renza stampa esibizione di Jer
ry Lems. che ha parlato 
con spirito e con inlelligenza 
del suo laroro di attore e di 
regista. susdtando franche, 
strepitose risaie e facendo 
t saltare > OOTII Precedente pri-
mato di affollamento deUa sola 
« Jean Cocteau >. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: 
Jean Pierre Cassel e Claudi

ne Auger in una scena del film 
Jeu de massacre di Alain Jes
sua. 

Sempre agitato il mondo della musica leggera 

Chitarre soppiantate 
da saxof oni e trombe 

L'estate 'C6 ha sancito uffi-
cialmente il fenomeno beat in 
Italia: le ironie. le accuse, i 
paruloni usati l'inverno pre-
cedente nella prima dimostra-
zione pubblica. in forma spet-
tacolare. dei complessini di 
chitarre elettriche, a] Festival 
di Sanremo. dovettero ridimen-
narsi al Cantagiro. quando non 
rimaneva che prendere atto 
del fenomeno. L'estate '67. pa
re certo. sara un'estate diver-
sa, quella che dovrebbe sanci-
re la popolarita del rhythm 
and blues, con i saxofoni e 
le trombe al posto delle chi
tarre amplificate. Le prime av-
visaglie di questo nuovo ge-
nere si sono avute nei giorni 
scorsi in due templi della mu
sica giovanile. i Piper di Ro
ma e di Milano. alfleri rispetti-
vamente i complessi dei Dave 
Anthony Moods e il Patrick 
Samson Group, oltre che dalla 
presenza televisiva, a Sabato 
sera, di Rocky Roberts. 

E* un fenomeno. naturalmen-
te. non solo italiano. ma che 
si sta verificando a livello eu-
ropco: semmai. sembra che. 
stavolta. 1'Italia ne partecipi 
contemporaneamente agli al
tri Paesi. e non vi giunga con 
il consueto ritardo. I nomi di 
cantanti negro americani co
me James Brown o Otis Red
ding o Wilson Pickett \ i suo-
nano gia familiari. e 1 dischi 

Fellini ha 
lasciato 

la cVmka 

di questi allien del rhythm and 
blues hanno gia un certo se-
guito da noi. 

A ben guardare, non vi e 
nulla di strano se, stavolta, 
anche da noi si reagisce tem-
pestivamente ad una novita 
musicale. II ritardo sul rock 'n 
roll, anni fa. era dovuto alia 
resistenza della cosiddetta can
zone all'italiana. H fenomeno 
beat e stato, poi. un ve
ro e proprio fenomeno di 
rottura, su un piano che 
spazia al di la dei puri confl-
ni canzonettistici. Invece, il 
rhythm and blues non costitui-
see un'altra rottura, ma ger-
mina quasi naturalmente dalla 
musica beat, e soprattutto e 
una musica fatta e rivolta al
io stesso « pubblico > del beat. 

Ed e anche presumibile che 
non mandera in soffitta tutti i 
complessini di chitarre. cosl 
come Beatles e Rolling Stones 
potranno ancora per un certo 
tempo < vivere di rendita ». II 
rhythm and blues, infatti. sca-
turisce direttamente dai € nuo-
vi suoni » di Liverpool, per 
una sorta di processo inverso. 
R beat britannico aveva trat-
to vita e ispirazione in buona 
parte dai tradizionale rhythm 
and blues negro-americano. 
mentre, adesso. risaliti cosl al
ia fonte. la fonte stessa si ser
ve deU'esperienza britannica. 
soprattutto per quanto riguar
da l'articolazione ritmica e lo 
impianto sonoro. 

Questo nuovo fenomeno e de-
stinato ad avere ripercussioni 
non inilevanti anche nei rap-
porti sociali della musica. Sap-
piamo. infatti. che le chitarre 
beat hanno portato al «far 
musica > numerosissimi giova
ni che prima si sarebbero ac-
enntentati d'ascoltare senza so-
gnarsi di suonare essi stessi 
una chitarra. Ora ci potrebbe 
essere una nuova evoluzione. 
con 1'inserimento di nuovi stru-
menti. quali il saxofono e la 
tromba. pur restando da vede-
re se il passaggio dalla chi
tarra. strumento casalingo e 
relativamente maneggevole. al 
saxofono. assai piu comples
so. < professionistico » e assai 
meno « domestico ». non finira 
per imporre una certa selezio-
ne. Ma. in fondo. il passaegio 
daH'ascoItatore al chitarriMa 
era ben piu radicale! 

Patrick Samson un francese 
che ha vissuto a lungo nel Li 
bano ed e ormai domiciliatn in 
Italia, e assai ottimista: cMol-
ti giovan:. negli intervalli — 
ci ha detto — vengono da noi 
ad informarsi sulle marche 
dpi saxofoni ». 

II rhythm and blues signifl-

ca anche la prima, reale affer-
mazione della musica cosiddet
ta leggera dei negro-ameri-
cani. Finora e'erano state del
le « fusioni >, tipo il rock, fra 
questo filone popolare negro ed 
altri filoni bianchi. Stavolta, 
invece. i negri stessi s'impon-
gono alia ribalta con una < lo
ro » musica. James Brown, un 
cantante che ricorda un po' 
Ray Charles ma con una drarn-
maticita vocale molto piu ag-
gressiva. gode della stima an
che dei piu consapevoli ed im-
pegnativi musicisti di jazz ne
gri, come Archie Shepp che In 
Brown vede <un grande inter-
prete popolare negro-ame
ricano >. 

Ora. e proprio su questo pun-
to che possono sorgere alcune 
perplessita sulla diffusione in-
ternazionale del rhythm and 
blues. Non vogliamo certo met-
tere il carro davanti ai buoi. 
ma solo chiederci • quanto, in 
questo internazionalismo, rl-
marra dei valori autentici del 
rhythm and blues. La musica 
beat, pur avendo verso questo 
alcuni debiti. era un'originale 
creazione britannica. Nel nuo
vo rhythm and blues potrebbe 
esserci il rischio di uno svuota-
mento della sua originalita. Lo 
stesso Samson ci riconosce che 
< questa musica e tipicamente 
negro-americana e non pud 
essere rifatta tale e quale. Co-
munque. essa ha ricuperato al
cuni elcmenti beat perche i 
dischi incisi sei anni fa da Ja
mes Brown erano piu jazzi-
stici e comunque diversi da 
quelli che incide oggi. E' ve
ro. perd. che noi eurnpei. bian
chi. dobbiamo in partenza ri-
nunciare a certe caratteristiche 
irripetibili. e tendere ad un 
rhythm and blues con piu beat 
e una maggiore Iinearita me-
lodica ». 

Comunque. I'interesse che il 
nuovo pubblico dimostra verso 
James Brown. Otis Redding. 
Wilson Pickett ed altri cantan
ti negro-americani sembra te-
stimoniare che c*e una possi-
bflita di identificazione verso 
quei temi. E non e'e poi con-
traddizione se un Samson, ad 
esempio. ci dice di voler com-
porre canzoni italiane con te 
mi tipiri italiani. anziche cer-
care di imitare un James 
Brown che ha dei problemi di
versi. quell* appunto o>i ne
gri americani. 

Si pud sperare. cioe. che 
questo nuovo capitolo sia qual 
cosa di piu di una moda. visto 
che non ha l'aria di nascere 
come tale. 

Daniele lonio 

«L'Asfodelo 
d'oro» sara 

i V 

consegnato 
sabato a 
Cagliari 

CAGLIARI. 6. 
Gillo Pontecon'o. Peppino De 

Filippo. Lidia Alfonsi. Paola Pi-
tagora e Nino Castelnuovo. in-
terpreti della recente versione 
televisiva dei Promessi sposi, 
prenderanno parte, insieme ad 
altri noti personaggi del mondo 
dello spettacolo, alia consegna 
del primo Asfodelo d'oro che 
avra luogo il 13 maggio a Ca
gliari, all'hotel Mediterraneo. 
organiz^ato dalla cooperativa 
Mario De Candia. 

L'iniziativa e nata dai propo-
sito di premiare alcuni fra i 
protagonist! dell'annata cine-
matografica, teatrale e televisi
va e di stabilire, contetnpora-
neamente. un contatto diretto 
fra pubblico e artisti. 

L'Asfodelo d'oro sara conse
gnato a personalita del mondo 
dello spettacolo che si sono di-
stinte durante l'aiuio nei set-
tori del cinema, della prosa, 
della televisione, della lirica. 
dello sport, deH'alta moda. del
la musica leggera. 

E' questa la prima volta che 
a Cagliari si tiene Tassegnazio-
ne di un premio di cosl anipia 
rilevanza per il mondo dello 
spettacolo. L'intenzione degli 
organizzatori e quella di fissare 
un appuntamento annuale che, 
premiando le personalita del 
mondo dello spettacolo postesi 
maggiormente m luce durante 
l'anno. diventi anche una con-
suetudine che possa essere fis-
sata nel carnet degli operatori 
turistici e nel calendario del 
pubblico cagliaritano. 

L'organizzazione e molto sem-
plice: il 13 maggio ci sara l'as-

segnazione del premio (I'Asfode
lo d'oro 5 una preziosa scultura 
cesellata da Cosimo Canelles) 
e il 14 maggio. al « gran gala >. 
interverranno tutti gli artisti 
premiati ed invitati. 

In tournee 
nell'URSS 
^Orchestra 

di S. Cecilia 
Dal 15 al 28 maggio I'Orche-

stra dell'Accademia Nazionale di 
S. Cecilia diretta dai maestro 
Fernando Previtali compira un 
giro di concert! nell'Unione So-
\netica. 

I concerti. che avranno luogo 
a Mosca il 15. 16. 17 e 18 mag
gio ed a Leningrado nei succes-
sivi giorni 22. 23 e 24. assumono 
una significativa importanza sia 
perche d questa la prima volta 
che una orchestra sinfonica ita-
liana si reca neU'URSS su espres
so invito delle comnetenti auto-
ritd sovietichc. sia perche il giro 
artistico si svolge nel quadro de
gli scambi culturali tra i due 
Paesi. 

Federlco F*llini ha lasciato la 
cllnlca, dov» i ra stato ricova-
rato alcuna Mttimana or sono 
per una broncopolmonite e plao-
rite. II regista, che e ora In 
convalescenxa, si • fatto foto-
grafaro itri In un albtrgo ro-
mano 

AVVISO 
ai portatori di obbligazioni 

IRI - ELEnRICITA 5,50% 
OPTABILI 

Si rammenta che ii 30 giugno prossimo scade 
improrogabilmente il termine utile per I'esercizio 
della conversione delle obbligazioni IRI-Elettriclta 
5.50 % - optabili • in azioni SIP e FINSIDER. 
Le obbligazioni rimaste in circolazione alia data de! 
I 9 luglio 1967 saranno rimborsabili — alia part. 
mediante estrazione a sorte annuale — in 10 quote 
uguall con Inlzlo dai 1° luglio 1968. 

le prime 
Cinema 

10.000 dollari 
per un mass aero 

Manuel. gio\ane mt'.vsicaiio 
(Ciaudio Canuiso) appena uscito 
di pngitwie. prende di tnir.i un 
certo Mendoza. ncco i>rti;>neUi-
no ternero. e ne ra piste U li-
glia diletta IXjlortv, i.Vlnana 
Ambesi). Mendoxa off re a Djan-
go (Gar>' Hudson) — fanMt.-4> cac-
ciatore di Uglie che non nesee 
a nnunciare al tnion oiore dei 
dollan. e che non uec.de per un 
pre/jio mferiore a dit-ciimLi do;-
Lin - - l a somma iH-c-ê san.i per 
iK'tidere Man îel. |>ur dmy»<ran-
do -> ille prune una ni>*evo.t- tir-
chier.a. Dj.ir.go. nel frattempu. 
.sinnanKrra unto di Mijjnoi (1>J 
rvd.in.1 Nu^iack). pr»;>rietaria 
di un vjJo»'i. che i due a.la fine 
deodono d- ;>artire pt-r San 
Franc 1.M.-0. I.H»^O d"eva.>:*>cx'. o\v 
;w che il lx*n killer a.ra n^tir.-
>o la UISIIM. E cvr:o ^rebbero 
arKLiti a S.in Fr-ano-MX) ui cani-
b-ar \ita'> =•*; Mijan«M rxm f»t-
se stata uccrvi da Manuel du
rante i .I-OMII'O a ina d.»!Jen7«i 
canca di ciatiue qu.ntah duro. 
un colj>> a t .n .o vcv-<i D>an^o 
a'we'.'a adento. 

&il corjio inerte di M.ian*>i 
saranno \ersate cakle Licnme 
<un killer che ptan^e). n^i Djan 
?o p-*vrrf»tt<ra a «e ê-.-«» <i: far 
n»nre Manuol a .!•*-. .a a got 
cia... e cwi sara. «Ba.sta c<»-i. rum 
dev. ucc-.ck-re p.u .. nvi. ;>iu . 
Non dimenu^ari! a\ Do. uo;no'«. 
s-jona la canzoTC-.na fina.e. quel 
la goccia <h trop;x) che ha fa: 
to traboccare il \aso della p.» 
z.enz.» CTilM-a. una c>>cc:a cht 
i! noa-'rano onerisia K«rno'o 
G lemen ci pn/e.a ancne r. 
sparnvare. <W*pa u pcanro ps^j 

j do v.nie. p-^udo pros'e-natico 
di Djan go. e dopo la ~iia sc-
poitura ft?x> al collo. un -.asulio 
con53pe\oce o mcon?anevole ad 
Eisensteinn. che nel stio ir.com 
piuto Que Viro Mexico.' a\ie\a 
girato una sequenza < simile ». 

vice 

E' morfo 
Alfredo Gionnini 

NAPOLI, 6 
E" morto, all'eta di 72 anni. 

il maestro Alfredo Giannini, una 
delle figure piu note del mondo 
musicale napoletano. Per molti 
armi il maestro Giannini ha fatto 
parte del oomplesao orcfaeatraJe 
della RAI 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • raaiv!/ 
t 
^ \ : < - T?r*wm a 
•kheMm 
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ATTUALITA' DI MOUERE 
— < Cosi uno spirito iliuminato 
si adegua ai vizi del suo seco-
lo* — dice il molieriano Don 
Giovanni in una sorta di pa
ne girico dell'ipocrisia e ci da 
in tale maniera la chiave per 
capire, al di la delle limitatri-
ci definizioni di « libcrtino >, di 
c empio >, di c cinico », il ca-
rattere profondamente moderno 
e modernamente raziocinante 
di questo personaggio, evoca-
to da Moliere dalla tradizione 
spagnola proprio per dar bat-
taglia alia bigotteria, al con-
formismo, al culto stolido di 
valori inesistenti >. 

/;i questo senso, e significati-
vo che il Don Giovanni di Mo
liere sia approdato per la pri
ma volta sulle scene italiane 
boltanto nel 1948 al < Piccolo » 
di Milano con la regia di Ora-
zio Costa e I'interpretazione di 
Salvo Randone, cioe esatta-
rnente duecentottantatre' anni 
dopo il debutto pangino, awe-
nuto anche allora tra aspre po
lemic-lie e sintomatici interventi 
censori. 

Particolarmente mentevole 
ci sembra, quindi, la trasposi-
zione televisiva (trasmessa lal-
tra sera) reahzzata da Vittorio 
Cotlafavi, sulla scorta della 
pregevolissima e piana versio
ne di Cesare Vico Lodovici. 
Giorgio Albertazzi ne c stato 
un intelligente e .sensibtle pro-
tagomsta, cogliendo appieno lo 
spirito caustwo e ferocemente 
demistificatorio di Don Giovan
ni. 

. . . 
L'UNICA VEKITA" POSSIBI-

LE — Cottafavi lia Vindubbio 
merito, m quest'occasione co
me gia in oltre sue precedenti 
prove registiche, di puntare 
sulla parte essenziale e pecu-
liare della vicenda, sfrondan-
dola al cuntempo — in cid coa-
diuvato da una sccnografia so-
bria e ridotta ad elementi pu-
ramente funzionali — di ogni 
pleonastica ridondanza spetta-
colare. E cosi. infatti, d giusto 
die sia poivhe Don Giovanni e 
una commedia the nasce pn'i 
che dall'apparato scenico, dai-
lo scaturire e dall'intrico delle 
idee, delle parole, delle dichia-
razioni di principio. quale quel
la ricorrente secondo la quale 
Vumca verita possibile per Don 
Giovanni e che due piii due 
faccia quattro. 

L'intero complesso di attori, 
del resto. ha ben capito I'im-
postazione che il regista ha in-
teso dare a questo testo e tut
ti, percio, hanno conseguente-
mente improntato la loro reci-
tazione ad una sobrieta e ad 
una misura esemplari. In par-
ticolare, degni di lede ci sono 
parsi lo Sganarello di Franco 
Parenii, cui I'attore ha saputo 
dare un carattere di sapida in-
congruenza non disunito da una 
vena grottesca. frutto di col-
laudato mestiere, il Don Luigi 
di Sergio Tofano, reso nella 
sua parruccona sentenziosita 
con sapienza interpretativa di 
rara efficacia; e molto bravi, 
inoltre, sono stati Gianna Gia-
chetti e Renzo Palmer nell'esi-
larante quadretto contadinesco 
e Margherita Guzzinati nella 
parte della querimoniosa Don
na Elvira. 

• « • 
UN ANTIEROE DEL NO

STRO TEMPO — Questo Don 
Giovanni televisivo e risultato 
nell'insieme uno spettacolo che 
ci ha rtsarcito. almeno in par
te. delle innumerevoli trasmis-
sioni di prosa che per lo piii 
bnllano soltanto per loro sci-
pitezza oppure per i loro ana-
cronistici inlrecci o per le vi-
cende anche piu vetuste. carat
teristiche di certo teatro boule-
vardier. tanto caro ai benpen-
santi di casa nostra. 

Moliere, insomma. dimostra 
di essere — seppure ad alcuni 
secoli di distanza ~ un autore 
certamente piu vivo, contem-
poraneo di tanti altri oggi vi-
ventt. poiche egli trae la pro
pria forza dai confronto e piu 
spesso dallo scontro delle real
ta in cui Vuomo viene a mi-
surarsi. piii che con supposti 
mondi metafisici, soprattutto 
con se stesso. Questa ci sem
bra. in fondo la morale — se 
morale e'e bisogno di trarre — 
dalla vicenda di Don Giovanni 
che. in questo senso. potrem-
mo non a torto considerare un 
antieroe del nostro tempo. 
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Un cadavere a 
zonzo (TV 1° ore 21) 

Per la regia di Giuseppe Di Mart ino va in scena II 
giallo-rosa c Un cadavere a zonzo », di Jack Popplewell . 
E' la buffa vicenda di una addetta alle pullzle in una 
grande azlenda che si trova implicata nel misterloso 
caso dl un assasslnato che r icompare in carne ed ossa. 
La donna iniiza ad investigare e riesce a battere per
fino I'ispetlore di polizla. La commedia 6 interpretata 
da Llna Volonghi , Franco Graziosi, Franco Giacobinl , 
Francesco M u l e , Mar isa F a b b r i , Paolo Cnrl ini . Nel la 
foto: una scena della commedia con la Volonghi, Mul6 
e Graziosi . 

Le stomellate di 
Roma 4 (TV 2° ore 21,15) 

Con « La romanina » can
tata da Claudio Vi l la al 
giardino zoologlco comin-
cia la nuova puntata di 
« Roma 4 »; e prosegue 
con la lettura dl alcune 
poesie di Trilussa da parte 
di Aroldo T ier ! . Quindi 
interverranno: Mi l ly che 
nel quart iere Coppede can- ;, 
ta « Notte d ' o t l o b r e * ; ? 
Pal ty Pravo (nella foto) :, 
che cantera a Rngnzzo t r i -
ste » al P iper ; Luciano 
Salce, che fa ra una breve 
chiacchierata di attualita 
romana; i G u f i , che mime-
ranno la canzone « Gattone 
innamorato » e Gabriel la 
F e r r i . Concludera nuova-
mente Claudio Vi l la 

Un concerto di 
Richter (Radio 1° ore 21,15) 

Uno dei pianist! piu famosi del nostro tempo, Sviato-
slav Richter, eseguira due composizioni: Haydn , Sonata 
n. 52 in mi bemolle maggiore op. 82; C. M . von Weber , 
Sonata n. 3 in re minore op. 49. Richter, nato in Ucra lna 
da famigl ia di origine tedesca, debutto a 19 anni ad 
Odessa ottenendo subito unanimi consensi di cr i t ica . Ha 
effettuato numerose tournees, con gran successo, In 
tutto 11 mondo ed anche in I ta l ia . 
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TELEVISIONE 1 
10,15 
14,45 

17 .— 
18 ,— 
1» — 
19,10 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
Monlecarlo - Automobilismo: GRAN PREMIO Dl MONACO 
— Rom»: CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE UFFI-

CIALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
SETTEVOCI 
TELEGIORNALE 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
Dl CALCIO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — UN CADAVERE A ZONZO . 
22,35 LA DOMENICA SPORT I VA 
23,20 PROSSIMAMENTE 
23,30 TELEGIORNALE 

Tre atti di J»ck Popp!ew»H 

TELEVISIONE 2 
17,15 Monlecarlo - Automobilitmo: GRAN PREMIO Dl MONACO 
17,45 Rom*: CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE UFFICIALI 
19-19,50 CONCERTO SINFONICO diretto da Giacomo ZanJ 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 ROMA 4 con Claudio Villa 
22,15 ORIZZONTI dalla •clenxa • delta tecnlca 
23 .— PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

GiomaJe radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23 . 635 Musiche 
della domenlca - 7,30 Pari 
• disparl . 8,30 Vita nei 
campi - 9 Musica per ar
ch! . 930 Messa - 10,15 Per 
le Forze Armate - 10.45 
Disc-jockey - 11,40 Circolo 
del penitori . 12 Contrap-
purito - 13.28 Fred 13.30 -
14 Muslcorama e Trasmis-
sionl regionall - 14 35 Un 
disco per Testate - 15,30 
PomerigRio eon Mina - 1" 
RadJocronaca del secondo 
tempo dl un lncontro di 
calcio - 18 Concerto sinfo-
nico diretto da Nino San-
zogno - 19.10 Orchestra Et-
tore Ballotta - 19.30 Inter-
ludio musicale - 20.20 La 
voce di Carmen Villani -
20.25 Sesto senso . 21.05 La 
giomata sportiva - 21.15 
Pianista Sviato?lav Rich
ter . 22 Musica da ballo 
. 23 Questo campionato di 
calcio. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 730, 
830. 930, 1030, 1130. 13.30. 
1830, 1930, 21,30. 2230 • 
630 Buona festa • 8J20 Pari 
« dispart . 8,45 II giornale 
delle donne - 935 Gran Va
riety . 11 Cori da tutto 11 
mondo • 1135 Juke-box -
12 Anteprima sport • 1145 

Vetrina di Hit Parada -
1230 Trasmissionl regio
nal 1 . 13 II gambero . 13,4* 
Un disco per l'estata . 14 
Trasmissionl regionall -
1430 Voci dai mondo - IS 
II bar della radio - 16 Do
menlca sport - 17 Un disco 
per restate . 1730 Concerto 
dl musica leggera - 18 Do
menlca sport (seconda par
te) - 1835 Arrivano 1 no-
stri . 21 Vita e storia delle 
ville celebri italiane - 21.40 
Organo da teatro - 22 Pol-
tronisslma. 

TERZO 

Ore 130 Corriera dalTA-
merica - $.45 Michail Glin
ka - 10 Musiche del Sett* 
cento • 1030: Musiche per 
organo . 1 1 : Fogll d'album 
- 1130 Concerto operistico 
. 12.20 Musiche dl Ispira
zione popolare . 1 3 Gran-
di interpretazioni . 1430 
Kreutzer e Schumann • 
15.30 La balena blanca, dl 
Massimo Durst - 1630 Mu
siche dl Johan Strauss • 
17,45 Pianista Martha Ar-
gench - 1830 Musica leg
gera . 18.45 La lantema -
19,15 Concerto di ogni se
ra - 2030 Automazlone • 
formazione professlonale -
21 Club d'ascolto: Caccia 
al tesoro - 22 H giomale 
del Terzo . 2230 Krelsle-
riana - 23,15 RivisU delle 
rivista. 
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