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Hollywood e la crisi 

Meta dei profitti 
del cinema USA 

arriva dall'estero 
So si escludono alcuni paesi 

in cui i film americani non 
possono entrare per evidenti 
motivi (Cina, Nord Vietnam 
e Corea settentrionale), ogni i 
prodotti di Hollywood vengo-
no proicttati sugli sehermi di 
tutto U mondo. Qucsto per-
che il cinema statunitense pud 
valersi di una struttura finan-
ziaria tra le piu imponenti: 
talc supporto eeonomiro gli 
consente di imporsi sui prin-
eipali mercati dei Paesi capi-
talisti, di inflltrarsi anche in 
quelli socialisti. di controllare, 
In altre parole, la distribuzio-
ne cinematografica dell'intero 
globo. 

Naturalmcnte questo domi-
nio. per quanto massiccio. non 
e, e non potrebbe essere, to-
talitario. Sopravvivono quindi 
nlcune t zone tranche » in cui 
nperano in prevnlenza organi-
smi non hollywoodiani. ma si 
tratta di limitate eccezioni 
(una grossa fetta del mercato 
giapponese, una parte di quel
lo indinno oltre alia zona di 
influenza francese nell'Arrica 
Occidentale. alcuni Paesi del 
Medio Oriente e quelli citati 
piu sopra) Uno sguardn alio 
stato di salute delTindustria 
cinematografica americana e-
quivale dunque all'osservnzio-
ne del vertice di una piramide 
11 cui cotio d'ombra si proietta 
sui quattro punti cardinali. 

L'occasione per una rapida 
Lspezione ci viene dalla pub-
blicaziono di tin rapporto del-
l'associazione dei pro<luttori 
americani (M.P.A.A.), dedi-
cato alPintero settorc. II vo
lume. che muove da un'ana 
lisi del consuntivo del I!)fiG 
per trarne le Iinee di una Pre-
visiotie suH'andanunto delta 
prossima stagione. segnala 
una decisa contrazione della 
produzione hollywoodiana, si-
gnificativamente judicata dal
la riduziune, da 1!J1 a 1G8. del 
numero dei film presentati 
per Tapprovazione all'iiflicio 
di autocensura della associa-
zione stessa. Questo dato vie
ne contrappuntato da una ul-
teriore concentrazione d'incas-
si su ogni singolo film, tanto 
che si deve registrare un au-
mento in tutte le categoric di 
film ad alto introito. In par-

Una nuova 
principessa 

Jane Merrow scmbra aver de-
flnitivamente abbandonato il 
teatro c la televisione per de-
dicarsl al cinema. Attualmen-
te la g'ovane attrice sta gi-
rando, accanlo a Pater O'Toole 
• a Katharine Hepburn, Le 
l ion en hiver (c II leone d'in-
verno • ) per la regla dl An
thony Harvey. In questo f i lm 
Jane Interpreta la parte della 
principessa Alice, amante d i 
Enrico I I 

ticolare ben otto film hanno 
superato i sette milioni di dol-
lari d'incasso contro i sei del-
l'anno precedente. 

Questa riduzione nella pro-
duzione degli studi california-
ni si ricollega all'incremento 
subito negli ultimi tempi dal
la cosiddetta runaway, cioe 
dai film che le societa di pro-
duzione americana vanno a 
girare all'estero. II collega-
mento tra questi due aspetti 
di un unico fcnomeno (tenta-
tivo di ridurre i rischi di pro-
duzione) sta alia base della 
grave crisi che travaglia Hol
lywood e che ne mette in for-
se la funzione di primo centra 
mondiale di effcttiva produzio-
ne cint'inatografica. Uno stato 
di disagio the coinvolge diret-
tamente i lavoratori del set
torc. tanto che il loro sinda-
cato ha dovuto lamentare una 
flessione dell'85 per cento del 
l'impiego di mano d'opcra tra 
il 1»G5 e il 19GG. 

Le prospettive per il nuovo 
anno sembrano decisamente 
migliori, almeno sotto questo 
punto di vista. Allontanata da 
tutta una serie di fattori eco 
nomici (aumento dei cost) di 
produzione) e fiscali. la ru
naway sta abbandonando l'ln-
ghilterra, in cui si era rigoglio-
samente stabilita, per rientra-
re in patria. 

Tuttavia. questa situazione 
sembra destinata ad una vita 
elTimera, in quanto l'esigenza 
di disporre di una runaway 
nasce dalle basi ste^se su cui 
Poggia la struttura produttiva 
americana e cio particolar-
mente tenendo coulo dei le-
gami che la collegano ai cen-
tri del potere rinnnziario. a 
quei settori. quindi. che si 
presentano particolarmente 
sensibili ai mtitamenti delle 
condizioni di profitto imperan-
ti sui vari mercati. Si aggiun-
ga che il cinema e un'attivita 
che puo csscrn facilmente tra-
sferita da un contro di produ-
7ione a un altro e che g!i ita-
liani (attraverso PA.N.I.C.A.) 
e i francesi (sia per mezzo. 
del Centra Nazionale di Cine-
matografia sia di alcuni sin-
dacati) hanno • creato ponti 
d'oro al capitale cinematogra-
fico americano, e si avra la 
mistira esatta di questa prov-
vi.sorieta. 

Un altro dato indispensabi-
le per valutare la situazione 
in cui si trova ad agire la ci-
nematografia americana, ci 
viene dalla notizia che cssa 
trae il 47% circa dei propri 
proventi dal mercato estero-
Si tratta di un'informazione 
che ribadisce, ancora una vol-
ta, la natura lucrativo finan-
?iaria dell'intera struttura pro
duttiva statunitense e quindi 
deU'estrema importanza che 
assume per essa la possibili
ty di esercitare un proficuo 
sfmttamento dei mercati « non 
americani » Tipica di questa 
forma di utilizzo della merce-
film 6 la tendenza a traslare 
su altri settori (nazionali ed 
esteri) una serie dei rischi in-
siti nella produzione. Rientra 
in questa strategia la pratica 
commercialp del « nolecgio al 
buio > (la pellicola viene com-
merciata senza che l'esercen-
te abbia modo di vederla): si 
tratta di un'anomalia commer-
ciale che ha assunto dimen-
sioni tanto vistose da indur-
re il dipnrtimento della Oiu-
stizia americano a formulare 
alcune proposfe tendenti a una 
sua attenuazione. 

A questo proposito le orga-
mVznzioni desli esercenti a-
mericani hanno fatto sanere 
che un simile tipo di distri-
bii7inne e venuto cradualmen-
te estendendosi nenli ultimi 
anni sino a coinvolsere oltre 
un centinaio di film. 

Nel chiudere quesle note ci 
preme sottolineare come il ci
nema rappresenti un'industria 
di un certo intrres-e per il 
govemo americano (200 mila 
lavoratori impiegati. 1 per 
cento del tofale delle cspor-
fazioni statunitensi). come es-
so si muova in una situa7ione 
interna apertnmente indirbza-
ta verso prat'Vhe nlieopnlisfe 
e come tale situazione si ri-
flefta in una politica estera 
tendente airasservimpnto del
le altre cincmatografie. 

Umberto Rossi 

Successo perMrozek 
nei teatri europei 

• I lavori di Mrozek stanno 
ottenendo un notevole succes
so in Europa, intcrpretati dai 
piu svariati complessi. Tan
go, rappresentato in Italia dal 
Teatro stabile di Genova. e 
stato presentato durante il 
1967 su diciotto palcoscenici 
europei dai seguenti teatr i : 
Teatro da Camera di Mona
co. i Gruppi di Francoforte e 
Stoccarda. Teatri di Basilea, 
di Dusseldorf e di Vienna. II 
Teatro Antico di Craoovia ha 
rappresentato Tango a Colo 
nia durante « I giorni della 
cultura polacca». Dal punto 
di vista « popolarita ». dopo 
Tango, figura / poUziottl, che. 

prossima stagione tca-

trale. sara presentato ad Au
gusta e a Dusseldorf. Godono 
popolarita anche gli atti unici 
Striptease (presentati tre 
volte). Karol e In alto mare 
(presentato due volte). D tea-
tro di Dusseldorf annuncia la 
prima di Quartetto. Strip-tea
se e In alto mare hanno ri-
portato molto successo anche 
al Teatro de camera di Bue
nos Aires. Nel gennak) scor-
so. la RAITV ha trasmesso, 
sui terzo programma I'atto 
unico 71 martirio di Piotr 
Obey, mentre la televisione 
Jugoslavia presenters. ne] 
corrente anno, La casa al con
fine. 

CONSOLATO 
DA VANESSA 

II «giovane teatro» a Nancy 

In una palestra la 
« Cicogna » 

di Gatti 
Il drammofurgo francese sembra sosti-
tuire all'empito rivoluzionario un pessi-
mistico atteggiamento di meditazione 

PADOVA — Franco Nero non sembra per nlente contento di essere stato legato con delle 
corde. Lo consola, percio, Vanessa Redgrave sotto Jo sguardo attento del regista Elio Petr i . 
Si tratta di una scena del f i lm Un tranquil lo posto di campagna attualmente in lavorazione in 
una vi l la veneta 

Venerdi comincia il Festival cinematografico 

Cinquemila all'assalto 

degli hotel di Cannes 
«Bonnie» non vuole in-
contrarsi con «Clyde» 

Nostro servizio -
CANNES, 6. 

«Tutto esaurito » ncoli al-
berghi di Cannes in vista della 
apertura dell'edizione 1%S del 
Festival internazionale cine

matografico. Quest'anno, dal 10 
al 25 maggio, si insedieranno 
stabilmente sulla Croisette al
meno cinquemila persone: re-
gisti, produttori, giornalisti, no-
leggiatori e. naturalmente, an
che parecchi dini. I quali ul
timi fanno anche qualche ca-
priccetto, come Faye Duna-
way, che ha fatto sapere che 
terra soltanto ne non sara in-
vitato Warren Beatty, suo part
ner in Gangster story. 

H delegato generale del Fe
stival, Robert Favre Le Bret, 
che in questi giorni lavora 
venti ore su ventiquattro, nel 
suo ufficio al terzo piano del 
Palazzo dei Festival, ha rila-
sciato ai giornalisti qualche 
dichiarazione improntata al pitl 
luminoso ottimismo. 

€ Sono venti anni che sento 
ripetere che il Festival e mor-
to — egli ha detto — ma ogni 
volta la manifestazione riesce 
meglio che nelle edizioni pre-
cedenti; Vanno scorso c'i stato 
un volume di affari che ha 
toccata la cifra di sessanta mi
lioni di franchi >. 

Ma dal punto di vista della 
qualita, come vanno le cose a 
Cannes? Favre Le Bret £ fat
to oggetto di attacchi da par
te della stampa benpensante, 
perche il Festival sarebbe una 
manifestazione viziata da in-
tellettiiahxmo e da estetismo; 
ed egli. nel rispondere alia do-
manda. da un colpo al cer-
chio e uno alia botte. < Abbia-
mo sempre presentato opere 
pregevoli al nostro Festival: 
d qui che si £ affermalo su 
scala internazionale il neorea-
lismo italiano e siamo noi che 
abbiamo tenuto a battesimo 
la nouvelle vague. Ma — egli 
continua — t film premiati a 
Cannes hanno poi quasi sem
pre avuto un grande successo 
di pubblico >, e ricorda i casi 
di Miracolo a Milano. Vite 
vendute. La dolce vita, Un 
uomo e una donna e Blow-up. 

< Certo — egli riconosce — 
qualche volta le giurie di Can
nes hanno sbaglialo (GiochJ 
proibiii e Le noUi di Cabiria. 
per esempio. sono staii total-
mente ignorati); ma, in com-
plesso, il nostro Festival ha 
sempre laureato i film vera-
mente meritevoli >. 

Staremo a vedere. Intanto si 
£ appreso che larghi estratti 
della Battaglia della Neretva, 
che Veljo Bulajic sta attual
mente dirigendo in Jugoslavia, 
saranno presentati al pubbli
co del Festival in data da sta-
bilire. U film non sard pronto 
prima di un paio di mesl, ep-
pure esso £ gia stato acqui-
stato da numerose case distri-
butrici europee. 

m .r. 

le prime 
Musica 

Previtali 
alPAuditorio 

Risalendo alia primaveru del 
1958, la Sinfoma n. 6. di Mario 
Zafred. fu la prima novitA asso-
luta, presentata dall'Accademid 
di Santa Cecilia nell'Auditorio 
di Via della Coneiliazione. Ria-
scoltata dopo dieci anni. la Sm-
/onin n. 6 non soltanto mantiene 
intatta la sua vitahta. ma sem
bra collocarsi — sulla base di 
quel che e successo dopo nella 
vicenda musicale dell'autore — 
come un prezioso punto di par-
tenza di certi piu nuovi attcg-
giamenti compositivi di Zafrod. 
Per esempio. i due suoni vioh-
nistici che aprono la Sinfoma, 
ritornano piu volte in tutta la 
composizione, dando proprio il 
via. in una variata situazione 
intervallare, anche agli altri 
movimenti della Sinfonia. Si 
tratta di un primo segno di 
quellapprofondito lavoro sui 
materiale tematico, rilevabile. 
in genere, nella piu reconte 
produzione zafradiana. 

A ftanco di questi atteggia-
menti tecnici, e'e — nei con
front della precedente produ
zione — un'orchestra timbrica-
mente piu rioca, piu frastagha-
ta. piu inquieta e turbo!enta. 
sospinta a \olte in sonorita acri 
e taglienti. Lo sbalzo ritmico e 
tuttora sorprendente. 

Eseguita con bell'impeto. la 
Sinfonia ha riacosso un succes
so notevohssimo che ha diret-
tamente coinvolto l'autore. p:>e-
sente in sala e apparso al po-
dio a ringraziarc. 

Fernando Previtali. in splen-
dida giornata. che aveva av\ia-
to il programma con una scm-
tillante esecuzjone della Groita 
di Finoal. pagina geniale de! 
ventenne MendcLs<ohn. lo ha 
concluso c<x\ una incandescrtite 
interpretazione del Concerto 
per violino, violoncello e orche
stra, op. 102. di Brahms. C ĵe! 
die ci voleva. per superare una 
t.-adizione cbe coHocherebbe tra 
le composizioni meno feliei di 
Brahms questo Doppio Concer
to che e. al contrario. proprio 
un capolavoro. 

Pina Carmirelli. scatenata in 
un'ebbrezza di suono (ha rotto 
una conda e ho dovuto pren-
dere un altro violino dall'oriche-
stra). Amedeo Baldovino in una 
del!e sue piu pacate e nob::; 
prejtazioni. sono stati Iungamen-
te applauditi e acclamati in?;e-
me con Previtali. 

e. v. 
Teatro 

Maschere 
Masks, € Maschere > e il utolo 

del secondo spettaco'.o presen
tato alle Arti dall'Open Theater 
di New York; non si tratta. co
me nel caso del Serpente, di 
una creazione omogenea. nono-
stante la varieta dei materiali 
adoperati, ma d'un collage &, 
testi. pur tutU rkonducibili al 
tema della violenza e dell'ag-
g reuh i t i umana. Due nomi di-
versamente famnsi appaiono nel 
programma: Ionesco, del quale 
si da Quartetto (o Scena a quat
tro). e Brecht. con lo sketch dei 
down dalla Rappresentazione 
didattica di Baden-Baden. Î a 
•ceita • 1'—cuxioot sono tall 

che la dLstanza tra I due autori 
(grande. grandissima) viene par-
zialmente annullata, entrambi es-
sendo ndotti al minnno coinun 
denominatore dell' t assurdo »; 
onde. ad esempio. sembra avere 
a che fare con Beckett, piutto-
sto che con Brecht. 

Risultati piu persuasivi gli at-
tori ottengono in quei rnoinenti 
della rappresentazione. c ie 30-
no frutto dun loro diretto im-
j>egno collettivo. Sopratttitto no
tevole Domamca maxUna: dove 
una tipica cerimonia religiosa 
festiva. introdotta dalla predica 
del piii azzimato dei sacerdoti. si 
trasforma man mano in unor-
gia scatenata: i buoni t)orgliei;i, 
uomini e donne. danno sfoiio ai 
loro Litinti npo.-iti. apezzando 
ogni freno inibitorio. e coimol-
gono anche il pa store nel bacca-
nale. Qui si coghe bene l'e!e-
mento di denuncia della doppiez-
za di un pae^e puntano e fe-
roce: e lu spenmentalismo e-
spre.>sivo dellOpen Theater mo-
stra la propria sostanza ciule 
e morale. 

II rova^cio c positivo > di que
sta denuncia e pjrtroppo a«ai 
tenue: aHkidto ad ant:chi canti 
popo'an (che gli attori intonano 
j>eraltro con toccante partecip.i-
zione) e a un generoso lancio di 
fiori sui pubblico. comrnovso e 
plaudente senza distinzioni (e 
invece qualche dlsti.nzione biso-
gnerebbe farla). 

.Wasfct ha comunq.ie con^entito 
di mettere in evidenza la bra
vura di alcuni. in particolare, 
tiegli interpreti: citeremo Peter 
Maloney. Ron Faber. Ralph Lee, 
James Barbosa, Paul Zimet. Ti
na Shepard. Dorothy Lyman. Re-
gLtti dei differcnti < pezzi » sono 
•Joseph Chaikin. Peter Feldman. 
Rhea Gaisner; costumi di Gwen 
Fabricant. direz;or,e mtisicale di 
Kendall Kardt. 

ag. sa. 

Coro alpino invitato 
in Messico 

BERGAMO. 6 
II Coro italiano di canti al-

pini (€ Idica») di Clu-^one e 
stato invitato a Citta del Mes
sico per rappresentare I'ltaha 
in occa«:one dei pro^simi G10-
chi olimpici. 

Co*titu:to nel 1957. il coro 
« Idica » ha conquistato rap.da-
mente nnomanza in Italia ed 
aU'estero. 

Diretto da Kurt Dubien=kJ. il 
coro «Idica» e compo^to da 
lavoratori che si ntrovano al
cune sere, ognt settimana. per 
esercitarsi e per preparare I 
nuovl prozrammi. 

Dalida 
in Argentina 

BUENOS AIRES. 6 
E* giunta allaeroporto inter

nazionale di Ezeiza. a Buenos 
Aires, la cantante francese Da
lida. che per la prima volta 
visits l'Argentina. La cantante, 
che al suo arrivo e stata rice-
vuta da numerose personalita 
del montlo dello speltacolo e 
da numeroso pubblico. dar i al
cune recite in un nolo locale 
di Buenos Aires e si esibira 
anche in uno spcttacolo tele-
visiva 

Dal nostro inviato 
NANCY. G 

Dopo Come Vietnam, che 
proprio di questi giorni. Tan-
no scorso stava girando per 
la Krancia, Armand Gatti ha 
messo a punto altre tre opere 
drammatiche. di cui una, Les 
treize soleds de le rue Sumt 
Blatse, 6 stata rnppresentata 
al Theatre de 1'Est pansien 
(con searso successo: il te-
sto e spesso assai bello, ma 
orfre difticolta quasi insor-
montabili per la sua trascri-
zione in palcoscenico), e una 
i>econda e htata {wrtata qui a 
Nancy dallo Studio del « Thea
tre universitaue de Strasburg > 
col Utolo La vigogne U La ci
cogna). La terza e La nais-
sunce (.< La nascita >. 

Una stagione creativa. dun
que, quella di Armand Gatti, 
intensa: in cui, per 1 autore, 
oltre ai problemi estetici e 
ideologici della stesura. ci sono 
stall quelli, altrettanto ardui, 
degli allestimenti, che si col-
locano. diremmo, quasi nello 
stesso spazio di tempo. In 
questo senso Gatti, nel caso 
appunto della Cigogne, iia 
seutto il dramma avendo pie 
sente il gruppo di attori, tutti 
non professioniati. delluni\er-
sita di Strasburgo, che, a\en-
doli lui conosciuli, lanno scor
so, gli si rhelarono come ben 
capaci di realizzure una sua 
nuova opera. Cosi La vigogne 
e nata, in un certo senso. co
me un lavoro collettivo. 

Per la prima volta, nella 
sua ormai vasta drammatur-
gia. Gatti ha creato un'azio-
ne, o meglio, un poema dram-
matico che esclude il palco
scenico normale. La cigogne 
non si pud recitare in un tea
tro tradizionale: esige • uno 
spazio diverso, dove il pub
blico sia sistemato attorno e 
dentro quello dell'azione tea-
trale. 

Qui a Nancy, il luogo seel-
to e stato abbastanza curioso. 
Per andarci bisogna entrare 
nel recinto delle ferrovie sta-
tali, a fianco della stazione: 
e'e, su un terrapieno, un fab-
bricato che rinchiude un'am-
pia sala. C la palestra dei 
ferrovieri. 

Le sedie sono disposte at
torno ad una serie di pratica-
bili, messi a scacchiera e 
collegati da passerelle: e se
die ci sono anche tra scacco 
e scacco. Gli attori recitano. 
cosi, in mezzo agli spettatori 
sui praticabili, vanno dall'uno 
all'altro. a seconda delle esi-
genze dello spettacolo. Alcuni 
paraventi. di grezza stoffa, 
sono situati qua e la: dietro 
ad essi si pongono gli attori. 
quando non si presentano co
me personaggi ma come og-
getti. Ecco, l'idea di Gatti e 
questa: egli fa parlare un 
certo numero di oggetti. che 
sono cio d ie e restato. nella 
citta di Nagasaki, dopo la 
esplosione della bomba atomi-
ca. il 9 agosto 1945. Alle c co
se > parlanti, in un incessante 
trapasso che t n n a nel testo 
una bella evidenza poetica. 
ma non altrettanta efficacia 
nella recitazione dei giovani 
strasburghesi. si sostituiscono 
gli uomini che quegli oggetti 
avevano maneggiato <primat. 

Si intrecciano. cosi. varie 
storie di personaggi. una sar-
ta. un Iottatore. un magistra-
to. uno studente. un ingegne-
re. un soldato reduce dal fron-
te; si inserisce tra loro una 
giovane donna, una giappone
se emigrata in America prima 
della guerre, e che ora ritor-
na. segretaria di una iftitu-
zione che controlla gli effetti 
dell'esplosione atomica. Nel 
corso del dramma sapremo. 
poi. che si sara uccisa. in-
cendiandosi come un bonzo a 
San Diego in California, per 
protestare contro la politica 
USA. 

Ispirano il titolo una anlica 
leggenda. e un antico costu
me nipponico. per cui. essen-
do le cicogne animali porta-
fortuna. gli ammalati che rie-
scono a farsi. enn la carta. 
mille cicogne. sfuggono alia 
morte. Non la sfuggi una bim-
ba che colpita dalle radiazioni 
resistette flno alia settecento-
trees:ma cicogna: l'episodio. 
vero. commosse l'opinione 
pubblica di allora. 

Magistralmente scritto, e, 
come sempre in Gatti. denso 
di idee, di immagini poetiche. 
di evocazioni relative ad un 
mondo estetico ed etico orien-
tale. che sull'autore esercita 
evidentemente moltn fascino. 
questo testo della Cigogne ha 
tuttavia alia base, un profon-
do, disperato pessimismo. Sem
bra, questa del pessimismo. 
la t tuale tendenza di Gatti. 
che aH'empito rivoluzionario 
di precedenti piices va so-
stituendo un atteggiamento 
non di rinunda. se vogliamo. 
ma certo di amaro ripensa-
mento, dJ trist* meditazione. 

Quello della millesima cico 
gna e soltanto un sogno. e per 
essere in quella che noi ehia-
miamo la vita, tn cui siamo 
tutti inetti e incapaci. occor-
re pazienza e ostinazione. 
Questo il messaggio della Ci
gogne di Gatti. 

In un'altra saletta cittadina, 
nel Palazzo Munieipale. la 
Nouvelle compagnie d*Avi-
gnon. diretta eki Andr6 Rene-
detto (autore di un interes-
satite testo sulla guerra nel 
Vietnam. Napalm) ha pre
sentato / Persiani, di Eschilo. 
Tre soli attori, blue jeans e 
giubbotto di pelle. sui nudo 
pavimento: il pubblico attor
no a loro. che di volta in vol
ta sono il coro dei vecchi di 
Susa. la capitale deH'impero 
persiano. dove si attendono 
notizie dell'esercito che con
duce la guerra. lontano. in 
terra greca. al comando di 
Scrse (la tragedia e stata in-
titolata. appunto. Serse); la 
regina Atossa; 1'ombra di Da-
rio evocata dagli inferi; il 
messaggero che reca la no
tizia della sconfitta di Sala-
mina (quale stupenda pagina 
il racconto della battaglia na 
vale) e infine, Serse stesso. 
che arriva. Un piccolo gesto. 
una breve azione mimntn ba-
stano ai tre attori (Andre Be
nedetto, Michel Hebrad. Jean 
Marie Lamblard) a indicare 
il cambio del personaggio; 
una dizione. serrata. tutta ten-
sione trasmette. nella sua qua
si totale integrita. il testo 
e^chileo. 

Questo Xerxes — che si 
prescnta in questo suo lin-
guaggio teatrale concentrato 
e spoglio. che in un certo 
senso « sublima > il disperato 
pacifismo dei Persiani, pur 
traducendone le immagini nel
le dimensioni « quotidiane > 
del tre recitanti. nel nudo 
quadro dello spazio teatrale 
scelto — pud essere eviden
temente € rappresentato > do-
vunque. I giovani della Nou
velle compagnie d'Avignon 
l'hanno creato proprio per 
poter agire in qualsiasi luo
go: nella loro citta, vivendo 
stentatamente, senza mezzi, 
hanno pen^ato a questa for
mula — efficacissima — per 
ridurre al minimn le spese. 
II risultato e eccellente. 

Arturo Lazzari 

In giugno 
il premio 
di regia 

felevisiva 
Con il patrocinio della locale 

Az:ttida autonoma di cura e 
soggiorno e in collaboraz.one 
con !a Soc c'a delle Terme e 
la locale Amm:ni>traz:one co-
munale. Sahomaggiore Terme 
ospiterA anche quesfanno. nei 
giorni a e 6 giugno. il « Premio 
na/'onale di re^ia televisiva >, 
giunto ormai al'a sua o*t3ri 
ed ziono ed organ;zza*o d'm'esa 
con il pre^ntatore TV Dan ele 
Piombi. ideatore di questa ma
nifestazione. 

Sulla base delle inlicazionj 
fomite dil « referend'im >. che 
sara quanto prima indetto fra 
tutti i cr:tici televisivi lella 
stampa quo'.idiana e peri&iica 
nazionale. saranno scelti que
st'anno due registi della TV 
ita'iana che nee-.ennno 'a 
c Tarsa doro > de'.l'VIII < Pre-
m'o naz^ona'e rejia 'ee-.-vva » 

Sempre in base alle segnala-
zioni pervenute, *iranno ino'tre 
as=egnati 1 premi cSa'soma,?-
gore TV » e « Diana d'oro » at 
pervfiassi e alle t^^mlss-oil 
fele-.-i-HC miit'o-rrec'e vofaM 
nel perfoio di nroduzoie mag
gio '67-aprile '58. 

Le «Targhe d'oro * per 'a 
reg:a TV rig iardano i «ettori: 
pro^a e ro-nanzi scenegg-att; 
misca !e?sera e riv*>ta e 73-
rletft 

1^ trasmt'^lont tr/e-e^^te *1-
ras«etn«z!one dei p-emi cSal-
eoma2z:o-e T\'» r?n*dano I 
seguerti <etton: mch'e^te e d<v 
cumentari; servizi giomalistici 
e «portivi: rubriche cilturali e 
varie. 

« Partner» senza 
Catherine Spaak 
Catherine Spaak e stata co-

stretta a rinunciare al breve 
ruolo che avrebbe do%"uto 50-
«tenere nel nuovo film di Ber
nardo Bertolueci. Partner, in 
lavorazione a Roma in questi 
giorni. L'attrice. infatti. avrebbe 
dovuto interpretare una rappre
sentazione c vivente » dell'Amor 
sacro. dal celebre dipinto del 
Tiziano L'amor sacro e famor 
profano. In sede di sceneggia-
tura. infatti. Bertolueci ha sop-
presso questa scena. 

E* salita intanto sui c set > 
del giovane regista italiano 
Stefania Sandrelli. 

• • • • • • • • • 

preparatevi a... 
La vendetta (TV 1° ore 22) 

II teatro veneto e Cesco 
Bajeggio, che attualmente 
ne e I'inlerprele piu auto
re vote, godono di questi 
tempi I favori della TV. 
Slasera si trasmette un al
io unico dl Gino Rocca, 
L'lmhnago de giiuli/10. che 
schizia amaraniente II r l-
tratto dl un avvocato bal-
luto dalle traversie della 
vita e tifugiatosl nel vino. 
La lucidita dell'ubriachezza 
non rapprescnta certamente 
una consolazione per Sprin 
garlol, ma, alia fine, dinan-
l i all'ultima sconfitta ad 
opera di un collega turbo 
e corrotto, gli da la for/a 
di impiantare una trlste 
vendetta. Accanto a Cesco 
Baseggio sono la sempre 
brava Wanda Capodaglio, 
Glno Cavalier). Mario Bar-
della. La regla e di Carlo 
Lodovici, fedele compagno 
d| Baseggio nella magglor 
parte di quesle Inlerpreta-
zionl. 

La Graf Spee (TV T ore 21,15) 
Delia sortc della coraizata tedesca Gral Spee e del suo 

comandante si c parlato piu volte: stasera, per la serie 
Documenti di Mona e vli eionae.i, Arrigo Petacco e Aldo 
D'Angelo si propongono di rispondere ad alcuni Inlerro 
gativi rimasti. a tutt'oggi, Insolutl. La Grat Spee lu co-

strctta da tre navl brltanniche. nel 1939, a rifugiarsl, dopo 
una dura battaglia, nella baia dl Montevideo. Montevideo 
era neutrale: la coraziato nailsta non poteva rimancrvl 
E tuttavia, I'uscita al largo si prospetlava dlft'clllsslma 
La corauata, alia fine, fu affondala dal suo stesso equi-
paggio; II comandante si ucclse pochl giorni dopo In un 
albergo di Buenos Aires. Perchd tu presa quella decUlone? 
Perchd II comandante si ucclse? Ricostruendo la vicenda, 
Petacco e D'Angelo cerchcranno dl rispondere appunto a 
questi Interrogatlvi e ad altri. 

Roberto il diavolo (Radio 2' ore 21) 
Rlpresa diretta dal Tea

tro comunale dl Flrenie, 
ove si Inaugura II XXXI 
Maggio musicale. E' in pro
gramma I'opera dl Meyer
beer Roberto i l diavolo. 
nella quale hanno grande 
Importanza i balleltl e gli 
ingredlentl scenlcl che, na

turalmente, I radloascolla-
tori non potranno goderc. 
La presenle ecll/lone della 
opera e diretta da Nino 
Samogno. Interpreti, tra 
gli al tr i , Rcnata Scotto, Ste
fania Malagu, Giorgio Mo-
righi, Boris Chrlstoff. 

Concerto (Radio 3° ore 19,15) 
Per II Conceito di oijni scr<) sono In programma sta-

sera musiche di Hindemllh. Brahms La suite dal ballctto 
Nohihssim.) visuwe sara esegulta dall'orchestra slnfonlca 
di Flladelfla diretta da Eugene Ormady. II Concerto in le 
maftMnrc op 77 sara eseguito dalla orchestra della rndlo-
televislone francese diretta da Otto Klemperer; solista al 
violino David Oistrach. 

Paolo Renosto (Radio 3" ore 16,30) 
La rubrica Compo-itori itahani contempoiaiiPi 6 cledl-

cata oggl a pagine dl Paolo Renosto. Sono In programma: 
Avant d'ecrire per viola e pianoforte (al pianoforte I'au-
lore, alia viola Aldo Bennici); D I^OIMMUJI esegulta dal 
gruppo strumenlale da camera per la musica ilaliana di 
Roma). 

A.Vi v'^ 

':^H^^ks^M^<^^Mf'^Ai 

TELEVISIONE V 
10,30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,30 SAPERE 
13,00 CARTONI ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
16,00 RIPRESA DIRETTA Dl UN AVVENIMETO AGO 

NISTICO 
17,00 IL RAMOSCELLO D'ORO, IL GATTO FELIX 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 LA FEDE OGGI 
19,15 SAPERE 
19 45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TRIBUNA ELETTORALE 
22,00 L'IMBRIAGO DE GIUDIZIO 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,00 RIPRESA DIRETTA Dl UN AVVENIMENTO AGO-

NISTICO 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 DOCUMENTI Dl STORIA E Dl CRONACA 
22,00 RIPRESA DIRETTA Dl UN AVVENIMENTO AGO-

NISTICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23. 

6.3C: Segnale orano. Cor-
so di lingua ing;e-e; 6 50: 
Per sola orchestra: 7.10: 
Musica stop; 7.47: Pari e 
di-pan; 8..W: Le on/oni 
del mattmo, 9.06 Cuionni 
m,is:ca!e: 10 05: La Radio 
per le Scuo'.c: 10.Yr. \J: 
ore della m.i«ica; tl.fx): 
Un di«co per I'e^tate: 
11.24: l-a nostra =alt:te; 
11. id: Antologia niJMialc; 
12.05: Coitrappjn'o. 12,36: 
Si o no; 12 41: Periscop o: 
12.47: Punto e urgola; 
H20: Le canzonl di c L'n 
disco per restate»: 13.V4: 
Le mille li»e; 14.00: Tra-
srr.i«=:oni re?iona!i: 14.37: 
Listino Bor-a di Milano: 
14.4>: Ziba!done italiano: 
15.10: Z baldone italiano: 
13.45" L"n quj.'to d'ora di 
r.ovita; 16 00: Prograxma 
per i ragazzi; 16.2-5: Pav 
«aporto per un m:crofon<>: 
lfi..«j: Count Down; 17.05: 
Tutti I nuovi e qualche vec-
chio diico: lft.00: II dialoao: 
1B.10: Cinque minuti di tn-
gle.-e; 18.15: Sui no«trt mer. 
cati: 18.20: Per voi giova
ni; 19.14: II tulipano nero; 
19.30: Luna park: 20.25: 
Grandl ^ucce^^l italiani per 
orchestra: 21.00: Tnbuna 
elettorale: 22.00: Diverti
mento musicale; 22.30: Chia-
ra fontana. 

SECONDO 
Glomate radio: ore 4,30, 

7,30, 8^0, »40. 10,30, 11JJ0, 
12,15, 13,30, 14JJ0, 15,30, 
16^0, 17,30, 11,30, 11^0. 
21,30, 22,30. 

6,25: Bollettlno per t na-
viganti; 6.35: Prima di co-
minciare; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio: 8.18: Pari c dispa
rt; 8.40: Nicola Piclrange* 
li; 8.45: Sisnori 1'orchestra; 

D'l'J: I nostr. UiU; 0.V>: Ro 
ri..int:ca; 'JA0: A.bjrn rr..i-
-,i^d'.c, 10.00. Tre camera-
ti: 10.15: Jazz panorarra; 
10.40: Lmea diretta : 11.00: 
(i.ik; 11. io: Lett ere aperte; 
11.45: L'n disco per I'e-itatc: 
IIJ0: Irasnussioni regiona-
Ii. 13.00: Ver.-i in vdc.i.nz.t; 
1.J.35: II senzamolo. 14 00: 
l.c- m:i.e Iire; 14 05: Jjke-
tx>x. 14.45: Canzoai e m isi-
ca per tutti; 15.00: Pi.'ta di 
!.»r.(io- 15.15: Grandi vio.i-
L.-ti. 15. ti. Crw.aca rii uni 
.ecze, 15.57: Tre minuti p<r 
te. 16.00: L'n di-co per 
1 c-tate; 16.35: Pomt:riri.a-
n.i. 17.35: Cla^'e unica; 
MO): Apentno in m.isica; 
1«.J0: Non tutto ma di tu:-
ii»: IK 5-5: S'ii no^tr, merca
ti: 19.00: Ping pong; 19.23; 
S. o no; Pjnto e vtrg«>la; 
_0.W: Ferma la mi-;ra; 
21.00: Roberto il diavolo. 

TERZO 
9.30: La Rad.o per le 

Scuo.e; 10.00: K. Dittcrs 
\oo Dittersdort; 10.20: A. 
Rubinstein; 10.55: S:nfon:e 
di Franz Schubert; 11.20: 
F. Franck e G. Fajr6; 
12.10: Conversazione; 12.20: 
I. Strawinsky; 12.55': Reci
tal del quartetto unghere«o; 
14.30: PaKine da < La f)gi.a 
del reggimento »; 15.30: Cor-
riere del di«co; 16.00; J. C. 
Bach; 16.30: Compositori 
cuntemporanei; 17.00: Le 
r>pin:oni degli altri; 17.10: 
A. Pierantoni; 17^20: Corso 
di lingua ingiese; 17.40: K. 
Stamitz; 18.00: N'otizie del 
terzo; 18.15: Quadrante eco-
nomico; 18.30: Musica Icg-
gera; 18.45: Geogrefla eco-
nomica deil'Italia; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20.20: La civiltA dei farao-
ni; 20.50: Pizzettl maestro; 
22.00: Giomale del terzo; 
22.30: Libn riccvuti; 22.40: 
Rivista delle rivlste. 
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