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Dopodomani lo spettacolo inaugurate 

Meyerbeer apre il 
Maggio f iorentino 

La rappresentazione di « Roberto il diavolo » contri-
buisce all'azione di « recupero » del musicista tedesco 
Roberto il diavolo, di Meyer

beer, inaugurera martedl sera 
il trentunesimo Maggio musl-
cale fiorentino. Nella lunga 
storia del < Maggio >, il nome 
di Meyerbeer ricorre soltanto 
due volte: per un'aria del-
I'Africana cantata il 30 mag
gio 1934 e per un'altra aria 
dell'opera Dinorah. cantata da 
Beniamino Gigli il I. aprile '36. 

Che cosa 4 successo, nel 
frattempo, per cul Meyerbeer 
addirittura da il via alia mani-
jestazione fiorentina? E' suc
cesso. come per Berlioz, che 
sono caduti — ed era tempo — 
molti pregiudizi sulla musica 
di quarto illtwtre compositore 
al quale, come una colpa, si 
era data la responsabilita di 
aver fatto degenerare I'opera 
nel grand'opera. 

Gia qualche anno la, alia 
Scala, gli Ugonotti avevano ri-
chiamato Yattenzione degli 
studiosi e degli appassionatl. 
sicche" — ed i ancora il frutto 
d'una direzione artistica che, 
aiutata e non ostacolata. 
avrebbe potuto indirizzare il 
< Maggio > in una linea cultu-
rale — Roberto il diavolo rien-
tra benissimo nell'azione di 
recupero. in corso nei riguardi 
di Meyerbeer. 

La storia delta musica ha 
spesso relegato ai marginl, 
tacciandoli di esterlorita, mu-
sicisti di rilievo. Si 6 poi visto, 
a poco a poco, che altrettanto 
spesso nella presunta esterlo
rita si voleva magari condan-
nare qualche attegglamento 
progressiva, liberate, antlcon-
formistico che pure drcola 
nella storia del melodramma 
ottocentesco. Meyerbeer scon-
ta anche tutto questo atteggla
mento. Egll concludera la sua 
carriera con I'Africana (i la 
prima opera moderna che in
troduce Vamore tra I bianchl 
e i neri, con pessime figure 
dei primi). ma negli Ugonotti 
(1836), la rievocazione delta 
famosa. tragica < Notte di San 
Bartolomeo*. assai piu che 
grand'opera, era una ben pre-
cisa denuncia di violenze. 

Robert le diable, orlginarla-
mente in cinque atti, su li
bretto di Scribe, i il melo
dramma che fa di Meyerbeer 
il successore di Rossini. Me
yerbeer, nato nel 1791, musici
sta tedesco trapiantato a Pari-
gl, nel 1831 ha quarant'anni e 
incomincia finalmente a vtvere 
una sua autonoma vita arti
stica (fino ad allora) Vave-
va bloccato il genio rossinia-
no). Robert le diable, rap-
presentato a Parigi nel no-
vembre 1831, consegui un 
successo straordinario. Piac-
que al vecchio Cherubini e 
il Fetis annovero I'opera tra 
i capolavori. Tre anni dopo. 
nel 1834, I'opera fu rappresen-
tata in una ottantina di teatri. 
Lavorando sodo, ma tranquil-
lamente, Meyerbeer tenne an
cora il campo con gli Ugonotti 
(1836) e con il Profeta (1840), 
finchi. incappato in Verdi e in 
Wagner, fu retrocesso tra I 
< superati *. ne\ qttali si adattd 
(come Rossini, del resto). ca-
rico di gloria, di riconoscimen-
ti e di prestigio. Basti ricor-
dare che Goethe, per il suo 
Faust aveva potuto ugualmen-
te pensare a Mozart che a 
Meyerbeer (nato nell'anno in 
cui Mozart mori). 

In Robert le diable si dibat-
te. in clima romantico, la 
grande lotta tra il bene e il 
male. Roberto, nato da Berta, 
figlia del Duca di Normandia 
e da Bertram, spirito malefico. 
vive Ignorando chi sia suo pa
dre. Un giorno, minacciat0 dal 
padre di Isabella, che egli 
ama, vlene salvato da un ml-
sterioso cavaliere, il quale al-
tri non & che Bertram, padre 
di Roberto. Avendo ritrovato il 
genitore, Roberto k costretto a 
legarsi alia sorte dannata di 
Bertram che lo consiglia per-
fidamente. Roberto, cioi, me-
dlante un sortilegio, potrebbe 
propiziarsi Vamore di Isabella 
che, intanto, e~ stata promessa 
sposa ad altri. Fornitosi di un 
talismano e raggiunla Isabel
la, Roberto perd rinunzia a 
servirsi del potere diabolico. 

Ritornato uomo come tutti gli 
altri, sposera Isabella dopo la 
morte di Bertram, sprofondato 
sottoterra. 

Diretta da Nino Sanzogno, la 
opera di Meyerbeer avra quali 
interpretl principall Giorgio 
Merighi, Boris Christoff e Re-
nata Scotto. Regia di Marghe-
rita Walmann; scene di Josef 
Svoboda. 

e. v. | 

II «Bread and Puppet Theatre» a Nancy 

Rivolta con i burattini 
nelle «scene di strada» 
I giovani della compagnia esprimono una rivolta morale, un giudizio politico, una con-
cezione di vita ispirata alia bonta — II tema cenlrale e I'aggressione al Vietnam 

Dal nostro inviato 
NANCY. 4. 

Un successo dawero folgoran-
te e stato colto, qui a Nancy, 
al Festival del «giovane tea-
tro», da una troupe di mario-
nettisti-attori. riuniti sotto la cu-
riosa e simpatica deflnlzione di 
f Bread ana Puppet Theatre », 
attiva a New York e in altri 
centri degli Statl Unit). In ita-
liano il nome del gruppo suo-
nerebbe « Teatro Pane e Mario* 
netta >: dove sarebbe facile 
trovare una eco del latino pa-
nem et circenses, se non si sa-

Stasera e mercoledi 

A Radio Budapest 
i bimbi respinti 

dal governo italiano 
Dal nostro corriipondente 

BUDAPEST, 4 
II coro del bambini della Ra-

diotelevisione ungherese e rien-
trato oggi a Budapest dopo che 
le autorita italiane, con un as-
surdo e vergognoso rifiuto, nan-
no negato il visto di ingresso 
In Italia. 

II coro. com'e noto. doveva esi-
birsi domani e dopodomani in 
due chiese dl Lucca e doveva 
poi proseguire per Torino per 
elTettuare una registrazione pres-
so gli studi della RA1. 

La Radio ungherese ha com-
mentato aspramente la decisione 
italiana e ha deciso di venire 
incontro ai desideri degli appas
sionati della musica mandando 
In onda due significative tra-
smissionl. Domani sera, alle ore 
21.15 infatti. nel corso della tra-
smlssione in lingua italiana Ra
dio Budapest presentera il coro 
a tutti i cittadini di Lucca che. 
a causa della decisione delle au
torita Italiane, non potranno as-
sistere all'esibizione del coro. 

I
I bambini, dallo studio di Radio 
Budapest, mandernnno un salu-
to agli amici itallani ed esegui-

ranno lo stesso repertorio che 
avrebbero presentato a Lucca. 
La trasmissione potra essere 
ascoltata su onde medie di me-
tri 240 e su onde corte di m. 42.2 
e m. 48.1. 

La stessa iniziativa sara rt-
petuta mercoledi alle 19. per i 
cittadini di Torino, su onde me
die di m. 240 e su onde corte 
di m. 25.2: 30.5: 42.2 e 48.1. 

Oggi, intanto. facendo seguito 
alle proteste per la mancata eon-
cessione del visto. la Radio ma-
giara ha trasmesso un commen-
to nel quale si sottolinea che t 
bambini del coro. pur avendo 
viaggiato in tre continenti e pre
sentato le canzoni ungheresi in 
dodici lingue. nell'ltalia elettora-
le « grazie al centro-sinistra. non 
sono graditi >. 

Anche la sezione italiana di 
Radio Budapest ha condannato 
il gesto delle autorita governa-
live afTermando che «nessun 
sconvolsimento sarebbe avvenu-
to in Italia se i fedeli di Lucca 
o gli operai di Torino avessero 
ascoltato il coro delle voci 
bianche ». 

Carlo Benedetti 

pesse che lungi dal perseguire 
un facile divertimento evasivo, 
i giovani del « Bread and Pup
pet Theatre > intendono espri
me re, col mezzo delle mario
nette — ma sarebbe mei;lio chia-
marli burattini. i loro enormi 
fantocci di plastica, alti anche 
tre metri e piu — una loro ri
volta morale, un loro giudizio 
politico, una loro concezione 
della vita, ispirata alia bonta 

Fondatore della compagnia. 
e ideatore delle sue «rappre-
sentazioni >, che per la natura 
stessa dei loro protagonisti esi-
gono o piccole sale, anche sen-
za palcoscenico. o grandi spazi 
come le strade e le piazze. 6 
il tedesco Peter Schumann, dal-
la nativa Baviera emigrato ne
gli States, dove s'e portato die-
tro tutto un prezioso bagaglio 
di cultura europea. 

Qui a Nancy, il « Bread and 
Puppet Theatre» ha dato un 
ampio saggio di cid che esso 
pratica a New York a partire 
dal 1963. Nel giro di questi ul-
timi anni. il < Bread and Pup
pet > e diventato un vero e 
proprio laboratorio di marionet
te. un centro culturale di ricer-
ca nel campo delle artl figura
tive. suscitando una larga colla-
borazlone popolare. nella quale 
gran parte hanno i bambini. 
Schumann ci ha proiettato alcuni 
film sulla lavorazione dei fan
tocci e sugli spettacoli eseguiti 
per le strade. nel ghetto negro 
di Harlem: stupenue immagini 
di bambini e di giovani negri, 
fntenti alia loro gioiosa fatica 
creativa. che poi trova 11 suo 
compimento nella cparade> per 
le vie. nella sfllata politica nel
la < sceria di strada > in cui 
si lancia un grido. per esempio. 
sulla guerra in Vietnam. 

Ma ci sono poi. anche. le 
scene di festa: per Nataie e 
per Pasqua. sempre tra I ne
gri dei ghetti. il «Bread and 
Puppet > rappre3enta sequenze 
popolari relative ai miti reli-
giosi. con uno spirito di cristia-
nesimo primitivo che non na-
sconde. ma dichiara a tutte let-
tere un suo contenuto di pro-
testa e un suo bisogno di li
berty e di uguaglianza. In que
sto senso va. ci pare, capita. 
la religiosity di fondo del movi-
mento del «Bread and Puppet*. 

Prendiamo la < scena di stra-
da > eseguita a Nancy, sulla 
piazza principale. II gruppo si 
muove In processione. preceduto 
da un giovane recante una ma-
schera tragica. che batte il t«m-
buro. Sembra una di quelle pro

cession! che si vedono nei no-
stri villaggi del Sud. con gli 
incappucciati. Qui. al posto del 
cappuccio medioevale. e'e questa 
maschera di rabbia. di dolore. 
Ai piedi del monumento che 
sorge al centro della piazza, 
dedicato a Stanislao di Polo-
nia c principe e benefattore >. 
il gruppo si dispone alia sua 
concentrata pantomima. C'e il 
ragazzo americano che riceve 
la chiamata alle armi: gli dan-
no un mitra e una maschera. 
e lui parte. Eccolo nel Viet
nam: l'azione mimata ci mo 

Successo in 
Francia del 
dramma sui 
Rosenberg 

Dal nostro corrisnondente 
PARIGI. 4 

n giovane storico Alain De-
caux na scritto un dramma in-
titolato «I Rosenberg non deb-
bono morire». che la compa
gnia Treteaux de France, di
retta da Jean Danet. ha rap-
presentato. per la prima volta. 
ieri sera al Parco dello Sport 
di Fresnes. 

II dramma e prima di tutto 
una ricostruzione dell'atmosfe-
ra di caccia alle stregbe e di 
terrorismo ideologico instaurata 
in America negli anni cinquanta. 
una violenta requisiforia con-
tro il sistema giudiziario ame
ricano e un appassionato atto 
di fede nell'innocenza delle due 
vittime del maccartismo. man
date alia sedia elettrica nel 
1953 € per spionaggio abenefl-
cio dell'URSS*. 

Alain Decaux. dopo avere ap-
profondito. con lucidita di sto
rico. tutto II materiale proces-
suale. lo trasferisce sulla sce
na con grande evidenza dram-
matica, 

« I Rosenberg non debbono 
morire ». che ha raccolto un 
grande successo nella sua pri
ma rappresentazione. sara por
tato successivamente in varie 
citta francesi 

a. p. 

stra il soldato che con ampio 
gesto nell'aria fa t volare i un 
piccolo aeroplano. Bombarda-
mento: una donna in nero. con 
maschera anche lei prende tra 
le braccia il suo bambino mor-
to (e una bambola senza brac
cia ne gambe). Distruzione del 
villaggio: il soldato prende tra 
le mani un pezzo di carta ri-
tagliato in modo di rappresen-
tare una casa. e la lacera. La 
donna vietnamita uccide il sol
dato con le forbici. II soldato, 
caduto a terra, e avvolto in 
un lenzuolo bianco e portato 
via. attraverso la piazza. Intan
to. la donna vietnamita diven-
ta la madre americana: e la 
azione termina quando le vie-
ne portato un grande cartello 
su cui sia scritto < sia mo spia-
centi di comunicarle... >. 

Altro stile nella rappresenta
zione al chiuso. In una saletta 
minuscola. il t Bread and Pup
pet » ha dato una specie di ver-
sione vietnamita della settima-
na santa. Ogni giorno della pas-
sione. questa passione del popo-
lo del Vietnam come appunto 
pud vederla un cristianesimo 
attivo e non alleato dei potenti. 
e scandito da una brevissima 
scenetta. tutta pantomima. Ci 
sono maschere appese alle pa-
reti. e sembrano volti e corpi 
di donne come nella pittura di 
Ensor: ci sono attori e attrici 
che mimano un rito. Di questa 
passione non avremo rultimo 
atto tradizionale. la resurrezio-
ne: perche il villaggio viene 
incendiato (l'azione e indicata 
coprendo con un manto rosso i 
corpi) e distrutto dal napalm. 

Nei film che Schumann n ha 
fatto vedere. relativi agli spet
tacoli di strada americani. ab-
biamo notato la presenza assai 
energica di uno spirito polemi-
co. aggressivo. di protesta. In 
una sequenza s'd visto il fan 
toccio di Johnson — anch'es^o 
animate in parte, da bambini 
— pronunciante un discor^o. Un 
fantoccio cattivo. brutale. In 
un'altra sequenza. la scena del 
bombardamento: un corteo di 
fantocci animati. vestiti di bian
co. indicante i vietnamiti. vie
ne assalito da un enorme veil-
volo. che soende di continuo. 
lungo il percorso della « proces
sione *. in picchiata. Al suo av-
vicinarsi e al suo passacgio sul 
corteo in bianco, questo si di-
sperde e i fantocci cadono a 
terra, uccisi dalle bombe ame-
ricane. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Cinema 

Grazie zia 
Dopo quello di Roberto Faen-

za con Escalation, ecco un altro 
esordio che fara rumore; an
che Salvatore Sampcri, il regi-
sta di Grazie zia, e giovanissi-
mo: ventiquattro anni o giu di 
li. E anche lui centra la sua 
« opera prima > sulla denuncia. 
sul rifiuto dell'integrazione. Per 
sfuggire a questa. Alvise. flglio 
ed erede di ricchi indtistnali 
veneti. si flnge paralizzato alle 
gambe. e sflda persino la bru-
talita deU'elcffroc/ioc. In parten-
za IHT Hong Kong, i genitori lo 
aflidato alle cure della zia ma-
terna. Lea. una dottoiessa pro-
fessionalmente e umanamente e-
mancipata, o almeno cosl pare. 
Ma anche verso Lea. verso il 
suo amante Stefano (un intcl-
lettuale € apocalittico-integrato ». 
che fonde l'estremisnv) verbale 
con I'ossequiosa pratica del la-
voro di giornalista alia TV). Al
vise conserva un atteggiamento 
di scherno e distacco: in soli-
tudine. legge Dinholilt. allestisce 
battaglie di soldatini (vietnamiti 
e americani). tiene l'atroce con-
tabilita di quella guerra lonta-
na ma presente: in compagnia, 
racconta favole oscene. combina 
burle di pessimo gusto, fa il 
guastafeste con protervo jmpe-
gno. 

Poi. man mano. il ragazzo co-
mincia a tessere un'ambigua tra-
ma. nella quale la zia flnira per 
cadere, lasciandosi sedurre dal-
la morbosa personalita di lui 
e arrivando a ofTrirglisi. Ma Al
vise la respinge. quindi la invi-
schia in una fltta serie di giochi 
erotici. sado-masochistci e ma-
cabri: l'ultimo di essi sarA il 
gioco dell'eutanasia: e il pro-
tagonista accettera cosciente-
mente dalla donna, quasi come 
unica forma di contatto e di 
riscatto possibile. non l'amore, 
ma la morte. 

La seconda meta del film e 
la piu omogenea, la piu risolta 

stilisticamente. ma anche la me-
no nuova dal punto di vista 
delle idee: spezzatosi il legame 
di Lea con Stefano, scomparsi 
gli amici comuni, fuggite le fan-
tesche scandalizzate. il violento 
rituale a due fra zia e nipote. 
nella villa deserta, si separa 
considerevolmente da quella real-
ta, che pure ha messo in moto 
la radicale protesta di Alvise. 
AH'inizio. i riferimenti attuali 
sono fin troppo puntigliosi. nel
le sequenze conclusive la cru-
da luce della storia sembra ri-
trarsi sullo sfondo. cedendo il 
iwsto a un'inquieta nenombra esi-
stenziale, dove la smania dl-
struttiva orinai agisce con auto
noma for/a. Qui s'intravvedono 
anche, quantunqtie ben riassor-
biti in un tessuto narrativo den-
so e sinuosu. i probabili modelU 
di Sampcri: Bunuel. Losey. Bel-
locchio... In deflnitiva. cosi co
me quello del suo personaggio. 
lo slancio rivoluzionario dell'au-
tore sembra smorzare la pro
pria tensione in un esito dignl-
tosamente. compostamente tra-
gico. 

Facciamo queste osservazionl, 
del resto. non ix>r porre in dub-
bio la bonta complessiva del rl-
sultato raggiunto da Samperi. 
il quale dimostra gia qui un ta-
lento cinematogranco fuor del 
comune. ma proprio per inco-
raggiare quella « vocazione po
litica > — nel signiflcato pro-
fondo. non grotto e strumentale 
del termine —, che ci sembra 
il segno distintivo piii notevole 
(e comprovato da tanti avveni-
menti) del piu giovane cinema 
italiano. 

Bon condotti ed efflcaci gli 
attori: Lou Castcl. Lisa Gasto-
ni, Gabriele P'crzotti nell'azzec-
catissimo ritratto del vacuo • 
sussiegoso Stefano. Di ottima 
qualita il bianco e nero della 
fotografia di Aldo Scavarda. Nel
la colonna sonora risalta la Fi-
lastracca vietnamita di Endri-
go. Morricone e Settimelli. 

ag. la. 

«// prato di Bezhiny 

al Cinema d'essai 
Doixxloniani. martodi. con i! 

patrocinio dcH'AIACE, vena 
presentato. in anteprima ass<v 
luta per Roma, al Salone Mar-
gherita - Cinema d'essai. II pra
to di Bezhin di Serghei M. Fi-
senstein. in edi/ione originale 
con sottotitoli in italiano. 

Si tratta. come e noto. di una 
ricostruzione del film che. aspra
mente discusso e quindi proibito 
all'atto della sua rcalizzazione. 
nel 1937. rimase distrutto nello 
incendio della Mosfllm durante 
la guerra. La ricostruzione. ef-

fettuata sulla base del materiale 
fotografico fortunosamente sal-
valosi. consente tuttavin al pub-
blico di avcie un'iden sinictica. 
ma ablwstan/a precisa. di quel
la c-he saicbbc stata I'opera 
compiuta. 

// pmto di Bezhin sara prece
duto dal mediometrnggio di Mi
khail Hojhin J due. pretnio della 
FIPRESCI al P'estival di Mosca 
19f>5. una delle opere pi ft toccan-
ti e original! del giovane crf-
nema soviet ico. 

Rai Radiotelevisione Italiana Rai 
Relazione e bilancio dell'esercizio 1967 

I I SO aprtto 1 tM at 4 rhinRa a Roma, 
aotto la praaidanza daH'AinbMcMo-
r* Ptalro Chiaroni, I'Aaawnbtoa Q«* 
mrala Ordbwrla dagll Ationiatl dal
la RAI cha ha aacoltato la aaguanta 
falaxkma dal Conaiglio dl Ammlnl< 
•Iraalena Miiatrata dad'Amminiatra-
fora Dalaaato, dr. Qlannl Oranzotto, 
a)d na ajubidl approvalo H baandOt 
B) oonto apaaa a provantl dal 1967, 
• la ripartfzlona dairuWa. 

SIgnorl azlonlttl, 

II bilancio del 1967, 
cha vfana prasantato alia vostra «p-
provazlone, • il bilancio di un anno 
particolarmanta Importanta par il 
Qrande, ultariora balzo In avantl 
compiuto dalla penetraziona del nc-
atri programml fino agli strati plft 
lontanl ad isolatl della aociata Ha
vana. 
farea dl contatto regglunta nal 1967 
dalla trasmlstionl televisfva ha toc-
cato i 26 milionl di cittadini italianl. 
Sa si agglungono gli ascoltatori del
la radio non ancora utenti della te* 
levisione, la zona complessiva di 
•scolto afiora I 30 milloni di perso
na: una frontiera cha ha ormai lar-
gamenta valicato tutti I terreni pre-
cedentemente percorsl dall'insiemo 
degli altri mezzl di comunicaziona 
operant! nal nostro Paese. 

Ancor piu straordinarla appare que
sta avanzata, ova si consider! che 
una vastissima parte di tale Immen
se platea di spettatori diviene in cir-
costanze particolari una vera e pro
pria collettivita simultanea impegna-
ta nel medesimo ascolto. Se i 26 
milionl dell'area generale di contat
to televisiva rappresentano il limite 
Indifferenziato di coloro che comun-
qua seguono le nostre trasmissioni, 
gia siamo arrivati al concorso con-
temporaneo di 22 milioni di ascol
tatori riuniti nello stesso momento 
a seguire il medesimo programma, 
in quelle occasion! che hanno rap-
presentato le punte massime dell'a-
scolto nel corso dell'anno. 

E' un risultato notevole sotto ognl 
aspetto, trattandosi avidentemente 
di un atto volontario a ripetuto, alia 
cui radice non pud non collocarsi il 
presuppostg di un gradimento indi
viduate. Confortano questa constata-
zione altri indici rilevanti e con-
cordi. Citeremo in primo luogo I'in-
cremento delle utenze che ha por
tato alia fine del 1967 a oltre 11 
milioni e mezzo di abbonati alle ra-
dioaudizioni, di cui 7.666.000 anche 
alia televisions. Tenendo conto del 
rapporto tra utenze a reddito, i'in-
dica raggiunto dalNtalla nell'utenza 
televisiva a oggi il piu alto in tutta 
I'Europa continentale, preceduto sol

tanto dall'Indice della Gran Breta-
gna, dove- peraltro il servizio tele-
yisivo ha preceduto dl varl anni 
I'awento di questo-mezzo di comu-
nicazione nel nostro Paese. 
Un altro elemento volontario, Indl-
cativo della misura con cui il favo-
ra del pubblico accompagna in mo
do crescents le nostre attivita, & il 
progressivo svlluppo dell' ascolto 
medio quotldiano. II numero degli 
spettatori televisivi tra le 21 a le 22 
a aumentato negli ultiml tre anni 
di quasi 4 milioni, toccando I'altis-
sirtia media di 15 milioni e mezzo 
di persona quotldlanamente presen-
ti davanti ai teleschermi. 
Ancora maggfori sono (a parcentua-
II d'aumento nelle altre ore dl ascol
to: fra la 18,30 a le 20 I'lncremento 
* stato di oltra il 100%, con una 
media di ascolto quotldiano che in 
questo intervallo orario scarsamen-
ta frequentato a tuttavia salita a 2 
milioni a mezzo di persone; fra la 
20 a la 21 I'aumento a stato del 
49% a la media di ascolto supe
riors al 10 milioni; fra le 22 a le 23 
I'aumento a stato del 37%, a la ma
dia d'ascolto oltra gli 8 milioni. 

Ma non a ao'tanto II volume gene-
rale dell'aacolto cha ha aublto In
crement! cosl varticalL E* aumert-
tata ancha la durata deH'ascolto 
medio glomaliero, salita par ognl 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1967 
ATTIVO PASSIVO 

ImmoblU 
Impiantl a tnacchTnarl 
Dotazionl - attrezzatura mobill • 

automezzi - mobilio 
Lavori in corso 
Magazzinl 
Titoli di credito a reddito fisso 
Titoli azionarl 
Fondi disponiblll: 
— in cassa 
— presso banche e uffici postall 
Costi da ammortizzara 
Canti debitor!: 
— Credit! verso Enti a Societ i Col-

legate 
— Credit! verso Fomltorl 
— Credit! verso Diversi 

Conti cTordlna 

43032^45.913 
68.731.189.434 

16.037.834.466 
19.552-065.975 
6.615.042.136 
1.324.557.625 

602.408.000 

48 617.500 
238 223.295 

3.081.933960 

4.780.139.210 
1.110.068.243 

19.984.926.091 
1t5.139.951.t48 

1.739.994.727 
iatJ7».»4t.573 

Capitate social* 
Riserva legale 
Riserva straordinarla 
Fondi di ammortamanto 
Fondi di anzianita, previdenza 

e pension! 
Fondi diversi 
Mutui 
Ministero PP.TT. 

(Conv. 10-3-1956 a 21-5-1959) 
Partecipazione Stato 
Conti creditor!: 
— Oebiti verso Banche 
— Debitl verso Fornitori 
— Debit! verso Diversi 
Residuo utile eserclzio precedenta 
Saldo d'esercizio 

Conti (Tordlna 

10.000.000.000 
300.034.791 
679.219.778 

62.929.258.912 

62.707.565.334 
3.332.059.795 

747^43.323 

2.718.327.845 
10.816.474.502 

5.081.653.051 
7^05.142.497 

17^64.440.083 
14.221.523 

624^10.414 
1t5.139.951.t4t 

1.739.994.727 
iaM7t.94a47$ 

teleabbonato al notevola indica di 2 
ore a 18 minuti. 
E' anche sensibilmente mlgltorato, 
sotto ogni aspetto, il grado di fa-
vore con cui i teleabbonati giudi-
cano i programmi televisivi. Nell'ar-
co degli ultiml 5 anni, dal 1963 al 
1967, la percentuale di coloro che 
si sono dichfaratl motto soddlsfattl 
o abbastanza soddlsfattl dei pro
grammi televisivi nel loro insieme k 
aumentata dal 41 al 55%. Mentre 
la percentuale di coloro che si so
no definiti poco soddlsfattl o per 
nienta soddisfattl b scesa -dal 24 al 
13%. Tate mtglioramento — che, si 
rlpete, riflette la valutaziona d'lnsie-
me del programmi televisivi • non 
il giudizio su singole trasmissioni— 
appare tanto piu notevole quando 
si consideri cha con il passara dal 
tempo gli utenti tendono a conside-
rare la televisions con occhio sem
pre piu consapevoie a sempra piu 
esigente. 

Ci par giusto ricavars dairinstema 
di questi datl la confortante consta-
tazione che II nostro pubblico non 
dimostra sintomo alcuno di stan-
chezza nei confront! di vn mezzo 
di comunicaziona la cui forza at-
trattiva 6k prova d'essere tuttora in 
espansione. 
Quanto ai sertora delTa radio, oltra 
al crescere progressivo deirutenza, 
che con gli attuali 1 1 ^ milionl dl 
abbonamentl ha raggiunto un indloa 
equivalente al 75% della famiglla 
italiane, va del pari segnalata all'at-
tenzione dei slgnori azionistl la fa-
vorevola accoglienza del pubblico 
alia riforma deli'intera struttura dei 
programmi, che nel 1967 ha avuto 
cosi larga applicazione. L'ascolto 
radiofonico e infatti sensibilmente 
aumentato nelle ore del mattino • 
del pomeriggio, toccando un udito-
rio medio giornaliero —• nelle punto 
di ascolto piu intenso —- tra i 7 e 
gli 8 milioni di componenti. 

Torna conto rilevare, in un quadro 
cosl largamente positivo, anche il 
progressivo migtioramento di quella 
che potremmo chiamare la qualita 
dell'ascolto: vale a dire II crescente 
richiamo della programmazione piu 
impegnativa, e In particolara delle 
trasmissioni cha hanno per argo-
manto I'informaziona a la dh/ulga-
zione culturale. II Teleglomala dalla 
20^0, par asempio, ha raggiunto un 

ascolto medio cha oscilla tra I 10 
a gli 11 milioni di persone. Una ru-
brica informative come «TV 7» a 
passata ad un uditorio di oltre 9 mi
lioni, contra i 6 dell'anno preceden-
te. In altri settori della programma
zione. I'edizione televisiva de -I pro-
mess! sposi > ha superato. con una 
media di 18,2 milioni di ascoltatori, 
I'uditorlo generalmente toccato da-
gli apettacoli leggeri. 

Un arco di risultatl cosl facondi non 
pu6 naturalmente derivare cha da 
un grande sforzo orgLiizzativo e 
produtth/o, a da un aostanziale mt
glioramento sia delta qualita della 
trasmissioni che dell'area della loro 
ricezione. II peso maogiora della 
attivita svolto dalla RAI nel 1967 ai 
a infatti indirizzato da un lato verso 
un arricchimento sempra piu dlffu-
so dell'insteme dei suoi programmi, 
non soltanto nelle ore di ascolto 
piu concentrato ma anche in quelle 
considerate negli anni passati co
me destinate ad un uditorio meno 
esigente a piu sporadico; e non sol
tanto dei programmi televisivi, ma 
anche di quelli radiofonici. 

L'altro settore il cul sviluppo e sta
to determinants par I'allargamento 
dell'ascolto. a quello relative all'am-
pliamento degli implanti cha costi-
tuiscono la nostre rati televisive. 
Con gli Impiantl entrati in esercizio 
nel 1967 I'area di ricezione televi
siva in Italia a giunta fino al 98% 
della popolazione per il Primo ca-
nale, e all'87% per il Secondo ca-
nale. Sono le cifre piu alte di tutta 
I'Europa, sia in ordine alia percen
tuale di popolazione' servita. sia per 
il numero degli impianti in esercizio. 
Per cid che riguarda in particolara 
il Secondo canale, I'ampiezza della 
rete italiana supera di gran lunga 
quella di Paesi di alta utenza tele
visiva come la Gran Bretagna, la 
Francia a la Germania. E va rile-
vato come la sua espansione sia 
andata largamente oltre gli obblighi 
contemplati dalla convenzione con 
lo Stato italiano. 

Dopo questa premaasa, rAmtnini-
atratora Dalagato ha paaaeto am-
plawanta In raeaegna ratthrtta svotta 
nal corso aWaaercblo dal varl aat-

CONTO SPESE E PROVENTI ESERCIZIO 1967 
SPESE 
Settore produzlone programmi 
Spese programmi radiofonici 
Spese programmi televisivi 
Spese giornale radio . 
Spese teleglomale 
Diritti d'autore e affinl radio 
Diritti d'autore a affinl television* 

Settore feenlco . 
Spese tecnlche radio 
Spese tecniche televlslona 
Spese laboratorio ricercha 
Spese servizi edili 

Settore dalla apaaa comuni anwnlnltlralnj* 
genera!! • commarctall • 
Spese comuni amministrath/a a generall 
Spese rapporti con I'estero 
Spese servizi abbonamentl -
Spese servizi propaganda, stamps a opinion! 
Spese relazioni e gestione personate 

Imposte - Tassa - Partecipazione Stato 
Interessl paaahrl a partite divers* 
Anunortamantl 

9.783.316.(»J9 
17.371.435.200) 

5.106.478.222 
6.197.463.479 
2.181981.518 
3.305.723.032 

43.94t.397.490 

8.729.595.188 
14875.648.701 

948.093.729 
n 2.123-747.444 
26.677.085.080 

Saldo d'esercizio 
Totafe (*) 

Totale generate 

15.130.362.580 
• 982.309.522 

6.358.933.789 
1.613 038.235 
2.576.041.190 

2t.atO.690.31S 
11.554.794.051 

402^40.937 
5.000.000.000 

114.243.207.851 
624.210 414 

114.867.418.265 

(*) dl cui spes* p«r II ptrsonal* 

PROVENTI 

49^90.958.892 

Canon! di abbonamento ordinario • special* 
Sovrspprezzi par la televislone 

Pubbiicita radiofonlca 
Pubblicita televisiva 
Introiti diversi 

25^15^64.058 
_S6.213.694.822 
81.428S58.880 
12.697.126.187 
16 849.280.118 

• 3892.053.082 
Totale generals 114.t67.411.265 

II bilancio a R conto apaaa a pro
vantl chiudono con un oW* ^awat-
cizio di L. 6242KU14, cha ihanm 
ripartRo nana maniera aaguanta: 
Saldo di bRancio 824^10414 
5Vi alia riserva legale 31.210.321 

Residuo utRa esercizio 
precedenta 

592.999493 

14^21323 

*•/• • fflepeslzione da-
gHazJonlatlpariaL.30 
par azione (al lord© 
dalla rltenuta d'accon-
to): azten! n. 20.000.000 
par L 3 0 

Riporto a nuovo 
600.000.000 

7.221.418 

807^21.418 

L'Aaaawblaa, In ralazion* alia normal! acadanza triannall, ha confer-
mato ConalgNari daHa toelat i I SJgg.rl Dr. Italo DE FEO, Dr. Qlannl 
ORANZOTTO, Ing. Lirigl BAQQIANI, Aw. QHiaappo CA8SANO, a ha 
procaduto alia nomina a Conaigtloro dall'lng. Franco SCHEPIS. 
II ConsigHo dl Amminiatrazlofia, riunrtoai aubrto dopo I'Aaaamblaa, 
ha confarmato: Vic* Pr**»d*nt* H dr. Halo DE FEO; Ammlnlstratora 
Dalagato il Dr. Qlannl ORANZOTTO • ha Integrate il Comitate) 
Diratthro. 

http://1t5.139.951.t48
http://1t5.139.951.t4t
http://43.94t.397.490
http://2t.atO.690.31S
http://_S6.213.694.822
http://114.t67.41

