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Buona selvaggi; 
seviziata dalla 
civiltà moderna 

HeH'« Abominevole donna delle nevi » l'autore guarda 
al nostro mondo con l'occhio, nella mgliore delle ipolesi, 
d'un moralista medievale • Spettacolo sovraccarico 

asgner alla Scala Antonioni a j fi*31 vi/ 

Valer ia Moriconl in una sce
na de l l ' * Abominevole donna 
delle nevi » 

I lavoratori 
dell' Opera 

per il rinnovo 
dei dirigenti 
del Teatro 

Le be/jonl sindacali Intera-
z ondali del lavoratori del Tea
tro dell'Opera hanno tatto 
pervenire al sindaco di Roma, 
Clello Danda. e al ministro 
dello Spettacolo, Sarti. 11 se
guente telegramma: « I lavo
ratori dell'ente autonomo del 
Teatro dell'Opera, aderenti 
«Ila PILS - CGIL, FULS • CISL 
e UIL - Spettacolo, preoccu
pati del progressivo deterio
ramento della situazione 
aziendale, derivante dal vuo
to di potere della dirigenza, 
sollecitano 11 rlprlst.no degli 
organi statutari democratici, 
sottolineando la necessità at
tenta e oculata della scelta 
di candidati rispondenti ad 
esigenze artlstico-culturall de
gne del teatro di rappresen
tanza Italiano ». 

le prime 
Musica 

Trio di Trieste 
Anche se. e sembia. nes

suno le ha ufficialmente pio-
Clamate, si susseguono le ma-
nifestiU.onl celebrative del 
centenario della nascita di 
Maurice Ravel lOboure, 
18"3i e le opere del musicista 
basco-parigino sono presenti 
m torz.i ne. cartelloni de.le 
Istituzioni concertistiche ro
mane 

L'altra sera, della S*ila ac
cademica di Santa Cecilia, 1 
tre membri del Trio di Trieste 
111 pianista Dario De Rosa, 11 
violinista Renato Zunettov.ch 
* il vloloncelllsa Amedeo Bal
dovino) hanno interpretato, 
appunto di Ravel, la Sonata 
per violino e pianforte. la -So-
nata per v.oltno e v.o'.onccl-
lo e 11 Trio in la minoic. 

Le esecuzioni sono r.sultate, 
per l'approfondimento della 
lettura, per l'equilibrio e per 
la bellezza sonora, del tutto 
all'altezza dello fama del 
complesso. Vivamente accla
mat i al termine di ogni pez
zo, i tre music.otl sono stati 
•Ila fine glolosnmenc festeg
giati e, alla quinta chiamata 
alla ribalta, sono stati co
stretti al bis' uno solo, che 
peraltro non ha posto fine 
«gli applausi 

vice 

Settimana del 

cinema sovietico 

all'Avorio 
Comincia domani al Cinema 

Avorio d'e.svii m a Macerata) 
una Settimana del cinema so
vietico organizzata da, e due 
sezioni remane dell'AlACE e 
dell'IUila-URSS 

Verranno proiettati i se
guenti tilm Ottobre di Ei-
senstem (demani), Quando 
volano le cicogne di Kalatozov 
• 11 marzo i, /( quarantunesi 
no di Ciukhia. ilz>. La bai 
lata di un soldato di C.ukhr il 
013). Il deputato dd Colino 
À. Zarkìu il-ti Capaicv del 
ftefa.'.lev (lai 

Ha niiL-ora un senso il mi
to de. bao ì .-.olv.ti^tlo, che vie 
ne A conlionlo ton la elv l 
ta e ne t ci,strutto0 Lo scilt-
tore an„'lo ar.jent no Ju.vi Ro 
dolio W L'ock. elio da una 
ventina d'anni vive In Italia, 
e si e s p u n e anche nella no-
stia lingua, sembra pentire 
di si Con lui sembia pensar 
10 il regata e dilettole aiti 
st.co del Teano eli Rom i, 
Franco Knr'qucz. che di W\-
cock propone all'A.vontlna, 
come nov.ta av-oiut t, L'abo 
inmeiole donna delle nei i 

bi chiama Abo Ida «abomi 
n c o l c » , appunto, e da .< abo-
r.iieno >> questa specie di .ut 
tropo.de, peloso e a qa.Utro 
/ampe, di sesso lemm.n.lc. 
c!ie viene catturato sulle 
montagne d Abruzzo, nella cu
cina della villa — co-.tru.ta 
ovviamente m spregio delie 
leggi per la dilesa del pae 
saggio — d'un uomo d'aliali e 
della sua mondanisstma mo 
glie A Roma condotta in una 
galler.a d'arte, dove simpatiz 
za. solo con la pecora usala 
per un esperimento di musi
ca concreta, Abo lugge, e Uo
va riparo In un circo, qui ap
prende a parlare e si alle-
zlona a un vecchio pagliaccio. 
Rombo' Insieme col quale re 
cita una sorta di tragedia, 
godendo soprattutto nel d.-
re sangu.nose invettive, che 
le serviranno anche in segui 
to ic'e a questo punto, se non 
erriamo, una lunga citazione, 
Ira ironica e solidale, del Ta-
merlano di Marlowe). 

La padrona si ripiglia pe. 
ro Abo, che sarà esposta, de
bitamente depilata, dinanzi 
al vasto pubblico televisivo, 
ma lei si comporterà male, e 
scapperà di nuovo, e lavore
rà per qualche tempo In una 
tabbrica: di televisori, tanto 
per cambiare Ancora intrap
polata, e sottoposta a una 
terapia di paicolarmact, che 
inducono in lei umana ambi
zione, Abo si tiastorma in 
diva del cinema e della TV 
le dagli), briga per la car
riera politica dell'amico Rom
bo, trat ta dall'alto i buoi per
secutori. Ma la droga ohe la 
stimolava viene proibita. Abo 
torna al suo stato naturale, 
e alle agognate cime, in com
pagnia di Rombo, che detun-
ge per strada, mentre a lei 
ricrescono 1 peli. Tra i nevosi 
picchi, due maldestri caccia
tori la uccidono, scambiando
la per un orso. 

La favola e. più o meno, tut
ta qui. L'Ideologia che la in
forma non appare dissimile 
da quella delle vecchie signo
re tedesche, manllestanti la 
loro Indignazione perche da 
noi si ammazzano troppi uc
cellini; eoa l'aggiunta d'una 
verniciatura di « catastrofi
smo», oggi tanto alla moda. 
11 « futurologo n Roberto Vac
ca, presentando 11 teoto, af-
lei ma che « la commedia ri
specchia le sciocchezze, gli 
smarrimenti, le irrazionalità 
della società » Quale so
cietà, se nel corso della vi
cenda non ci si sposta dal
l'alternativa fra 11 Circo e la 
TV? E' vero che si mette pu
re 11 naso dentro un'officina, 
per poco Ma sapete in che 
cosa consiste l'orrore della 
condizione operala? Non nello 
struttamento, nella ripetitivi-
ta allenante dei gesti, nella 
usura della salute, negli omi
cidi bianchi; bensì nel fatto 
che in quello 6tablllmento (In
venzione davvero peregrina) 
si tagliano le code al gatti, 
per adornarne gli apparecchi 
televisivi d'una certa marca. 

L'occhio col quale Wilcock 
guarda al mondo moderno è, 
nella migliore delle Ipotesi, 
quello d'un moralista medie-
vale. Non per caso, affida a 
due Templari e a un Mago i 
suol commenti diretti alla 
tristizia del secolo: parentesi 
rlUcsslve destinate a rende
re più faticoso il ritmo già 
asmatico dell'azione. 

L'abominevole donna dette 
nevi e In versi sciolti, anzi 
spesso liquefatti, endecasillabi 
e altri Le avrebbe lorse gio
vato, oltre qualche taglio co
munque necessario, una re
citazione « da camera ». in 
uno spazio ristretto. Ma En
riquez è attratto insieme dal 
circo e dal melodramma; ed 
eccolo sovraccaricare 11 Ira-
glie tessuto verbale di trova
te spettacolari, con l'ausilio 
dell'Ingegnoso impianto sce
nico di Bruno Garofalo, del 
più che estrosi costumi di Eie. 
na Mannlnl, delle musiche di 
Gino Negri, che ammiccano 
all'opera Urica e alla rivista, 
di proiezioni cinematografi
che, clfetti di luce, ecc. Qual
che spunto, non sappiamo in 
che misura da attribuire al 
drammaturgo o al regista, e 
apprezzabile' 11 gioco degli 
scacchi viventi, ad esempio 
(anche qui potrebbe esserci 
un'eco elisabettiana, il Tho
mas Mlddleton rilanciato da 
Ronconi), o lo scorcio poeti
co dell'uomo che. per amore, 
costruisce una piramide; ma 
ciò non basta a sostenere — 
e a motivare — una rappre
sentazione il eul costo, con tut
ta evidenza, deve essere as
sai alto, e in ogni modo spro
porzionato all'oggetto 

Valeria Morlconi, che, nel-
la fase intermedia tra 1 due 
estremi, somiglia alquanto al
la Gelsomlna di Felllnl (il 
Felllnl che meno amiamo), 
prodiga nella parte 11 suo ta
lento con un Impegno al limi
ti dello spreco Alberto Sor
rentino è un dignitoso Rombo 
(personaggio leniniano an
che lui). Dei molti altri, da 
ricordare Pina Coi, Nestor Ga-

I ray. Gino Pernice, Ezio Ma-
I rano. Donato Castellancta. 
I Norma Martelli. Rodollo Bai 

dmi. Ali redo P.ano Applau. 
I si piuttosto di convenienza, al

l' « antepr'ma » dell'altra sera. 

i 

Sigfrido: un anarchico 
dalle idee poco chiare 

Il regista Luca Ronconi realizza uno spettacolo scabro, irto di punte polemiche 
e politiche • Suggestive scene di Pizzi - Tradizionale, invece, l'esecuzione musi
cale diretta da Sawallisch - Un grosso successo, non senza qualche contrasto 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 8. 

Dopo la Watku a i liber-
tv» un Sialudo scabro, irto 
di punte polemiche e politi
che Luca Ronconi e Pier 
Luigi Pizzi non t.niscono an
cora di stupire, e .1 pubblico 
scaligero — Istruito da ti e 
puntate dell'Oliando televi
sivo - ha tributato itila or-
mal celebre coppia un dop
pio e tumultuoso applauso 
Perlmo le proteste rituali, si 
solito 1 ischio <: 1 r bu u u », 
sembravano più duert . t i che 
irritati 

Un successo dunque e P< r 
di più con un opera dillicile 
come il Siglrido, so\niecarl-
ca di conlu.se preoccupazioni 
ideologiche che intorbidano 
il dramma e la musica. Ron
coni e Pizzi han pieso 11 to
ro wagneriano per le corna. 
La WalKtria, nella loro let 
tura, era un diamma di la-
miglia, con papa Wotan, 
mamma Pr.cka e i figli ri
belli insediati nella renali- ci'-
mora del WalhalUi II Siti-
Judo, invece, e un dramma 
politico, ti a comunismo e 
anarchia, dominalo dalla ma
ledizione dell'oro. 

L'Interpretazione non e 
gratuit i . Wagner, che non 
teme di mescolare arte e po
litica, e un seguace di Baku-
nin e dì Proudhon. con se-
nature cristiane e buddiste: 
combatte sulle barricate di 
Dresda, sfugge per miracolo 
alle prlg.oni del re di Sas
sonia. Egli e. insomma. Il *' 
Pico Intellettuale tedesco ma
turato a meta del '48, ,'on-
iuso tra istanze sociali, resi-
dui nazionalistici, ldiosnicra-
s.e antisemite Intuizioni 
freudiane e via dicendo. 
«Rossa — proclamasti fiera
mente — o la mia teoria - ; 
ma in realta essa e piutto
sto variegata. 

Il simbolo 
della proprietà 
Il Sigfrido ne e la prosa. 

L'oio elei Reno rubato (s.in-
bolo della proprietà che e i.n 
iurto ') giace nella caverna 
di Pal'nei; 1 Nibelunghi Mi
me e Alberico tramano per 
riconquistarlo: Wotan, 11 dio 
divenuto sagg.o o pessimista, 
s iua come un testimone in 
attesa della ribellione del ni
pote, mentre Brunilde dorme 
sul colle Hammegglante. Fra 
que.stl personaggi s! muove 
Sigfrido, il ragazzo che igno
ra la paura e 1 amore oltre 
a tante altre cose. 

Chi e Sigfrido'1 Ronconi ce 
lo mostra 'n pantaloni di 
pelle e camicia bruna, a mez
za via tra l'iscr.tto alla HI 

tlerlugend e lo sluden'e e \ i 
tiaparlamentare Non .vi co- | 
sa vuole, ma lo vuole subito 1 
Perciò e a di.spasiz.oiie d. I 
chiunque intenda usarne la 
lorza al propri fini U ial
ino a impiegarlo e Mine il ' 
mno-fabbio ossessionato dal- ' 
l'Idea dclloro. chiuso ne il I 
.sua lornace. non una cav -i- ' 
na romani ica ira un anj i lo ' 

d. oiflcina Krupp, invasa da i 
montagne di carbon" 

Ronconi e pizzi, come si 
s'ccle, meltono subito le <ar- , 
te in tavola L'anarchico Sig- i 
fr.do s. trova nel mezzo d. I 
una lotta di classe di cui non > 
comprende 1 termini. Con la ' 
spada novellamente lusa I 
parte all'avventura e capita 
ali antro di Palner, un an
tro moderno, anche questo, 
bloccato da una enoimo sa- i 
racmesca metallica, dasanti 
a cui attende Alberico abbi 
gliato come un banchleio , 
dell'Ottocento- palandrana di | 
velluto, canna dal pomo di ( 
argento, polsin. candidi e g • 
let con tasch.nl per ollon 
darsi 1 politi Quando li si-
rac nesca s a l / i e .., ini- , 
Falnir, .1 castod" dell PIO 
maledetto, il panorama e i om 
pleto egli e il dra^'o c'd ' 
tempi no-.tr. un capo n,iii<;- | 
ster in un s.colo mallamato. 
circondato da' suoi ac o i i 
La spada r.sols'e la lo'ta d 
classe: ammazza Fafner e io 
spoglia delle ricchezze, u u i 
de Mime, mette In l iua Al 
Perico. Siglrido, più che mai 
Incerto tra la gioventù hitle
riana e l'anarchia, parte ver
so nuove avventure carico 
delle spoglie razziate. Spez
za la lancia tra le mani di ' 
Wotan, liberandosi cosi dal- i 
l'antica legge, e conquista , 
la conoscenza risvegliando 
Brunilde 1 

E la lotta di classe'' Sig
frido, alia Ime, opta per Pa
solini scoprendo, con un se
colo d'anticipo, che la rivo
luzione si realizza nell'eros, 
nel far all'amore, in parole 
povere. Soluzione che lascia 
non pochi dubbi. Ma Wagner 
li annulla nel colossale duet
to finale, una s'alanga di 
suoni precipita sull'ascoltato
re e sommerge ogni prote
sta razionale. 

Perciò Ronconi e Pizzi, al 
seguito di Wagner, abbando
nano il mondo aspro della 
Ruhr ottocentesca, culla del 
nazionalismo germanico di 
Wotan-Blsmarck. per rientra- i 
re nel saloni semidlstruttl del I 
Walhalla L'antico mondo de
gli Dèi e delle Walkirle sta 
ormai crollando e il portale 
si schiude sull'arido colle 
fiammeggiante circonda'o dal
le macerie delle mura e de
gli specchi del palazzo 

Raccontato cosi, questo Sig
frido di Ronconi e Pizzi po
trebbe apparire urtante E 

in parte lo e Ma i due alle
stitori non si l.mitano a chia
rire il dramma ss-agnerumo 
a.la luce dell'ideologia Essi 
ci officio anche il Wagner 
uomo di teatro, arricchendo 
il racconto di una quantità di 
invenzioni, t iaslcrmando con
tinuamente la scena in un 
g.oco fantasmagorico cala
no alberi nella caverna di 
Mime; si apre un Immenso 
tunnel salone per collegarla 
a! Walhalla, si stende una 
lore.sta dorata davanti all'an
tro di Fafner por accogliere 
l'uccellino del basco e così 
via, sino ad uno spettacolo
so incantesimo del luoco che 
Ronconi e. restituisce come 
per compensare, di que.lo 
sottratto alla Walkiria 

1 diversi piani 

in breve 

Aggeo Savio! 

Scaccia presenta « Giuliano » di Valdarnini ! 
FIRENZE, 8 

Mar.o Scaccia presemela meicoledi lz alla Pei gola una 
novità assoluta. Giuliano, un dramma dell'aretino Ali io Val- ] 
darnlnl , 

Nelo Risi gira « Le città del mondo » | 
CALTANISSETTA, 8 | 

Il regista Ne o Risi sta ìea..zzando a Caltanisetta gli 
esterni di un limi per la TV tratto dal romanzo di Elio 
Vittorini. Le cittu del mondo. 

I 

Terminato il film sulla Plissetskaia j 
MOSCA. 8 , 

Sono terminate le ripie.se del film sulia bal.er.na sovietua , 
Maia PLìssctskdla 

Nella ]>elllcola sono state inferite le sue interpiota/ionl 
più interessanti, n particolare quella nel Lucio dei ciani. 
Tra le scene ripicsc vi sono alcune danze curate apposita- . 
mente per la PU'-setska.a dal maestro di baho lianccse Ro
land Pota e dal coicogralo americano Jerome Robblns Maia 
PllsscUkn a e. .ns.cme ton Margarita Pllikhìna, regista del 
nuovo lllm 

A Milano il « Cid » di Cobelli e Giupponi 
MILANO. 8 ' 

Sabato 15 debutta al Salone Pier Lombardo Gesta, umori, < 
tornei, battaglie del Cid Cumpeador, una lantasla — di cui 
il titolo indica lollcemente 1 punti .--alienti — sul classico j 
eroe. Urinata da Giancarlo Cobelli e Alessandro Giupponi e 
presentata dal Teatro Stabile del. Aquila 

Con la rczia ili ilo stesso G.upponi e le scene e costimi, 
d. Glancailo B '.'lardi, interpretano .1 Cid Piera Degli Esposti. . 
Tino Sch.rinzi. Giampiero Foitcbracuo, Umilio Bornie:.!, Igea I 
Sonni, Ennio Oio*,.;,.i, Ton' Gaiiani e mimciosi alili alton. I 

Il eioco scenico, .nsomma, 
si sviluppa su pau-cchi pia 
n.. non ..i-n/.t qualche mal. 
zio,-*) anni.ccamemo (le se 
d.e da sa'otto. le poltrone, il 
gran clis'.mo pei i ltituri amo-
r. dell'eroe'i cosi, a.la li
ne, lesta qualcosa per tutti 
simboli romanici e simboli 
politici, mescolai, e contusi 
come nella mento di Wagner, 

Il procedimento e simile a 
quello u.salo lo scorso anno 
per la Wulkirui, ma qui ci 
oppare p.u convincente per 
due ìagioni Una oggett.va, 
la Walkinti nella sua com 
piulezza romantica e meno 
disponibile agli interventi ri
duttivi in chiave decadente. 
Una soggettiva: le nostre li-
sers'c allo spettacolo prece
dente hanno rischiato di con
fondersi con le proteste del 
conservatori mcal.iti. E que
sto non des-e essere perche 
noi non abbiamo n u l credu
to che I testi di Wag KT ila 
no sacri e che il mode.lo lui 
dizlonale sia Inviolata,l'\ Al 
contrario Si possono nuii"i« 
dubbi sull'estetismo ron con in
no, sulla validità Indiscrimi
nata della formula del tea
tro nel teatro, su un manie
rismo tanto più efficace 
quanto più il testo e debole 
(vedi il Faust stupendo di 
Bologna), ma non può es
sersi nessun dubbio sul di
ritto di rinnovare e inter
pretare 

Semmai il l'innovamento 
dosTobbe andare più a ton
do in ogni senso, non arre
starsi aila parte vi.slsa co
me in questo S'gfndo -he, 
musicalmente afl.dato a Sa-
svalhsch, resta ancorato a 
una solida, tranquilla con
suetudine eli marca bavreu-
thlina Unica novità U Vi
stoso taglio dell'episodio del
lo zufolo Ma tagliare non e 
ammodernare In questi Umi
li tutto funziona m modo ec
cellente, grazie anche ad 
una efficace compagnia di 
canto II protagonista, Jean 
Co\ non e un Sigfrido sba
lorditivo, ma conserva una 
bella sicurezza di stile e di 
soce nel corso del pesantis 
sim. tie atti Gerhard Un
ger e un Mime eccezionale 
di intelligenza, privo di ca-
r catura. psicologicamente 
sottile al pari dell'ammire
vole Alberico di George Fou-
rie Norman Balley e un Wo
tan Imponente e sollerto. co
me deve essere, Ingrld Bjo-
ner, una Brunilde capace di 
compiere miracoli nella so-
calita espansa del gi.in cluet-
l ' \ tra attacchi impeccabili e 
acuti infallibili Ottime pure 
le altre due donne Bng't 
Fmnllue, tragica E:eli e li 
g'ovan0 Enrica Ravazli'i. 
squillante uccellino del bo 
sco 

Uno spettacolo 'nsomma 
da asco.iare e d,i vedere 
(bravissimi anche 1 realizzi 
tori, da Giorgio Cristinl ni 
macchinisti e ai tecn.cu, ac
colto, come dices'amo, con 
un successo crescente di at
to in atto, anche se dopo 11 
secondo qualcuno vinto dalia 
fatica, ha disertato 

Rubens Tedeschi 
XI LL.l hOlO la -.cc/m ocl 
pmno atto del Siglrido un 
linei o 

Varsavia per 

una completa 

rassegna dei 

suoi film 
Dal nostro corrispondente 

VARSAVIA. 8 
(t Michelangelo Antonioni, 

un protagonisti» del nuovo ci 
nema» sotto questo titolo si 
svolge a Varsavia, presente 11 
nostro famoso regista, una Im
portante manifestazione cultu
rale organizzata dall'Istituto 
Italiano di cultura e dal club 
cinematografico « Ksvant ». 

Essa comprende un semina-
r'o sulla personalità artistica 
di Antonioni. seminarlo che si 
tiene nei locali appunto del 
t iub «Ksvant», uno del più 
vivaci centri studenteschi del
la capitale, e una retrospettlsa 
dei suol iilm in uno del ci
nema della citta Due iniziati
ve parallele e complementari, 
t he copriranno complessiva
mente un arco di dodici gior
ni, da mercoledì scorso a do
menica 18 marzo 

I temi del seminarlo sono af
fidati a cinque fra 1 più emi
nenti studiosi polacchi di cine
matografia, e riguardano l'au
tore; il suo rapporto con 11 
linguaggio cinematografico; la 
sua drammaturgia; l'uomo e 
il mondo delle cose nel suoi 
film; I confini del mondo 
umano. 

Proiezioni di film di Anto
nioni esemplificano e comple
tano l'analisi critica della sua 
opera. Sono gli stessi film che 
contemporaneamente vengono 
proiettati, in due spettacoli 
quotidiani, per un pubblico 
più largo, In una delle sale 
cittadine 

Eccone l'elenco: Cronaca dt 
un amore. I vinti, La signora 
senza camelie, Le amiche, Il 
grido. L'avventura, La notte. 
L'eclisse, Deserto rosso, Zabri-
.skie Point. Una rassegna che 
comprende praticamente tutta 
la produzione del regista, dal 
1950 al 1970. Essa e comple
tata da cortometraggi e me-
dlometraggi come Gente del 
Po, Nettezza Urbana, L'amo
rosa menzogna. Superstizione, 
Tentato .suicidio. 

Al programma previsto da
gli organizzatori si e all'ultimo 
momento aggiunto 11 più re
cente film di Antonioni. Pro-
tessione: reporter. L'ha porta
to lui stesso, giungendo a Var
savia per partecipare ad alcu
ne delle giornate a lui de
dicate 

L'arrivo di Michelangelo An-
i tonlonl e stato salutato qui 

come un avs'enimento di gran
de spicco nella vita culturale 
della città- uno dei magg'orl 
giornali della capitale. Zi/eie 
Warszaicii (« La vita di Varsa-
s u » ) , ne ha dato notizia in 
prima pagina con un'ampiez
za e un rilieso inconsueti, che 
r.flettono 11 vivissimo Interes
se suscitato dalla sua presen
za Già nella giornata di ieri 
Antonioni ha partecipato ad 

oggi vedremo 
ORLANDO FURIOSO (1°. ore 20,30) 

Va in onda stadera il quaito ep so:) o della riduzione tele 
S'isivn dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, portato sui 
teleschermi da Edoardo Sangumeti e Lue i Ronconi, con la 
regia di quest ultimo Tra gli interpiet., !..air-ano Edmonda 
Aid ni, Rosablnnca Scerrlno. Luigi Diberti, Pier Angelo Oserà, 
Massimo Foschi, Ottasia Piccolo, Aless o Orano. G r a ' n Ma 
ria Spina. Gassman. M chele Placido e V 'te < o Sampoii 

BUONANOTTE BETTINA 
(2°, ore 20,50) 

Si conclude questa sera la commedia musiut.e d. Gar.nei 
e Gios-annlm Buonanotte Bettina -- interpreti Delia Stala e 
Walter Chiari — che e stata replicata a "ette anni di distanza 
dalla sua prima messa in onda 

Bettina ha pubblicato il suo diario che e divenuto in breve 
tempo un best seller. Suo marito, pnnc.pale lonte d ispira
zione del diario, deve quindi ora assumere un ruolo per lui 
inedito, e fingersi un irresistibile dongios-annl Dopo equivoci 
e malintesi, arriva puntuale il lieto fine della mielosa s-icenda 

P . b. 

SETTIMO GIORNO (2", ore 21.45) 
Ospite della rubr.ca di attualità cuhuiali culata da Enzo 

Siciliano e Francesca Sanvltalc e oggi Romolo Valli, chiama
to a rispondere ai seguenti quesiti- Che senso ha riproporre 
oggi i classici In tea t ro ' Qual è oggi la pili opportuna chiose 
d'interpretazione per un classico? Come reagisce il pubblico 
di fronte a certe riproposte' 

Romolo Valli — Invitato m studio assieme a V.ttor.o Gas 
sman. Gerardo Guerrieri e Cesare Gnrboll - e stato di re 
cente protagonista degli allestimenti di due test- class-KI I! 
malato immaginario di Molière e Tutto per bene di Luigi 
Pirandello. 

un Incontro con i critici ci 
nematograflci polacchi; un al
tro incontro con 1 cineasti e in 
programma, e ne e previsto un 
terzo con gli allievi della scuo
la di cinematografia di Lodz. 

L'Istituto italiano di cultura 
ha. per parte sua, già annun
ciato che la rassegna cinema-
togralica sarà replicata nella 
seconda meta del mese. Ra
gioni organizzative hanno im
pedito, per ora. che la mani
festazione venisse estesa ad 
altre citta. 

Lea Massari 

nella giuria del 

Festival di Cannes 
PARIGI. 8 

L'attrice Italiana Lea Mas
sari tara parte della giuria 
del Festival cinematografico 
di Cannes che si svolgerà dal 
9 al 23 maggio. Jeanne Moreau 
dosTebbe presiedere la giuria. 
La, decisione concernente l'at-
ti-ice francese non è però de
finitiva: verrà confermata so
lo se l'ultimo film di André 
Téchinó. Interpretato per l'ap
punto dalla Moreau, non sarà 
pronto in tempo utile per es 
sere presentato al Festival. 

Gli altri componenti della 
giuria finora designati sono 
Il regista del Padrino, Francis 
Ford Coppola, e il critico cine
matografico francese Pierre 
Mazars 

Il comitato di selezione del 
Festival continua. Intanto, il 
suo lavoro Fra i film gin pre
scelti per la competizione di 
Cannes figura Profumo di 
donnei, di D'no Risi. La parte
cipazione di altri lilm italiani 
verrebbe annunciata prossi
mamente 

« I misteri 

di Napoli » 

alla radio in 

quindici puntate 
NAPOLI, 8 

La radio racconterà in quin
dici puntate / misteri di IVCI 
poli, casi come 11 narro alla 
line dcH'800 il popolare Frali 
cesco Mastriani. E' Infatti in 
registrazione da qualche gior
no, nell'auditorio ,c B » del 
Centro di produzione di Nn-
poli, un adattamento a pun
tate dell'omonimo romanzo 
che Mastrlnnl tra il 1869 e il 
1870 pubblicò In 93 dispense 
« d'appendice » per descrivere 
miseria, crimini, carceri, con
traddizioni e violenza della 
società napoletana post-borbo
nica 

Regista dell'adattamento rn-
diolomco e Gennaro Magllulo, 
protagonista Antonio Caba-
grande 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12,00 Rubrica rel igiosa 
12,15 A come agricoltura 
12,55 Oggi disegni animati 
13,30 Telegiornale 
14,00 L'ospite delle due 
15,00 II mulino del Po 

Replica della teiza 
puntata 

16,00 La TV del ragazzi 
« Locomotiva In fu
ga» 
Telef i lm 

17,00 Telegiornale 
17,15 Prossimamente 
17,30 90° minuto 
17,55 Tanto piacere 

Varietà a richiesta 
19,00 Campionato italiano 

di calcio 
20,00 Telegiornale 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore- 8, 
13, 15, 19, 21 « 23: 6. Mat
tutino musicale; 6,25: Almanac
co; 7 ,10: Secondo mei 0,30. 
Mena; 10,15: Salve, ratjozzi, 
1 1 : Bolla Itolla; 11,30: I l cir
colo dei genitori; 12: Dischi 

caldi; 13 ,20: Mixage; 14: L'ai-
irò tuono: 14,30: SI rolla meri lo 
•trumontalo; 15,10: Duo orche
stre, duo siili; 15,40: Vetrina 
di Hit Parade; 16: Tutlo il 
calcio minuto per minuto; 17: 
Di a da hi con au per tra fra; 
18: Concerto operistico; 19,20: 
Batto quattro; 20 ,20- Andato 

e ritorno • Sara sporti 21,15-
F. Carri e la sua chitarra; 
21 ,30: Detto « Inter nos »; 22 ; 
Conccrlo di N. Gedda e W . Sa
wallisch; 22,30- Noi duri. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7,30, 
S,30, 9 .30 . 10,30, 12 ,30 , 
13 ,30 , 16,55, 18.30, 15,30 o 
23 ,30 i 6: Il mattiniere. 7,40: 
Buongiorno con; 8,40] I l man-
gìidlichl: 9 ,35: Gran Variala, 
1 1 : Carmela: 11,30: At t i alla 
ribalta; 12: Anteprima tport, 

20,30 Orlando fur ioso 
21,35 La domenica spor

t iva 
22,45 Telegiornale 

TV secondo 
15,00 

18.15 

19.00 

19,50 
20,00 
20.30 
20.50 
21,45 
22.35 

Sport 
Riprese dirette di 
alcuni avvemme.io, 
agonistici 
Campionato italiano 
di calcio 
Hawk l' indiano 
« Ije macii di Corb..i 
Claybrook » 
Telef i lm 
Telegiornale sport 
Oro 20 
Telegiornale 
Buonanotte Bottina 
Sett imo giorno 
Prossimamente 

12,15: Ciao domenica; 13. Il 
Gambero; 13,35: Alto gradi
mento; 14: Supplementi di vita 
retjionole, 14,30: Su di «tiri, 
15- La Corrida; 15,35: Super
sonici 17: Domenica sporl, 
18.40: Tullalesto: 19.55: F. 
Soprano: Opera '75; 2 1 : La ve
dova e tempre alleyra?. 21.25-
II «uraslictches; 22- Addio tran-
sallanlico. 

Radio 3" 
ORE 8,30. W. FurlwDcnjjJcr di-
rMjc l'Orcliculro Filarmonica di 
Berlino; 10,05: C. Canelti- mae
stro-amico e maestro-nemico, 
10,35: Un'oro con A. Rubrn-
alclti; 11,35: Poamo organisti
che, 12 ,20: Musiche di danza 
e di scena; 13: Intermezzo; 14. 
Canti di cosa nostra; 14,30 ' 
Itinerari operistici; 15,30: Ad 
oltranza; 16,50* Concerto di L, 
Lona o R. Repini; 17 ,30: Mu-
sica Icygora; 18: Cinquant'annl 
di surrealismo. 18,55: Il Iran-
cobollo: 19 .15: Concerto dello 
sera; 20.15 Passato e pre
sente; 20.45- Poesia net mon
do; 2 1 : I l Giornale del Terzo • 
Selle orli, 21 ,30 ' Musiche del 
XX secolo; 22 ,25: Musica fuo
ri schema. 

E. A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova 

STAGIONE LIRICA 1975 

Al TEATRO MARGHERITA 

Carmen 
DI GEORGE BIZET 

Martedì 1. i cnc rd i 4. domenica li e d o m i n i l a 13 apule 

Linda di Chamonix 
DI GAETANO DONIZETTI 

J i o \ cd i 1M domenitct 27 e martel l i J'J apule, clonicnii.i 
•1 macuio 

Volo di notte La cambiale di matrimonio 
DI LUIGI DALLAPICCOLA DI GIOACCHINO ROSSINI 

Mercoledì 7, venerdì 0 diinii'nii.i 11 i Umidi 12 mattino 

Serse 
DI GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

\me rd ] Hi, domenica IH i' Umidi l'i maiviu 

Il Trovatore 
DI GIUSEPPE VERDI 
Domenica 1, marti-di 'ì 
domenica 8 e domenica 

15 KiuiJno 

Tosca 
DI GIACOMO PUCCINI 

Giovedì 12, martedì IT 
giovedì 14, domen'c.i ^ 

e marti-di 24 cullino 

Cìli abbonamenti si r i ievono Imo al 14 ma i /o al Poli 
t o m a Rcnovi-se (Te! H'J.UJilin i- ilnpu ta l i (lata al ' l i -a l t . 
Margheri ta (Tel 1a«l'2ll) Gli abbonati i l i Ila ^ . u i m i ' 
l ir ica 1074 possono conici man- i r i spet t i l i posti i n t u ì 
il 2(1 mar/o 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 
9 v > * Botteghe Oieure 1-2 Rama 

4> T u t t i t l ib r i e i dischi i ta l iani ed m e r i 

CLASSICI 

UTET 

NOVITÀ' 

CLASSICI 
DELLA FILOSOFIA 

i i * a M -.i i .i 

N i c o l a A b b i i q n c i n o 

EPICURO 
OPERE 

V l f i t g h e r i t . i 
I s p i d i P . i ron tp 

Il volume contiene tutte le ope
re, giunte sino a noi nella loro 
tntcqrita, del grande f i losofo 
greco e i (rammenti, per la pri
ma volta tradott i in italiano, del 
discepoli a lui più vicini. Un pa
norama esauriente, quindi, del
la f i losofia epicurea accompa-
qnato da un rigoroso e appro
fondito commento crit ico che 
tiene costantemente conto del
l 'originale greco. 

Pagine 635 con 7 tav. L.14 000 

CLASSICI 
ITALIANI 

i > a i i r <t . " . I . 

M a i io F u b i m 

CARO 

OPERE 

Smljno Jiicomu."', 

L'"Apologia", "Gl i Straccioni" , 
"Gl i amori pastorali di Dafni a 
Cloe", le "Rimo", le "Lettere fa
mil iar i"- le opere di uno degli 
scr i t tor i più validi e di sicuro 
ril ievo del Rinascimento sono 
qui presentate in una moderna, 
accurata e rigorosa versione 
assolutamente attendibile gra
zie all 'attenta revisione crit ica 
condotta sulle prime edizioni o 
sui manoscritt i 

Pagine 808 con 7 tav L. 13 000 

ROMANZIERI 
DEL SEICENTO 

Mnitino Capucci 
La prima antologia organica del 
romanzo secentesco apparsa 
in I ta l ia; un'opera che, grazie 
ad un accurato e rigoroso com
mento cri t ico, disegna un pro
f i lo esauriente e signif icativo 
di questa cosi interessante e-
spenenza letteraria che fu tanto 
florida e fortunata presso i suoi 
contemporanei quanto disprez
zata e ignorata nei secoli suc
cessivi. 

Pagine 812 con 8 tav. L.12 000 

CLASSICI 
DELLA POLITICA 

( (t IC HO (J l l l ' t ' « I I 

LUIJI Firpo 

SAINT-SIMON 

OPERE 
1 CU LI (il 

Miina Tcros. 
Bovctti Pienotto 

La prima traduzione compl&td 
degli scr i t t i storico-polit ici di 
uno dei massimi precursori del 
social ismo e del posit iv ismo. 
"De l la riorganizzazione della 
Società Europea", il "Catechi
smo degli industr ial i " , il "Nuovo 
Crist ianesimo", tre opere che, 
insieme con le altre qui pre
senti, rivelano i l pensiero di 
Saint-Simon ricco di preziose 
intuizioni o punto di partenza 
di nuovi fermenti f i losof ici , e-
conomìci e sociali. 

Pagine 1164 con 12 tav. L. 19 000 

CLASSICI 
DELLA PEDAGOGIA 

l il I . Il ti . " , (i » 

Aldo Visalberghi 

LÀMBRUSCHINI 

SCRITTI 
PEDAGOGICI 

G u i d o Vo i U U I 

La più ampia ricca e originai'» 
raccolta di scr i t t i pedagogici 
di Lambruschini, un panorama 
completo del suo pensiero o 
delld sua posizione autonoma 
e originale che qli assegno un 
posto di prim'ordine nella pe
dagogia italiana dell 'Ottocen
to e qh ha consentito di eser
citare una notevole influenza 
sulle correnti pedagogiche con
temporanee 

P.tqine 936 con H t^v L 1 S 000 
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