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Catherine Deneuve 
nel « Cuore in gola » 

3«f Sara una 
1 * * * 

fiorentina 

Dopo Moravia, uno degli au-
tori piu tradotti sullo bchermo 
e sciua dubbio Vasco Pratoli-
ni, del quale Pasquale Festa 
Campanile si accinge ora a gi-
rare la ridu/.ione delta Co.sfan-
ra delta rayionc, 1'ultimo ro-
nianzo dello scrittore fiorenti-
no (il quale, in questa occa-
sione, ha prestato la sua colla-
borazione alia seeneggiatura. 

Irinunciando tuttavia a legarvi 
[ufticialmente il proprio nome). 

Dopo Cronache di poveri 
\amanti (Lizzani), Lc ragazzc 
jdi San Frediano (Zurlini) e 
\Cronaca familiarc (Zurlini). 
iche ottenne il Leone d'Oro, ex-
laequo con L'infanzia di Ivan. 
lecco dunque sullo schermo, 
jsempre ambientata a Firenze. 
[in un none popolarc come 
Iquello di Rifredi e in una 
jfabbrica che e bempre stata 
lalTavanguardia delta lotta ope-
Jraia come la »Gali leo», la 
(storia di Bruno e di Lori. Ma 

ion si ehiamera piu. come il 
romanzo, la Costanza dclla ra-

\gionc, bensl 11 cuore in gola 
?he ai produttori e parso •« piu 
jinematografico ». 

Di tutti gli elementi tegati 
lalle vicende di questo film 
| ( l e polemiche sulla scelta degli 

sttori stranieri, eccetera) il piu 
Intvrcssante. a prima vista, ci 

parso quello del suo regista, 
. 3asquale Festa Campanile, no
lo per aver firmato una buo-
la percentuale di sceneggiatu-
re (sino a Lc quattro giornate 
ii Napoli e at Gattopardo) in-
Sieme con Massimo Franciosa 

successivamente, per ei>sere 
?assato, sempre al fianco del 
puo partner, alia regia (Un 
lentativo sentimentale e Lc vo-
:i bianchc). Dunque, Festa 
rampanile girera questo film 
la solo ed e inevitabile chie-
lergli se questa decisionc non 

|asci trasparire un tentativo di 
;indere il proprio nome da 

jucllo di Franciosa, di fronte 
Ilia non unanime accoglienza 
Sella critica ai loro due pri-
lii film. 

Insomnia, chiediamo senza 
iroppo ciurlare nel manico. 

;rche questa scissione? 
Festa Campanile dice: - Fare 

ana seeneggiatura in due e giu-
\to e direi necessario. C e un 
iibattito continuo. un confron 

lo dirctto. Ma dirigere un film 
In due 6 come scrivere un li-
>ro a quattro mani Percifc. 
^ccoci ognuno per conto nostro. 
inche se come sceneggiatori 
Irestiamo insieme e anche come 
>roduttori... - (Ma la sceneg-
iatura del Cuore in gola e 

ftata scritta con Fabio Carpi. 
toliamo per inciso). 

Del Cuore in gola, comun 
||ue. Festa Campanile dice che 
iquadrera la vicenda in una 

limensione operaia. poiche cre-
|e che la stona di Bruno sia 
in po' 2a storia di un Metello 
lei giorni nostri, con in piu 
fevoluzione delta classe ope-
|aia» i nuovi problemi delle 
*bbriche. una coscienza for-
iata attraverso la lotta demo-

[ratica di questo dopoguerra. 
rirera gli esterni sulta rivie-

Ja dclla Versilia e a Firenze. 
forse anche all'interno delta 
iGal i leo- <sc gli daranno la 
kutorizzazione) con numcrosi 

gencrici - prcsi dalla fab-
Drica. 

Protagonisti. come si e det-
|o . Catherine Deneuve e Samy 
'"rey. Dice Festa Campanile 

phelo hanno accusato di avere 
;elto attori stranieri per ruo-

|i di personaggi italiani. - E* 
ana sciocchezza — risponde: — 
Vattore e gia una convenzio-
ae: pcrche, dunque, pretendc-
tc una coerenza "nazionale"^». 

Ed ecco i due attori Entram-
l i sposati. divorziati da comu-

R" " di gran nome. come BB e 
oger Vadim la loro volta, 

fun tempo, marito e moglie). 
'inevitabile che, specie da par
te «M ccxti giornalistl, le doman-

de vertono sui loro anion e 
sulle loro vicende coniugali. I 
due rifiutano di rispondere a 
siffatte domande. Ma per dar-
vi una idea del tipo di doman
de e di aleune simpatiche ri-
sposte. riportiatno un dialogo 
Ira la Deneuve e una giorna-
lista. 

D. — * Che ne pensa del ma-
trimonio? ». 

R. — " E' una istituzione co
me un'altra. Seomoda, tutto 
sommato... 

D. — « E il bimbo?" (il pic
colo Cristiano. di un anno). 

R. — «11 bimbo? Che cam-
bia per il bimbo? In fondo. 
porta il nome del padre, che lo 
ha gia riconosciuto... »>. 

D — •• Ah. e gia stato rico
nosciuto? •• (espressione soddi-
sfatta della collega. che si af-
fretta ad annotare). Intervie-
nc, divertita, la Deneuve. 

R. — «Tutto a posto, ve-
ro? II bimbo e riconosciuto 
e per voi italiani e tutto a po
sto ..». 

G. — - Certo. it riconosci-
mento e un fatto motto impor-
tante...«. 

I. S. 

La crisi dello spettacolo cinematografico 

Alia riscossa il 
pkcolo esercizlo 

Convegno nazionale a Roma - Richie-
sfi sgravi fiscali e facilitazioni nel 
credito - Auspicato l#ollargamento dei 
Consorzi. gia sperimentati con suc-

cesso in Toscana e in Emilia 

II Convegno nazionale sul 
tema * Problemi, dijesa e pro-
spettive di suiluppo del piccolo 
e medio eserclzio cinematogra
fico ', svoltosi ieri mattina nel 
Teatro dei Satiri a Roma, si e 
concluso con I'approvazione, al-
I'unanimitd, di un documento 
che verra sottapo:>to ull'atten-
zione del governo e dei gruppi 
politici. Esso condensa in quat
tro punti le rivendicazioni e i 
propositi della cateyorla: a) una 
particolare forma di detassazio-
ne, comprensiva dell'IGE da 
upplicare sugli incabsi dcll'eser-
cizio minore: b) cstcnsione al 
piccolo e al medio csercizio 
delle facilitazioni crcditizie per 
I'ammodernamento e ramplia-
mento dei locali e degli im-
pianti: c) riconoscimento delle 
(isiocia^ioni consortia nell'am-
bito dell'Associazione nazionale 
degli esercenti cinematografici 
(ANEC-AGIS), • e opportune 
modijiche dello stututo di questa, 
per rendere effettiva la rappre-
sentanza democraticu di tutti 
i soci; ,d) costituzionc di un 
comitate d'iniziativa per la pro-
mozione e il coordinamento dei 
consorzi cinematografici. 11 Con
vegno si c anche pronunciato 
esplicitamente contro la pro-
roga dell'attuale leyislazione sul 
cinema. 

L'assemblea romana era pro-
mossa dai Consorzi cinemato
grafici toscano ed emitiano, i 
quali hanno elaborato anche, 
in comune, la relazione intro-
duttiva. letta da Gino Ago-
stini: relazione che, partendo da 
un esame approfondito del pre-
sente stato del cinema nazionale 
nel suo complesso, oltrc che 
del scttore specifico dell'eser-
cizio, giungeva ad enucleare 
una serie di richieste c di pro-
poste d'interesse yenerale. Lu 
situazione del piccolo c medio 
esercizio si pud sintctizzare nellc 
scguenti cifrc: delle 10.392 sale 
cinematoyrafiche csistenti in 
Italia (secondo i piu recenti 
dati dclla SIAE). VSS.9 per cen
to praticano prezzi inferiori allc 
dticcento lire a biglietto: i bi-
glietti venduti in questa im-
ponente massa di locali — che 
costituisce di fatto il piccolo e 
medio esercizio — sono VS4.6 
per cento del totalc, mentre gli 
incassi calano al 65,3 per cento 
Cid significa che t'l 4,3 per cen
to dei locali (auelli, cioc, ap-
partenenti ai grandi propnetari 
di sale, veri monopolisti dello 
esercizio) raccolgono il 34,7 per 
cento degli incassi globali. La 
condizione di privilegio del 
grande esercizio si manijesta su 
tutti i fronti: nei rapporti col 
noleggio: nella politica di Tial-
zo dei prezzi che i mayyiori 
circuiti hanno potuto praticare 
indisturbati; ma. anche sotto il 
profilo fiscale: giacche la pro-
yrcssivita delle imposte tende 
ad appiattirsi per i prezzi supc-
riori alle trecento lire a 
biylietto. 

Di qui una fondamentale di-
veryenza di bisogni e di pro-
spcttive fra il piccolo c il me
dio esercizio, da una parte, il 
grosso esercizio dall'altra. Di qui 
una serie di richieste e di de-

(Xclla foto: Catherine De'lcision't (quelle, appunto, espres-
neuvc). \se nel documento conclusivo, 

del Convegno), che riyuardano 
lunto I'iniziativa uutonoma della 
cateyoria quanta la sua capacita 
di influire sull'azione condotta 
dall'Associazione nazionale che 
raggruppa, con i piccoli e i me-
di esercentt, i grandi industria-
li dello spettacolo — questi ul-
timi, finora, in posizione pre-
pondcrante —; quanto, infine, 
d nuovo ussetto leyislativo del 
scttore, che dovra prcvedere, a 
vantayyio dell'esercizio minore, 
allegyerimenti fiscali e facilita
zioni crcditizie. Su questo te
nia particolare, a.ssicnrajioni so-
lidali sono btate formte dal 
compagno Paolo Alatri, a nome 
del yruppo dei deputati comu-
nisti, e dal segretario partico
lare del ministro Corona, Zan-
chi: il primo ha ricorduto come 
nella proposta di Icyyc comuni-
sta per il cinema sia preuisto, 
a favore del piccolo esercizio, 
un ubbuono dei diritti erariafi, 
suite prime frentamila lire di 
incasso. per lc sale che pratichi-
no prezzi non superiori alle 
250 lire a biylietto; il secondo 
ha sottolineato che lo schema 
del diseyno di legye ministeriale 
prevedc, con diversa formula-
zione tccnica, una misura so-
stanzialmente anuloya. 

Altri aryomenti non muryinali 
sono stati trattati nella rela-

ione e nei numcrosi interventi 
che le hanno fatto seyuito. II 
probtema sempre apcrto della 
censura (Alatri ha messo in ri-
lievo come la proposta di leg-
ge comunista per I'abolizionc di 
questo medioevale strumento 
yiacciti dal diccmbre scorso in 
Parlamento). La questione del
la indebita concorrenza che lc 
quattromila sale parrocchiali 
fanno al piccolo esercizio, go-
dendo d'un reyime privileyiato. 
L'utilitu di un intcrvento sta-
tale nel campo del noleyyio 
(su cio si e soffermato Lucio 
Battistrada, prendendo la pa 
rola a nome della FILS-CGIL), 
per porre aryine alio sfrutta-
mento di tipo coloniale del mer-
cato cinematoyrafico italtano da 
parte degli americani; sfrutta-
mento del quale si avvantaggia-
no i monopolisti dell'esercizio. 
La proficuita di una collabora-
zione fra i circoli del cinema, o 
le affini associazioni culturali. 
e gli esercenti della provincia 
Ualiana: esperienze assai posi
tive, in tale dirczione, sono sta
te compiute sia in Emilia sia in 
Toscana, e ne ha dato conto. fra 
gli altri, Benito Sasi. presiden-
te del Consorzio toscano; men
tre Piero Anchisi, a nome del-
VARCI e della FICC, ha pro-
spettato la possibilita di un al-
laryamento di questa collabora-
zione. ai fini dell'educazione cul-
turale del pubblico e del miglio-
ramento qualitativo dello spet
tacolo cinematografico. 

Tra lc conclusioni del Con
vegno. mcrita di essere segna-
lato di nuovo Vimpulso ch'esso 
ha voluto dare alia organizza-
zione dell'esercizio minore in 
forme consortili c cooperative: 
alternativa alia crisi e alio stra-
potere dei grossi esercenti: al
ternativa, anche. all'imbarba-
rimento del gusto delle platee, 
che potra essere frcnato con una 
organica e ragionata program-
mazione di film. < 

Giuda 
« r ' 

bacia 
Gesu a 
Matera 

II bacio di Giuda, una delle scene piu dram-
matiche del f i lm di P.P. Pasolini « II van-
gelo secondo San Matteo » e stata girata, 
con altre scene, con. lo sfondo suggestivo 
dell'assolato paesaggio di Matera. Nella te-
lefoto: il camionista Sestili (nella parte di 
Giuda) mentre bacia lo studente universi-
tario spagnolo Enrique Irazoqui (che inter-
preta la f igura di Gesu) 

le prime 
Cinema 

Omicron 
IngiUbtamcntc relegato in 

una estate precoce quanto 
afosa. si proietta sugli «»cher-
mi romani Omicron. 11 film di 
Ugo Gregoretti che. dopo Ve-
nezia. 1'autore ha sveltito e al-
leggerito soprattutto nella se-
conda parte, senza riuscir pe-
raltro ad eliminare in misura 
complcta quella certa disper-
sione narrativa, quella vaga 
inclinazione aneddotica che co-
stituiscono it limite piu visi-
bile di questa spesso graffiante 
satira sociale. condotta sullo 
spunto di un'ipotesi fanta-
scicntifica. 

La vicenda e nota: un abi-
tante del pianeta Ultra vien 
mandato in avanscoperta julla 
Terra e s'incarna nel corpo di 
un operaio torinese, Trabucco. 
per studiare il comportamento 
degli uomini. le loro azioni e 
reazioni. in vista d'una futura 
invasione del nostro globo. Le 
eccezionali facolta delle quali 
e dotato Omicron-Trabucco so
no fonte di gradevoli sorprese 
per i suoi padroni, che si tro-
vano dmanzi il vero modello 
dell'automatismo e dell'aliena-
zione industnale: rapidissimo e 
instancabile nel lavoro, disci-
plinato e zelante, totalmente 
privo di co«cienza di classe. 
egli e davvero, per loro, una 
manna piovuta dal cielo. Ma 
queU'essere troppo perfetto 
(secondo la logica del capita-
lismo) susrita anche scompiglio 
e turbamento: finisce. anzi. col 
far precipitare clamorosam-.*nte 
aleune contraddizioni del riste-
ma. o comunque col mostrarle 
a nudo. La conclusione e amara 
c paradossale: in un mondo 
ormai affatto disumanizzato. 
Omicron-Tiabucco 6 giunto, 
attraverso I'amore. nd una con 
sapevolezza dei propri diritti e 
della propria dignita che gli 
altri hanno pcrduto; e la folia 
imbestiata lo travolge. 

La saldatura fra il dramm* 

e la commedia non e in venta 
riuscita sino in fondo. cos! co
me s'avverte un qualche stri-
dore fra l'impianto favolistico 
e ii tono oggettivo. quasi do-
cumentario che hanno aleune 
testimonianze sulla vita di fab-
brica: e qui. del resto. che 
Gregoretti coglie i suoi risul 

Cavalca e uccidi 
Al centro di questo film, gt-

rato chissa dove, ma non nel 
West degli Stati Uniti. e Bran
dy, un uomo che un infelice 
passato ha awi l i to e fatto di-
ventare ancor giovane un ubria-

. . . . . . . . . . . . , „ cone. Pur Brandy si distingue 
tab miglion. sottolineando c o n . d a H a ] t r i c n ^ n o n s j * 
efficacia temi c motivi di scot- a l l a v i o , e n z a organizzata ron 
tante nltevo: come it regime c u i u n gruppo d i elaganti bel 
autontano instaurato. dai de-
tentori del poterc economico. 
aH'interno dei loro stabilimenti. 
l'uniiliante pratica dello spio-
naggio. la grottesca ed iniqua 
legge del profitto, che sottrae 
al consumatore. ad usura. 
quanto egli ha ricevuto come 
prestatore d'opera. Tanto basti 
a certificare la sensibilita ci
vile e il coraggio potemico del 
regista: anche se. da una mag-
giore compattezza e pertinenza 
del racconto. Omicron avrebbe 
potuto trarre piu vasti ed ec-
cessibili significati Renato Sal-
vatori e bravo e spintoso, nel
la non facile parte di prota-
gonista. 

ag. sa. 

Edgar Wallace 
e l'abate nero 

Che la cinematografia te-
desco-occidentale sia in dissesto 
lo sottolinca esauricntemente 
questo film che lungamente fa 
sostare il malcapitato spetta-
tore fra le ragnatele i>olverose 
c i pipistrelli di pezza di sordi 
sotterranei di una "abbazia 
ove e celato un tesoro ed ove 
si aggirano una pazza e in lu-
gubri paludamenti l'infernale 
abate nero. Numerosi sventura-
ti agognano al possesso del te
soro: Tuno dopo raltro trovano 
atroce morte. Terrore. miste-
ro. awentura. questi elementi 
tenta invano di proporre il 
film diretto da F.O. Gottlieb. 
I risultati sono pietosi. Fra gli 
attori rivediamo Jochim Fuch-
sberger • Dieter Borsch*. 

Iimbusti esercita il potere in 
una piccola citta di pionieri 
nel Texas. Ma la sua reazione 
ai prepotenti e risibile. tenuta 
in nessun conto. Sbarazzatisi di 
sceriffi incomodi. i banditi 
anzi manovrano per far eleg-
gere sceriffo proprio il giovane 
ubriacone. giudicandolo per la 
sua incttitudine l'uomo piu 
adatto a rendere inefficace la 
giustizia. Brandy, assumendo 
una tal responsabilita. sente. 
invece. rinascere la pcrduta di
gnita ed affronta i fuonlegge 
con il corageio che viene dalla 
rettitudme. trovando l'appoggio 
dei concittadini. 

II fdm di FL. Boran e one-
sto. buono: sembra puntare le 
sue carte soprattutto sull'uma-
nita e la forza morale del p*»r-
sonaggio di Brandy, del qua e. 
pur. e ben dipinto il d i s f a i -
mento. II protagonista di que
sto western non e il soli to 
eroe, infallibite con la pistola 
e formidabile pugilatore. E" 
un uomo reso debole dall'ab-
brutimento del \ iz io . ma in cui 
sono rimasti vivi principi mo-
rali L'interessante idea del 
personaggio non esclude assur-
dita e motivi puramente av-
venturosi e spcttacolan: di-
venta preponderante, perb, 
nelle fasi salienti. Un ritratto 
sofferente di Brandy offre 
Alex Nicol; misurata appare la 
prestazione degli altri attori. 
fra i quali sono Robert Hundar. 
Margaret Grayson e Lawrence 
Palmer. Colori. 

vie* 

Secondo gli « indicidigradimento » 

mattatore 
II successo della serie dedi-

cata a Eisenstein 
II leleromanzo e stato, nel 

mese di marzo, la trasmissione 
che ha avuto il piu alto indice 
di - gradimento - e il piu alto 
numero di telespettatori: que
sto e quanto si ricava. ad una 
prima occhiata, dai dati forniti 
ieri dal Servizio opinioni della 
Rai-Tv. Nella fattispecie si trat-
tava, come si ricordera, delta 
Citfadella tratto dall'omonimo 
romanzo di Cronin per la regla 
di Anton Giulio Majano. 

La notizia non e d a w e r o di 
quelle che lasciano di sasso: an
zi. D'altra parte, come stupir-
sene? La cittadella non e stata, 
a nostro parere, molto di piu di 
un - polpettone - : ma non si 
pud fare a meno di ricordare 
che (anche prescindendo dai li-
miti che i dati offerti dal Ser
vizio opinioni presentano) essa 
e stata trasmessa in un'ora di 
ascolto e in una giornata (la 
domenica) nettamente privile-
giate. E che, comunque, attorno 
ai teleromanzi e stato creato un 
clima tale da attirare il mag-
gior numero possibile di tele
spettatori sempre. « 

Notiamo quesfultimo fatto 
perche esso pud essere messo 
in relazione, crediamo, con un 
altro dato fornito dal Servizio 
opinioni e ri^uardante le pun-
tate del cielo cinematografico 
dedicato a Eisenstein. II primo 
film del cielo. Lampi sul Messi-
co, ebbe. secondo quanto ci vien 
detto. due milioni e _ mezzo di 
ascoltatori soltanto e 'un indice 
di gradimento piuttosto basso 
(42). Ma il numero dei telespet
tatori ando progressivamente 
aumentando nel corso del cielo 
e 1'indice di gradimento ebbe un 
brusco balzo che lo port6 ad 
oscillare a livelti non comuni 
per trasmissioni del genere (tra 
59 e 62). Vien fatto di pensa re 
che. in questo caso. i telespet
tatori si siano. come si dice, 
- passata la parola -: insomnia. 
il programma ha fatto la pub-
blicita a se stesso. 

Ecco, dunque: se attorno ad 
esso fosse stato creato un clima 
di interesse fin dall'inizio, con 
un'accorta preparazione. non si 
sarebbcro raagiunti risultati mi-
gliori gia in partenza? E* un 
interro^ativo che indica, secon
do noi. quanto complessi siano i 
rapporti tra TV e pubblico, che 
troppo spesso, invece, vengono 
concepiti. come sappiamo, in 
modo assolutamente pass n o . Da 
altra parte potrebb'essere assai 
interessante conoscere i motivi 
per i quali i telespettatori han
no (o non hanno) apprezzato 
la proiezione di quei film: ma 
questi dati, purtroppo. non rien-
trano nemmeno lontanamente 
tra quelli che il Servizio opinio
ni e destinato a fornirci. 

E* proprio per la mancanza 
di un panorama ragionato che, 
in fondo, le informazioni che ci 
vengono offerte finiscono per 
rlentrare nel novero delle - c u 
riosita-. Tutt'altro che stupela-

centi, ripetiamo. NTon ci stupi-
sce, infatti. il medio successo 
di TV 7 (tra 71 e 7ti): semmai 
potrebbero interessarci i moti
vi delle differenze tra sjli indici 
di gradimento. Non ci stupisce 
il medio successo di Almanacco 
(tra 67 e 72), come non ci stu
pisce il fallimento di determina
te trasmissioni di prosa. Pud 
colpire, piuttosto. che una tra-
gedia come l'Edipo re di So-
focle, trasmessa, come sappia
mo. senza alcuna preparazione o 
introduzione. abbia a\Tito sei 
milioni di ascoltatori e un in
dice di gradimento non certo 
basso (62). Pud colpire il fatto 
che il pubblico sappia supplire 
a questo grado alle deficienzc 
della TV. 

contro 
canale 

Formaggi e musei 
Mai la TV s'era occupata 

dclla Romania: adesso che 
finalmcnte Vha < scopcrta > 
e vi ha mandato un in-
viato, vorrebbe addirittura 
attrlbuire la responsabififd 
di iptesto ritardo... ai dirl-
genti comunisti di quel 
Pacse. Questo e stato, t«-
fatti, uno degli exp lo i t di 
cui Bruno Gatta ci ha fatto 
omaggio nella sua corrU 
spondenza (se cost voglia-
mo chiamarla) da Buca-

• rest, ieri sera, nel corso 
del Telcgiornale. Invinto in 
Romania, supponiamo, per 
meglio in formare i tele
spettatori italiani su quel 
che accade in quel Paesc, 
egli si e limitato a rifilarci 
quattro parole di un sem-
plicismo addirittura bruta-
lc, che avrebbero potuto 
essere messc insieme be-
nissimo negli uffici di ina 
del Babuino da chiunquc , 
fosse stato pagato per ri- -
petere t soliti luoghi comu
ni a proposito dei « satel-
liti che si ribellano >. 

Abbiamo cercato di con-
solarci, piu tardi, con I'in-
chicsta sui Paesi scandinu-
iii, condotta da Gras e Cra-
veri Non c stata una gran 
consolazione, pero. Aurora 
una volta, come gia per la 
prima puntata, ci siamo 
Irovati dinanzi a un docu-
mentario di stile cinemato
grafico piii che telcvisivo. 
Tre intcrviste in tutto e 
moltc sequenze di maniera, 
che rivelavano una notevo-
le stanchezza ncll'uso dcl
la macchina da presa (ri-
cordiamo le immagini insi-
stenti dei balli giovanili: 
viste e riviste millc volte 
su tutti i rotocalchi ita
liani). 

Tuttavia, abbiamo rice
vuto un'altra porzione di 
dati e di informazioni an
che curiose sul tempo li-
bero nellc cittd e sulle con-
dizioni di vita nelle cam-
pagne scandinave. Dati as
sai generali, peraltro, che 
non sono stati certo perso-
nalizzati dalle brevi intcr
viste alle due * famiglie-ti-
po >: siamo convinti, del 
resto, che questa delle « si-
tuazioni-tipo », illustrate 
da domande e risposte 
quanto mat vicine al gelo 
delle statistiche, non sia la 
via migliore per animare 
un documentario televisivo 
e per avvidnare i telespet
tatori italiani alla realtd di 
Paesi per tanti vcrsi cost 
lontani dal nostro. D'altra 
parte , ci assale a momenti 
il sospetto che, nonostante 
tutto, questa sia ancora la 
via piit congeniale a Gras 
e Craveri: almeno a giu-
dicare da certe personalis-
sime asserzioni contenute 
nel commento di ieri sera, 
quale quella secondo la 
quale in Scandinavia « ogni 
cittadino parte in posizio
ne di paritd con gli altri >. 
Eppure, gli stessi autori 
dell'inchiesta ci hanno in-
formato che in quei Paesi 
esistono uomini che pos-
siedono colossali fortune: 
tra di essi, un industrialc 
del formaggio che ha rac-
colto nel suo parco un mu-
seo d'arte moderna, it piit 
importantc del suo Paese, 
per la precisione! 

Con la puntata di ieri se
ra, comunque, la parte il-
lustrativa dell'inchiesta do-
vrebb'essere esaurita: at-
tendiamo dunque, che nel
la prossima scttimana si 
passi ai problemi e alla ri-
cerca. all'indaginc vera e 
propria. 

g. c. 

saiW 
programmi 

8,30 

TV - primo 
Telescuola 

15,00 Giro d'llalia in Eurovislone: XXI tap-
pa. Torlno-Blella, 

18,00 La TV dei ragazzi 

19,00 Telegiomale 

a) Flnestra sull'Unlverso: 
b) Teletrls 
delta sera (I edtzlone) ed 
estruztone lotto 

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 l*vo-
ratori 

19,40 Sette giorni 

20,10 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (II edlzlone) 

21,00 II cantatufio con Mllva. Villa, Nicola 
Arigliano. 

22,15 Cronache 
del XX secolo 

6 giugno 1944 - Elsen
hower racconta • 

23,00 Rubrica 

23,15 Telegiomale 
religtosu 

della notte 

TV - secondo 
10,30 Film per le sole zone di Roma 

e Palermo 

21,00 Telegiomale 

21,15 Piero Gobetl 
e segnale orarlo 

regla dl Claudio Capcllo 

21,45 Citta controluce 

22,35 Commercio e prezzi 

racconto sccnegglato c Le-
gittima difesa » 

Intervista con Sergio Ca-
sultoli. 

Notte sport hL>ivt7in spcclnle sul 47° 
r.HO (I Un'ia 

Silvana Giacobini presenta la « Finestra sull'untverso » 
nella TV dei ragazzi (primo canale, ore 18). 
. i 

Radio - nazionale 
Giornate radio: 7, 8, 13, 

15, 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua tedesca: 8,30: II no
stro buongiorno: 10,30: La 
Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate net tempo; 
11.30: Wolfgang Amadeus 
Mozart: 12: Gli amici del
le 12; 12.15: Arleccbino; 
12.55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: 47. Giro d'ltalia; 13.20: 
Zig-Zag; 13.30: Motivi di 
sempre: 13.45-14: (Jn disco 
per Testate: 14-14.55: Tra
smissioni regionali; 15,15: 
La ronda delle arti; 15.30: 
Le manifestazioni sportive 

di domani: 15,50: Sorella 
Radio; 16,30: Corriere del 
disco: musica lirica; 17,25: 
Estrazioni del Lotto; 17,30: 
Musiche da camera di Franz 
Schubert; 18,45: Musica da 
ballo; 19.10: II settimanale 
dell'industria: 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20: 47. Giro 
d'ltalia; 20.25: Applausi a...; 
20.30: Giugno Radio-TV 
1964: 20.35: - I I detergente 
sovrano- . radiocommedia di 
Charles Hatton; 21.25: Can-
zoni e melodie: 22: Storia 
d'ltalia dal 1915 al 1943, 

Radio - secondo 
Giornate radio: 8,30, 9.30, 

10.30. 11,30, 13.30, 14,30, 15.30, 
16.30. 17.30. 18.30. 19,30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7,30: Benvenu-
to in Italia; 8: Musicne del 
mattino; 8.40: Canta Mara 
Del Rio: &50: Uno strumen
to al giorno; 9: Un disco 
per Testate: 9.15: Ritmo-
fantasia: 9,35: Un cicerone 
che si chiama...; 10.35: Giu
gno Radio-TV 1964: 10.40: 
Le nuove canzoni italiane; 
10.55: Un disco per Testate: 
11.10: 47. Giro d'ltalia: 
11.20: Buonumore in musi
ca: 11,35- Piccolissimo: 11.40: 
II portacanzoni; 11,55: Un 
disco per Testate: 12.05-
12,20: Orchestre alia ribal-

ta; 12,20-13: Trasmissioni re
gionali; 13: Appuntamento 
alle 13; 14: Voci alla ribal-
ta; 14,45: Angolo musicale; 
15: Momento musicale; 
15.15: Recentissime in mi-
crosolco: 15.35: Un disco per 
Testate: 15.45: Concerto ID 
miniatura: 16.10: Rapsodia; 
16.35: Rassegna degli spet
tacoli: 16.50 Ribalta di 
successl: 17,05: Musica da 
ballo: 17,35: Estrazioni del 
Lotto: 17.40: Musica da bal
lo: 18,35: I vostri preferiti; 
19.50: 47. Giro d'ltalia; 20: 
Antologia leggera; 20,35: 
• La Boheme - di Glacomo 
Puccini; 21,35: l o rido. tu 
ridi. 

Radio - ferzo 
18,30: La Rassegna: Cul-

tura russa; 18,45: Ferruccio 
Busoni: 19: Libri ricevuti; 
19.30: Concerto di ogni se
ra: Cesar Franck, Gabriel 
Faur£, Claude Debussy; 

20.40: Wolfgang Amadeus 
Mozart; 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: Piccola anto
logia poetica: Poeti nord-
americani degli anni 60; 
21,30: Concerto. 

Arthur Miller 
domani in TV 

Arthur Miller sara intervi-
stato per la prima volta alla 
TV italiana ne L\4pprodo di 
domenica 7 giugno (primo ca
nale. ore 22). nel corso dj un 
servizio le cui riprese sono 
state effettuate a New York 
da Flora Favilla e dedicato al 
piu recente. e dlscusso. dram-
ma di Miller; After the fall 
(Dopo la caduta). Oltre al 
commediografo. parleranno il 
regista El:a Kazan, i protago-
nisti del dramma. Barbara Lo-
den e Jeson Robard's jr.. e al-
cuni critic": teatrali americani. 

II servizio e a cura di Ro
berto Mario Cimnaghi. 

« Eschilo d'oro » 
a Gassman, 

alla Zareschi 
e D'Angelo 

SIRACUSA. b 
L'Eschilo d'oro verra assegna-

to quest'anno dalTIstituto na
zionale del dramma antico ad 
Elena Zareschi, Vittorio Gas
sman e Carlo D'Angelo. II pre-
mio che viene assegnato ogni 
due anni. vuole essere un rico
noscimento per coloro che si 
sono particolarmente distinti 
con la loro collaborazione arti-
stica nelTambito delle manife
stazioni organizzate dalTIstituto 
nazionale del dramma antico. 

La consegna delT Eschilo 
d'oro avra luogo nella prossima 
settimana con una solenne ce-
rimonia alla quale presenziera 
anche il premio Nobel Salvatore 
Quasimodo. • 

BRACCIO D I FERRO di Bad Sagendorf 

TATE CHE lO ML. 
SPOSTI/ Tt 

HENRY di Carl AitdersM 

10UIE di HMN 
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