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Una giusta prospettiva 
per il film nazionale 

ft Intervento 
sul mercato 
del cinema 

tempi strlngono per la nuo-
legge sulla cinematografla. 
dlsposizionl attualmente in 

Jore (e che prevedono — come 
fnoto — per i produttori di 

nazionali un contribute) del-
Stato pari al 15 per cento 

|gll incassl lordi conseguiti 
ciascun Mm) scadono il 30 

igno. Entro tre settimane, 
Inque, il Fnrlamento dovra 
Icidere se i film nazionali ab* 
ino bisogno e diritto all'aiuto 
llo Stato e, in caso affermati-

se questo aiuto dovra es-
re conccsso nelle forme or-
tl «tradizionali" o in modi 
iovi e diver3i. 
fl Partito comunista ha ela-
krato e reso pubblico un pro-
|tto di legge che si propone 

favorire e promuovere «la 
)duzione cinematografica na-
)nale e la diffusione dei film 

Izionall in Italia e alt'estero 
.considerazlone delTlmportan-
' educativa ed Informativa di 
Il attivita, in modo tale da 
jicurarne la continuity e il 
10 sviluppo economico ••. 

progetto che sara presen-
lo al Parlamento dat nostri 
Iputatl (e probabilmente anche 

compagni del PSIUP) entro 
|esta settimana, presenta pro-
ide e sostanziali innovazioni 
lie forme dl intervento dello 
ito in questo settore: per 
iprenderne la portata ed il 

Iniflcato politico occorre rl-
rsi, almeno sommariamente, 
|e condizioni nelle quail que-

intervento si trovera ad 
;rare. 
licordiamo anzitutto alcunl 

Hi: 
i— a differenza di qualunque 
jdotto industriale, i film stra-
»ri possono essere importati 
Italia senza nessun gravame 

fganale e senza alcuna restri-
>ne quantitativa o valutaria: 
— lo sfruttamento dl un film 
Italia rende al produttore 

jll'importatore una cifra pari 
[circa il 20 per cento del suo 
;asso lordo: 

la produzione di un film 
ledio» italiano costa intorno 
150 milloni di lire; l'acqul-
e l'edizione itaiiana di un 

fcalogo film straniero pu6 co-
ire circa 25 milioni di lire; 
— Gli importatori di film 

lericani non debbono nep-
kre sopportare le spese dl 

Iquisto dei diritti di sfrutta-
perito dei film, dato che essi 
Ino semplici rappresentanti 
klle case dl produzione degli 
|atl Uniti: in questo caso, e 

lpre per film «medi ••, le 
Bse di edizione non superano 
15 milioni di lire. 
,a prima conseguenza di que-
stato di cose e che il nostro 

sreato cinematograflco con-
ite la copertura delle spese 

maturazione di profitti: 
I — per il produttore italtano, 

fando il suo film tocchi e su-
ri 1'incasso lordo di 750 ini-

|ni: 
I— per l'importatore di film 
pniero, quando questo rag-
inga 1'incasso di 125 milioni: 
i— per il rappresentante di 
|te americane, al consegui-
pnto di un incasso lordo di 

milioni. 
Jn quest.i esposizione, necessa-

lente sommaria e schemati-
abbianio naturalmente tra-

prato l'incidenza di molti fat-
che perd, nel loro com-

Jsso, non alterano le lince gc-
rali di una situazione di mcr-

chiusa al film italiano. 
[nfatti quasi il f>0 per cento 
|li incassi tot.ili delle sale 
jmatografiche italiano va a 

stranieri, e di qucsti ben 
per cento sono americim 

Jo dunque questi i prodottr 
determinano tutte le con 

loni dello sfruttamento com 
rciale, 1 periodi di pro^rani-
tione, la ripartizione degli 
issi, la rapidita di circolazio-
i cosiddetti - minimi di de-

Jenza». etc. etc. Il film ita-
lo non pud che uniformars: 
Jna pratica commerciale fon-

su prodotti che hanno altre 
|enze economiche c diverse 
itteristiche. ne hi la forza. 
JO casi eceezionah — e qui 

10 parlando d; normal.ta. 
[media — di mod:ficare a 
|prio v.intagg.o una situ3-
le di mercato che gli pre-
le ogni possibilita di sv;-

Ipo. 
}i pensi a quanto detto sopra 
Ca sjl: :nca>s: min:nii neces-

perche lo sfruttamento d: 
| film divenga economicamen-
Iconven.ente se un film i:a-
10 incassa tre. quattro volte 

di un film straniero e an-
in netta perdita, mentre 

| tro ha gia con-«entito un suia-
[no del 300-400 per cento' 

Anche a chi non abbia alcuna 
pratica di eeonomia ri^ulta chia-
ro che 1'orientamento del nostro 
mercato tende decisamente a 
uno sfruttamento super/iciale 
ed estenslvo dei film, la dove 
gli Interessi dell'industria na
zionale eslgerebbero uno sfrut
tamento in prolondita (Questo 
splega, tra l'altro. perche il no
stro mercato contlnui a richie-
dere un rifornimento di nuovl 
film, o magari dt riedizioni, su-
periore a quello necessarlo alio 
stesso mercato amerlcano!). 

In una situazione del genere, 
della quale ci sembra inutile 
sottolineare la drammaticita. un 
intervento statale imperniato 
sul slstema dei contributl per-
centuall non solo e di scarsls-
sima eflicacia, ma costituisce 
una pencolosa illusione: riduce 
del 30, forse del 40 pe r cento 
l'Jiancifcap del film italiano, ma 
ne sanclsce la permanenza, la 
fatalitti, quasi. La proposta di 
leuge comunista rappresenta il 
rifluto di questo sistema, inef-
flcace per 1 suoi risultatl e 
umiliante per chi lo subisce e 
ne sopporta la perpetuazlone. 

Come e noto, il nostro pro
getto concede una forte detas-
sazione (dal 60 al 90 per cento 
circa dei diritti erariali) a que-
gli esercenti che prolettino film 
parlati nella lingua originalc, 
stabilendo che almeno 180 glorni 
I'anno siano riservati alia pro-
iezione di questi film. Ci6 si-
gniflca, flnalmente, intervenire 
in modocorretto e determlnante 
nel mercato di consumo senza 
peraltro falsare i termini d'una 
giusta concorrenza. 

Operare sul mercato, in luogo 
di concedere elemosine ai pro
duttori, che dl questo si tratta, 
vuol dire creare le condizioni 
per la formazione e il conso-
lidamento di nuove strutture 
e soluzionl produttive. Signi-
fica sollecitare e rendere pos-
slblle un'alleanza tra i produt
tori e gli esercenti, che restano. 
in definitiva. gli arbitri del suc-
cesso di una politica cinemato
grafica. Sisnifica, inline e so-
prattutto, gettare basi solide per 
una gestione s'ina ed efficiente 
di quegli organi^mi di Stato 
(noleggio ed esercizio) sulla cui 
costituzione il Ministero conti-
nua a mostrarsi esitante e reti-
cente. . 

Le strane lentezze nell'iter 
della legge elaborata dal Mini
stero dello Spettacolo (e che 
speriamo riflettano salutari per-
plessita) hanno fatto nascere la 
voce di una probabile proroga 
delle disposizioni vigenti: tra 
tutte le possibili soluzioni, que-
sta sarebbe davvero la peggiore. 
Costituirebbe. oltre tutto, una 
singolare confessione di impo-
tonza. anche in questo campo. 
da parte del governo di cen-
tro-sinistra e dei rappresen
tanti sociahsti nel suo seno. 

Marcello Bollero 

Judy Garland 

verra a Roma 
HONG KONG. 8 

Judy Garland ha deciso di 
effettuare il suo viaggio a Ro
ma via aerea invece che per 
nave. La Garland dovrebbe par-
tire vonerdl per Tokio diretta 
nella capitale itaiiana. 

GRANGER (51 ANNI) 
AL 3° MATRIMONIO 

GINEVRA, 8. 
II S l e n n e atturc ame

rlcano Stewart Granger ha 
sposato questa matt ina, con 
una sempl ire cer imonia 
privata, Caroline Lecerf, di 
22 anni, ex-reginctta di 
hellezza belga. La sposa, 
che indossava tin vest i to 
scollato di chiffon bin not-
te a « pu i s» rossi, e nata 
nel Congo ex-belRa, a Leo-
poldvil le. La Lecerf e ar-
rivata al municipin gine-
vrino al volante di nn'atito 
spurtiva itaiiana; uno dei 
test imoni a l le nozze era lo 
attorc inglese David N iven 
(a sinistra nella nos t ia te-
lefoto) . S tewart Granger e 
al suo tcrzo matr imonio: 
le altre mogli sono state 
Elisabeth March e Jean 
Simmons . 

* 
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Sulle tombe di famiglia 
sorgeranno Conferenza stampa all'Opera 

Bejart non vuole 
le belle favole 

Debutta stasera al Teatro del-
l 'Opera il, Ballztto del XX sc-
colo diretto da Maurice Bejart. 
illustre ballerino e coreografo 
fiancese. gia noto per i suoi 
spettacoli di quaiche anno fa. 
a Roma (Accademia filarmoni-
ca) o a Spoleto (Festival dei 
due Moncli>. 

Nel corso d'una conferenza 
stampa. svoltasi ierl nello stes-
so Teatro dell'Opera. Maurice 
Bejart (che ha all'occhiello un 
distintivo con l'efllgie di Fidel 
Castro), ha risposto a un'infi-
nita di domande. E' lieto. anzi
tutto. d'aver vinto la battaglia 
(un procedimento giudiziario 
intrapreso dagli ercdi di Ldhar) 
per la sua sconvolgente rcgia 
della Vcdova alleyra. risolta 
in chiave di aspra critica della 
cosiddetta belle cpoque che per 
Bejart non e affatto bclla. An
che a causa di questa vicenda. 
ora egli vivo a Bruxelles, al-
ternando all'attivita coreografi-
ca quella di regista di opere 
liriche. • • 

Nello spettacolo di stasera. 
Bejart ha cercato di trasferire 
il significato di»lla polemica in-
titolazione della sua conipagnia: 
Balletto del XX sccolo. Non rc-
spingendo la danza ciassica. che 
rimane pur sempre alia base 

delle sue invenzioni coreografl-
che. Bejart non vuol piu saper-
ne di belle favole, elusive del
la realta e della inusica moder-
na. Molto attesa, del resto, e la 
sua corcografia ricavata da mu-
siche di Webern nel balletto in-
titolato - Tempo -. 

Lo spettacolo sara avviato 
dalla ripresa di Parade, il bal
letto anticonformista su musi-
che di Satie. scene di Picasso 
e soggetto di Cocteau. che scan-
dalizzo abbastanza il pubblico 
francese del lrH7 Complete-
ranno la " êrata Prometeo tu 
musiche di Maurice Ohana e il 
Bolero di Ravel. Meno che in 
Parade, che e di Leonide Mas-
sine. Bejart i» l'autore di tutte 
le altre coreografie. 

Programmi per il futuro? La 
trasposizione coreograflca della 
IX Sinfonia di Beethoven. Ja 
cui prima esecuzione avra luo
go a Bruxelles nel Palazzo del
lo Sport, capace di contenere 
dodicimila spettatori L'orche-
stra. il coro e i soiisti staranno 
nel fondo e sulla pedana i bal-
lerini, in calzamaglia-: giappo-
nesi. cubani. pfricani e belgi. 
accomunati nello spirito di fra-
tellanza tra gli uomini proma-
nante daH'Odi' alia aioia di 
Schiller e dalla inusica di Bee
thoven. 

La Corte 
da ragione 
Karajan per 

|il suggeritore 
VIENNA. " 3 

lunga battagiia legale pro-
ita dall'ingaj?g,o del mae-

Armando Romano quale 
tstro suggeritore al Teatro 
I'Opera di Vienna, si e con-

a con la sconfitta del Mi-
iTO au«triaco degli Affari 
lali. 
|tgi, la Corte amministrati-
uno dei piii alti tribunal! 

fcstria. ha defimto il prov-
|mentn del Minstcro - una 
izione delle norme legali -
ha accblto l'argomentazione 

Idirettore artistico dell'Ope-
l i Vienna. Herbert von Ka-
n, sccondo cui il Romano 
indispensabile in conside-

>ne della speciale qualita 
i Mere italiane allestlte 

I Chaplin a una 
turbolenta «Norma» 

igrattacieli 
Ma Tattore milanese vorrebbe 
anche portare in scena la Mi-

lano delle eresie medieval! 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 8 
Fatte due «partecipazioni straordinarie» (per 

usare un termine del linguaggio teatrale) in circoli 
culturali cittadini, il «Marchesi» e il «Brecht»; ra-
dunato wn sacco di libri, macchina per scrivere e 
pacchi di cartelle, Dario Fo e partito per la sua an-
nuale sosta estiva a Cesenatico. Sosta per modo di dire, 
perche e proprio nella cittadina romagnola che Fo 
mette a punto i testi degli spettacoli che, jedelissimo 
all'appuntamento d'apertura del--
la nuova stayione, presenta poi, 
ai primi di settembre, all'Odeon. 

L'anno scorso, a fargli com-
pagnia sulla spiaggia adriatica 
erano le caravelle di Cristofo-
ro Colombo, il suo * Cacc'ta-
balle - che poi ha navigato per 
tutta la stagione "63-'64 sempre 
col vento in poppa per tutta 
I'ltalia. , -• • 

E qucst'anno? Non solo per 
dissipare le ombre del passato 
c't incontrinmo ma soprattutto 
per sapcre da lui a che cosa sta 
lavorando. ed informare i let-
tori: per avere nn'ldea, insom
nia, di cib che Dano offrird al 
suo pubblico la prossima sta
gione. di cid che ci invitera a 
giudicare. nel quadro del teatro 
satirico italiano di oggi. di cui 
stiamo registrando una certa vi-
talita (ma anche disorientamen-
to e molte incertezze). 

Dai titoll dei libri negli scaf-
fali e sulla scrivania ci si ac-
corge svblto che Fo sta in pie-
no medioevo. Historia di Milano 
volsarmente scntta dalTeccel-
Ientlssimo oratore M. Bernardi
no Corio. edito nel 1554; Del-
l'Abbazia di Chiaravalla in 
Lombardia. - Jllustrazione stori-
co-monumentalc-epigrafica • del 
1842; Gli umil.ati ne; loro rap-
porti con l'eresia. per Luigi Za-
noni, 1911. E ancora: Movimen-
ti religiosi e se'.te creticali nella 
societa .nl:ana. del Volpe. •> 

Ci siamo: si tratta di una 
storia ambientata al tempo delle 
eresie medicvali. quando la re-
ligwsita popolare, sotto lo stl-
molo delle condizioni di miseria 
terribile delle classi subalter-
ne, cercb un riscaito nella ri-
vendicazione delta primiiica pu-
rezza. della Chiesa, nel riprtdio 
delle ricchezze, nell'affermazio-
ne di uguaalianza Al tempo dei 
*pa:ari-. insomma. Secolo XI. 
Darto Fo ormci sa tutto su Quel 
mondo: e queste sue conoscen-
zc verranno calate in una storia 
tra la rcrua e la fantasia, m 
cui mettcrd dentro tutto il suo 

nesi che fanno a gara a com-
prarsi tombe di famiglia al ci-
mitero monumentale. Un'ecce-
zionale reviviscenza del culto 
dei morti nella borghesia citta
dina? No, soltanto la corsa ad 
accaparrarsi terreno nell'area 
ora occtipata dal cimitero, che 
dovra essere spostato alia peri-
feria; area i cui prezzi saliran-
no alle stelle quando sara di-
sponibile per nuovi grattacieli. 
Intorno a questa idea centrale. 
una girandola di casi, anche qui 
sul piano di una satira - media-
la • e argutamente proposta al 
pubblico. 

a. I. 

Schippers 
comincia 
le prove 

a Spoleto 
SPOLETO, 8 

II maestro Thomas Schippers. 
che dingera Jl Cacoltere della 
Rosa, I'opera di Richard Strauss 
con la quale si aprira il 19 giu
gno il VII Festival dei Due 
Mondi. ha iniziato ieri le pro
ve. II musicista era giunto a 
Spoleto sabato scorso. prove-
niente da New York: Louis 
Malle. regista del CacaJiere 
della Rosa. lo attendeva. 

Dopo un coiloquio durato 2 
ore, Schippers e Malle si so-

eontro 
canale 

I paladini 
modern i 

Abbiamo detto piii vol
te che, u forza di yuurdnre 
alia realta con * cautela >, 
la TV fintra per rimanere 
prigtomera della sua stes-
sa r o u t i n e . Ne abbiamo 
uvuto un esempio, ieri se
ra, con glx I'chi allu parti
ta Bologna-Inter, registrati 
dul Telcgiornale. Su un 
fatto di cui ha parlato tut
to il Paese c che ha emozio-
nato milioni di persone, il 
Telcgiornale ha scntito, 
gtustamentc, il bisogno d t • 
tornure: ?wi non ha saputo 
darci che una breve com-
spondenza di muniera da 
Bologna e una t n t e ru i s t a 
t'o/i Sergio Bcrnardini nel
la quulc non e'era ussolutu. 
inentc nulla di originalc. 
Dell'alienatore dei rosso-
blu ci hanno detto certa-
mentc di piii le poche in-
quadraturc apparse sul vi
deo domenicu, subito dopo 
il fischio dell'arbitro, che 
non le risposte e le i m m o -
gmi di ieri sera. 

Per fortuna, e venuto di 
rincalzo TV7 con uno 
straordmario < pezzo * vies-
so insieme da Gregoretti 
sulla narrazione della par
tita ad opera del poeta But-
Utta e del cantastorie sici-
liano Santangelo. Attra-
verso le strofe di Buttitta 
e Santangelo, accompagna-
te da un montaggio esscn-
ziule, le gesta dei giocato-
ri del Bologna e dell'Inter 
si sono trasformate in una 
storia di paladini: e'erano 
la tenzone, e la congiura, e 
il c moro >, c le spose in at
tesa, e I'arrivo della giu-
stizia, proprio come nelle 
antiche ballate di Orlando 
e Rinaldo. E e'era anche, 
nei versi di Buttitta e San
tangelo, I'intuizione del 
profondo contenuto popo-
lare della vicenda, i nd iu i -
duato nella soddisjazionc 
del pubblico per la ripara-
zwne di un <• torto >, tanto 
rara in un mondo cosi vi-
ziato e corrotto come quel
lo del calcio, oggi. 

TV7, con questo « pez
zo >, ha dimostrato anco
ra una volta d'essere una 
delle migliori trasmissioni 
della TV itaiiana. Gli altri 
servizi di ieri sera erano, 
come al solito, corretti dal 
punto di vista informativo 
e non • banali: particnlar-
mente efficace ci e scmbra-
to quello sulla speculazio-
ne edilizia a Cervinia, che, 
senza aggiungere commen-
ti, ci ha dato un significa-
tivo f lash della realta ita
iiana dei nostri tempi. 

Purtroppo, chi ha deciso 
di seguire TV7 ha perdu-
to il primo dei film della 
serie dedicata ai problemi 
del gangstertsmo america-
no, che era l o sono un eva-
so. Sono le inevitabili con-
seguenze della scelta cui ci 
costringe Vesistenza di due 
canali: compensati, peral
tro, dalle sere in cui la po-
vertd dei programmi sta 
sul primo che sul secondo 
c tale da non costituire al-
ternativa. 

II balletto svedese segui-
to a TV7 sul primo canale, 
E l e c t r o n i s , era piuttosto 
singolare: ci e parso si ri-
solvesse sostanzialmente in 
un giuoeo formale, quasi 
una esercitazione, incerta 
tra motivi simbolistici e 
spunti fiabeschi. Ma, for
se, ne avremmo capito di 
piu se la TV si fosse preoc-
cupata di premettere al 
programma una pur breve 
introduzionc: a che vale 
dare simili cose m questo 
modo? 

q. c. 

raaiv!/ 
programmi 

TV - primo 
8,30 Telescuola • , • • • ' 

18,00 la TV dei ragazzi « S „ ? SSS»TW 

19,00 Telegiomale della sera (I edizione) 

19,15 Le tre arfi Ransegna dl plttura, ecul-
tura e architettura 

19,50 Rubrica rellgloga 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (II edizione) 

21,00 II messicano 
Film: regia dl John Stur-
gea Con June AHyeon, 
Mlcardo Montulban. Dick 

Powell 

22,25 Come, quando, 
perche Cronache del mondo glor-

nnllstlco di Aldo Fallvena 

23,00 Telegiomale 

TV-
10,30 Film 

della notto 

secondo 
per le sole zone dl Roma 
e Palermo; « Papa dlven-
ta nonno > 

21,00 Telegiomale e segnale orarlo 

21,15 Dieci anni di 
Eurovisione 

Servlzlo dl EL. Frciien-
winkel 

22,15 II sig. Bruschino 
Muslca dl G. Roealni 
(dnl VI Festival del duo 
mondl) 

23,30 Notte sport 

June Ailyson, nel film « H mess icano » (primo canale, 
ore 21) 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore: 7, 8, 

13, 15, 17, 20, 23; ore 6,35: 
Corso dl lingua Inglese; 8,30: 
Il no3tro buongiorno; 10,30: 
Ribalta internazionale; 11: 
Passegglate nel tempo: 11,15: 
Aria di casa nostra: 11,30: 
Torna caro ideal: 11.45: Mu
sics per archi: 12: Gil amlci 
delle 12; 12,15: Arleccbino; 
13,15: Zlg-Zag: 13.25: Co-
nandoli; 13,45-14: Un disco 
per Testate; 14-14,55: Tra
smissioni regional!; 15,15: La 
ronda delle arfci; 15,30: Un 

quarto d'ora dl novita; 15,45: 
Quadrante economico; 16: n 
faraone d'oro di Karl Bruck
ner; 16,30: Corriere del di
sco: musica da camera; 17,25: 
Concerto slntonico diretto da 
Heinz Freudentbal; 18,30: 
Canta il Trio Los Cabaileros; 
18,50: Le cure termali; 19,10: 
La voce dei lavoratori: 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20,25: Giugno 
Radio-TV 1964; 20.30: Giulio 
Cesare di Shakespeare. 

Radio - secondo 
Giornale radio, ore: 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; ore 7.30: 
Benvenuto In Italia; 8: Mu
siche del mattino; 8,40: Can
ta Wilma De Angelis; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Un disco per Testate; 9,15: 
Ritmo-iantasia: 9.35: 10 con 
lode; 10,35: Giugno Radio-
TV 1964; 10,40: Le nuove 
canzoni italiane: 10,55: Un 
disco per Testate; 11,10: 
Buonumore in musica; 11,35: 
Ptccolissimo; 11.40: II por-
tacanzoni; 11,55: Un disco 
per Testate; 12,05-12,20: Oggi 

in musica; 12.20-13: Trasmis
sioni regionali; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Voci alia 
ribalta; 14,45: Dlscorama; 15: 
Momento musicale; 15,15: 
Motivi scelti per vol; 15,35: 
Un disco per Testate; 15,45: 
Concerto in minlatura; 16,10: 
Rapsodia; 16,35: Panorama 
di motivi; 16.50: Fonte viva; 
17: Schermo panoramlco; 
17.45: II vostro Juke-box; 
18,35: Classe unica; 18,50: 1 
vostri preferiti; 19.50: Zig-
Zag; 20: Dribbling: 21: Musi
ca, solo musica; 21,40: Uno, 
nessuno, centomOa; 21,50: 
Musica nella sera. 

Radio - terzo 
Ore 18,30: La Rassegna, 

Cultura inglese; 18.45: Be
nedetto Marcello; 18,55: Bi-
bliografle ragtonate; 19,15: 
Panorama delle idee; 19.30: 
Concerto di ogni sera: 
Alexander Borodin, Maurice 
Ravel, Sergei Prokofiev; 
20.30: Rivlsta delle rlviste: 
20,40: Edward Elgar; 21: H 

Giornale del Terzo; 21,40: 
Musiche per pianoforte a 
quattro mani: Beethoven-
Casella. Francis Poulenc, 
Paul Hindemith, Igor Stra
vinsky; 22.15: Bur rone gran-
de. racconto di Jorge Icaza; 
22.45: La musica, oggi: Do-
menico Guaccero. Jan Mor-
thenson, Camillo Togni. 
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HENRY di Carl IwJerjw 

PARIGI — La famiglia Chaplin (le due giovani sono Geraldine 
e Josephine) ha assistito Taltra sera alia rappresentazione di 
« Norma » con Callas e Corelli. La serata e stata movimenta-
tissima, con fischi, urla e applausi (telefoto) 

no messi in comunicazione te 
impegno dcmistificatore. Super- J lefonica con Menotti, il quale 
slizioni e misfiewnu. Soperchie- [Taltra sera e partito da Bath 
rie e corruzionu sul filo rfi Î JJQ dove e .*-tata rappresentata l* 

sua ultima opera. La bugia, 
diretto a Vienna. 

Intanto a Spoleto comincia 

prccisa denunc.a storico-ideolo-
\wca, ma usando sempre Vcrma 
della satira, del direnimento 
II titolo non e'e ancora: forse 
verra dal nome delle due prota-
goniste. la Maynfreda e la Gu-
glielmma. due donne realmen~ 
te es'islile e coincolte nella sto
ria dei paxari 

Vedremo dunque sul palcosce-
nico dell'Odeon la fosca Mila
no del miUecento. quella che a 
Roma i ricchissimi vapi chta-
mavano - fogna delleresia •? 
Non e vicuro Fo sta lavorando 
contemporaneamente ad un'al-
tra vicenda. riguardante un'al-
tra Mtlano. Forse altrettanto 
fosca. stcuramente piii scanda-
losa: quella di oggi, la Milano 
della speculazione sulle aree 
GH ridono gli occhi, a Fo. men
tre ci accenna alia trovata base 
del testo: i grandl ricchl mila

no ad arrivare I primi visita-
tori d'eccezione: Margot Fon-
teyn e Rudolf Nureyev, che 
oflriranno al pubblico spole-
tino un balletto di Glazu-
nov — Raymonda —, con-
clusi gli spettacoli al Tea
tro dell'Opera di Roma, sono 
Riuntt qui per -vedere il tea
tro in cui danzeranno e il luo
go ~. del quale la Margot era 
particolarmente curiosa. 

E" arnvata a Spoleto anche 
Jeanne Moreau. di passaggio 
da Roma:. l%Jtrice ba fatto co-
lazione cbn Louis Malle per 
parlare del film che verra gi-
rato dal giovane regista in Mes-
sico e del quale la Moreau sara 
Tinttrprete principal* femmi-
nUt. 
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