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Ideale «trilogia» di Monteverdi allestita dall'Opera di Zurigo 

«Orfeo», «Ulisse» e «Poppea» 
per tre serate alla Scala 

I tre lavori del musicista verranno rappresentati da domani a domenica 
La nascita del melodramma - Il problema della fedeltà e dell'interpretazione 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12,30 ARGOMENTI • CINETECA • LA GUERRA D'ETIOPIA 
13 EURONOVE • (C) 
13,30 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO • (C) 
17 L'AQUILONE • Fantasia dì cartoni animati • (C) 
17.20 UN MESTIERE DA RIDERE • (C) 
18 ARGOMENTI • PROGETTO TEVERE • (C) 
1B.30 10 HERTZ - Spettacolo musicale • <C) 
19 TG1 - CRONACHE • (C) 
19,20 ROTTAMOPOLI • T E L E F I L M • « Il coniglio» • (C) 
19,45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO • (C) 
20 TELEGIORNALE 
20,40 SCOMMETTIAMO? • (C) • Telequiz a premi condotto 

da Mike Bonglorno 
21 RAFFAELLA SHOW • (C) • Speciale « Ma che sera ». 
22 SPECIALE TG1 - (C) 
23 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO (C) 
23,30 SPAZIOLIBERO: I P R O G R A M M I DELL'ACCESSO 

• Rete 2 
12,30 TEATROMUSICA • S E T T I M A N A L E DI N O T I Z I E DEL

LO SPETTACOLO • tC) 
13 TG2 ORE T R E D I C I 
13,30 UNA PROPOSTA PER L' INFANZIA • (C) 
17 T V 2 RAGAZZI • P A D D I N G T O N Disegno animato (C) 
17,05 IL RAGAZZO D O M I N I C • T E L E F I L M 
17,30 I RAGAZZI E LA STORIA • T E L E F I L M - (C) 
17,50 L ' INTREPIDO SOLDATINO • Cartone animato - <C) 
18 IL GRANDE GIOCO • 70 ANNI DI SCAUTISMO IN

TERNAZIONALE • (C) 
18,30 DAL PARLAMENTO • TG2 SPORTSERA 
18,50 ST ORIE D I V I T A • «UN PAESE E I SUOI EMIGRATI» 
19.15 IL G I R O DEL MONDO IN 60 G I O R N I . (C) - « UNA 

CARROZZA SENZA CAVALLI > 
19.45 TG2 S T U D I O APERTO 
20.40 BARNEY MILLER - Telefilm 
21,10 LE DONNE DI MARINA DI M E L I L L I - < LE FI

G L I E » • (C) 
22 T R I B U N A SINDACALE • D I B A T T I T O CGIL. CISL. 

U I L • C O N F I N D U S T R I A • I N T E R S I N D iC) 
22,45 16 E 35 Q U I N D I C I N A L E DI C INEMA (C) 
23 TG2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
Ore 18: Telegiornale; 18.05: Mariollno e i dischi volanti: 
18,10: Il pianeta dei fagioli • Il signor Tau: 19 Telegiornale; 
19,15: Un'amicizia difficile; 19.45: Il primo uomo e il suo am 
biente; 20,30: Telegiornale: 20,45: Sequestro pericoloso. Film 
con Richard Roundtree, Ed Barth. Paul Burke Resjiji di 
Alexander Singer; 21,55: Dibattito; 22.45: Telegiornale; 22.55: 
Calcio. 

• TV Capodistria 
Ore 20: L'angolino del ragazzi: 20.15: Telegiornale: 20,35: I 
filibustieri del mari del sud. Film - Restia di I^e Sholem. 
Elmo Williams con John Hall. John Carradine, Peter Lorre. 
Roberta Haynes; 22,05: Cinenotes; 22.30: Rock sloveno 77. 

• TV Francia 
Ore 15: Segreto professionale: 15.55: L'invito del giovedì: 
17,25: Finestra su...; 17.55: Recre « A 2» ; 18.35: E" la vita: 
19.45: Tribuno politica; 20: Telegiornale; 20,35: Egli era un 
musicista; 21,05: La strada di Salina. Film di Georges Laut-
ner con Mlmsl Partner, Rita Hayworth; 22.40: Speciale gol: 

D TV Montecarlo 
Ore 18.50: Telefilm: 19.25: Paroliamo: 19.50- Notiziario: 20: 
Telefilm; 20,55: Bollettino meteoroloeico. 21 L'uomo òei 
miei sogni. Film - Regia di Don Hartan e Rudolf Mate. 

PROGRAMMI RADIO 
Q Radio 1 
GIORNALE RADIO • ORE: 
7. 8. 10. 12, 13. 14. 15. 17. 10. 
21. 23; 6: Stanotte s tamane; 
7.20: Lavoro flash: 7.30: S'a 
notte s tamane; 7.47: La di
ligenza; 8.40: Ieri al parla
mento; 8,50: Istantanea mu 
sleale; 9: Radio anch'io; 
11.30: Incontri musicali del 
mio tipo; 12.05: Voi ed io 
'78 14.05: Musicalmente; 
14.30: Un racconto di Aldo 
Palazzeschi; 15.05: E._ s ta te 
con noi; 16.40: Incontro con 
un Vip: 17.05: Operetta di 
via del Pratello: 17.45: Chi 
come, dove, quando; 18: 
Il giardino delle delizie; 
18.35: Spazio libero i pro
grammi dell'accesso; 19.35: 
Orchestre nella sera; 20.10: 
Graffia che ti passa; 20.35: 
Flash back; 21.05: Opera 
quiz; 21.30: Il comunista: 
22: Combinazione suono: 
23.18: Buonanotte dalla da
ma di cuori. 

D Radio 2 
GIORNALE RADIO ORE: 
6.30; 7.30. 8.30. 9.30. 11.30. 
12.30. 13.30 15.30 1830. 19.30. 
22.30: 6: Un altro giorno; 

7.40: Buon viaggio; 7.55: Un 
altro giorno; 8.45: Bee gees 
ieri e oggi: 9.32: ti prigio
niero di Zenda; 10 Speda
le GR2; 10.12: Sala F; 
11.32: C"ero anch'io; 12.10: 

Trasmissioni regionali: 12.45: 
No. non è la BBC. 13.40: Ro^ 
manza. 14- Trasmissioni re 
gionali; 15: Qui radio 2; 
17.30. Speciale GR2. 17 55: 
Spazio X; 18.33 Maschie 
femminile: 20.40: La promes 
sa dì Arburov. 

• Radio 3 
GIORNALE RADIO ORE: 
6.45. 7.30. 8.45. 10.45. 12.45. 
13.45. 18.45. 20.45. 23.55: 6: 
Lunario In muslcu; 7: Il con
certo del mat t ino; 8.15: Il 
concerto del mat t ino; 9: Il 
concerto del mat t ino; 10 Noi 
loro donna; 10.55: Operisti
ca; 11.55: Mary Barton 
12.10: Long playing; 13: Mu
sica per quat t ro : 14: Il mio 
Scriabtn: 15.15: GR3 cui 
tu ra : 15.30: Un certo di 
scorso musica; 17: Storie 
con l grandi: 17.30- Spazio 
ire; 19.45: Spazio t re ; 21: 
L'elisir d 'amore; 23.10: Il 
jazz. 

OGGI VEDREMO 
Scommettiamo? 
(Rete 1 , ore 20,40) 

Torru, la popolare trasmissione di Mike Bonglorno. Si 
t ra t ta soltanto di un «assaggio» un anteprima. che servirà 
a formare le t e m e di concorrenti impegnali nelle sei puntate 
successive. Una passerella, quindi, per i campioni dello scor
so anno prima degli « scontri » finali. 

I ragazzi e la storia 
(Rete 2, ore 17,30) 

Comincia da questo pomeriggio un programma, realizzato 
:n Francia, che vuole raccontare la vita di alcuni ragazzi 
in diverse epoche storiche. La prima puntata ci presenta 
Joseph Viala, un quindicenne: la sua vicenda si sviluppa 
nei turbinosi anni successivi alla Rivoluzione france.se. Il 
ragazzo, secondo la ricostruzione presentata :n TV, riusci a 
fermare ad Avignone un gruppo di ribelli di Marsiglia. 

Storie di vita 
(Rete 2, ore 18.50) 

La stona di « Un paese e i suoi emigrati » è giunta alla 
dodicesima puntata . Quella odierna è imperniata sulla vita 
quotidiana delle ragazze di Rocchetta Sant 'Antonio, che pas
sano i pomeriggi a ricamare il corredo ma danno una mano 
anche per i duri lavori nei campi. 

Le donne di Marina di Melìlli 
(Rete 2, ore 21.10) 

Dopo le madri, le figlie. La puntata precedente aveva avuto 
per protagoniste le donne più anziane; ora gli stessi prob.e 
mi. le lotte, la vita associativa sono esaminate dalle donne 
pai piovani del centro siracusano «investi to» dalle industria 
1,/.za zi eoe. 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Per tre sere, da 
domani a domenica, la Sca 
la ospiterà l'Opera di Zurigo 
per la rappresentazione del
l'intero ciclo teatrale di Clan 
dio Monteverdi. 1,'avvenimen 
lo. al termine di una lunga 
tournée nei maggiori centri 
europei, è eccezionale: P»T la 
prima volta l'Orfeo, II nf'ir 
no dì Ulisse in patria e L'm 
coronazione di Poppea verran
no rappresentati uno dopo l'al
tro come pannelli di un'idea
le trilogia, in edizioni scruno 
tosamento fedeli agli originali. 

Il problema della fedeltà 
— fonte di innumerevoli con 
troversie musicologiche — è 
tutl'altro ehe semplice Clan 
dio Mmteverdi. insegnano le 
storie, iniziò l'attività teatrale 
eon l,a faiola di Orfeo rap 
presentata in musica * il oar 
novale dell'anno 1007 nell'Ac
cademia degl'lnvaghiti di 
Mantova » (come si legno sul 
frontespizio del « libretto ») e 
tosto ripresa nel Palazzo du 
cale. 

Il sommo musicista compi
va allora i quaranl 'anni. es 
sendo nato a Cremona il 15 
maggio 15fi7. ed era già fa
moso per l'ampia produzione 
di musica da chiesa e da ca
mera In qualità di maestro 
di capnella del duca Vincen
zo Gonzaga aveva percorso 
con lui l'Europa. dell'Ungile 
ria alle Fiandre Ma il vini» 
gin più imoortanle. j>er quan 
to ci riguarda, fu proba hi I 
mente quello dell'anno I'»oo 
a Firenze dove il Monteverdi 
assisto albi r.-Hvirpsenta/^Hv 
dell'Ki/ridire di .Jacopo Per:. 
s fondo esperimento nel cani 
pò del teatro musicale. 

Il i melodramma » era ap 
pena nato, ad opera di ean 
'.ori e di letterati fiorentini. 
e già appariva coni-- una me 
ravi'jliosa invenzione in cui 
si riunivano tutte le art i : P'"1 

sia. danza, pittura, arcliitet 
tura assieme alla musici per 
voci e per strumenti L'uni 
versatila umanistica vi tro 
va va la sua espressione coni 
pinta t la vita stessa de'la 
corte vi si rispecchiava, sti-
lizzata e idealizzata. 

Con l'Orfeo questo equili
brio raggiunge il culmine e 
si incrina: la musica non è 
una tra le arti, ma assume 
un peso determinante nel 
•i muovere gli effetti», senio 
do l'espressione dello s'e-'-.o 
Monteverdi Orfeo, il nvtion 
cantore che scende negli in 
Tori per r ;s -at'.-r.- '"-••o o;i 
Rundice. è il simbolo di que
sto invincibile po'ore d.-l.ii 
musica, capace di continuo 
vere fiore, uomini e divinità 

Il successo fu immenso Con 
l'Orfeo il L'onore appena na 
to dell'opera raggiungeva ci uri 
balzo |a maturità Tanto cne 
le rappresentazioni si molti 
plicarono e la partitura ven
ne stampata ben due volte 
Fnt 'o rarissimo che pur'rnp 
pò non si ripeterà per le al 
tre opere di Monteverdi. ;m 
dato per-^c in (tran narte - d i ! 
VArianna (Km), di cui e ri 
masto soltanto il celebre « la 
mento v alle Nnzn* di Eva. 
rannresentate a Venezia ne! 
lf»-ll. Sopravvivaranno solfati 
to due lavori dell'ultimo ytv 
riodo- // ritorno di Ulisse e 
L'incoronazione di Poppea rap 
presentate anch'esse a Vene 
zia nel 16-11 e nel '42 un 
anno prima deila morte del 
compositore. 

I-a scomparsa di tanti la 
vori monteverdiani. a p i r te i 
la perdita artistica, lascia un J 
enorme vuoto n^\\ storia dei j 
teatro musicalo che, in un tren I 
tennio. passa da spettacolo di 
corte a divertimento * popò 
lare» con l'inaugurazione ine. 
1637 a Venezia) dei primi tea 
tri pubblici, aperti a tutti gli 
spettatori paganti. 

Cambia il pubblico e cani 
bia. di conseguenza, il npo 
di spettacolo: meno aiil-co e 
più ricco di elementi teatrali. 
sommando il comico al tra 
gico e passando dai perso 
naggi favolosi a quelli delia 
storia, più umani e realistici 

In quest 'arco VUlisse sta a 
mezza via: esso narra la sto 
ria omerica dell'arrivo del 
l'eroe in patria, dove rat-
tende la fedele Penelope in 
vano insidiata dai Proci I-a 
vicenda deriva da! mito, n u 
è intesMiiu di elementi ro 
manzeschi e avventurosi cui 
corrisponde l'evoluzione deila 
musica: p:ù libera e popola 
re che nell'Orfeo, ma anche 
più facile e uniforme, tanto 
che si è dubitato se essa sia 
davvero di Moti te verdi o piut
tosto di un suo imitatore. 

Il dubbio è giustificato dal 
l'enorme salto di qualità tra 
l'Ulisse e la successiva Pop 
pea c»n cui il maestro apre 
la via al teatro moderno. Eli
minata la mitologia, giungo 
no in scena i personaggi del 
mondo reale. Nerone e Pop 
pea. crudeli ed egoisti, spin 
U da un amore che travolge 
virtù e decoro, non .sono figu 
re idealizzale, ma t »sen urna 

I ni scolpiti a tulio tondo, ai 

quali si contrappongono Ot
tone ed Ottavia. Seneca e i 
cortigiani. E' un intrigo ser
rato di amori e di odi. cui 
assistono e concorrono, ironi 
ci o distaccati, servi, soldati 
e confidenti che guardano. 
commentano, giudicano. Na
sce cosi il teatro psicologico 
e d'azione che la musica ar 
ricehisoe con la pittura degli 
affetti, muovendosi in mena 
libertà: il recitativo conflui
sce naturalmente ne l l ' ina . 
l'orchestra aggiungo colore e 
profondità, il ritmo e la ino 
India distinguono i cara ' ten 
tragici da quelli cornici. 

Da questo punto di vista. 
Monteverdi resta un artista 
attualissimo. Dove le cose 
sono lambiate, nei tre secoli 
e mezzo trascorsi, è sul ter
reno della tecnica: la scrii 
Uira e r-ntorprotazione della 
musica. E qui nascono i oro 
blcnii 

Il compositore del Seicento 
non annotava, in effetti, tut
ta la musica, ma soltanto le 
parti fondamentali: la linea 
del canto, soprattutto, e quel 
la degli strumenti per le sin
fonie. le danze, gli intermez
zi. L'accompaanamento. per 
dirla all'ingrosso, era invece 
affidato all'esecutore il qua 
le si comportava secondo in 
pratica, sviluppando le som 
marie indicazioni dell'autore 
Ciò significa che oggi, oer 
eseguire un'opera secentesca. 
bisogna cominciare con to 
scnccre tutto quello che In 
strumentista dell'epoca « ini 
prowisava ». sotto il control 
lo del compositore Questo la 
voro d'integrazione è fatal
mente condizionato dalla cul
tura delle varie epoche I.'Ot
tocento. col suo gusto sontuo
so. rivestiva Monteverdi di 
panni romantici. Il nostro se 
colo, al contrario, introduce 
anche qui i criteri di una 
ri.sn.-'Miisji filologia. A volte 
sin troppo rispeM'^a. visto 
che Monteverdi. f'orito ne! 
cpim barocco, esigevi un or
chestra ricca e numerosa 'nel
l'Orfeo sono ben 33 gli stru 
menti espressamente elen 
cati) . 

In questo mare di possibi 
lità Nicolaus Harnoncourt se
gue da anni una via di me/. 
zo. cercando di contempera
re le ragioni della cultura. 
della pratica e della filologia. 
F.' opportuno ricordare che la 
sua realizzazione delle tre ope
ro è stata indirizzata rlip 
prima — tra il 1*̂ !? e i! "~4 
al concerto e al disco Da 
ouo=l i esperienza e^ep 'VHi 
zione dell'Onera di Zurigo. 
diretta da lui stesso co-1 un 
gruppo di art sii formatisi al
l'arduo stile flel « recitar can 
tando ». 

Si tratta quindi di iin'itit 
presa lungamente preparata 
e scrupolosamente realizzata. 
Ed è in questo spirito che 
va vista o valutata. Un oc
casione. diremmo, da non per
dere. anche perché le tre 
op"rp. disgraziatamente, non 
avranno repliche 

Rubens Tedeschi 

Danze popolari a Roma 

Nel paradiso 
perduto del 

folk messicano 
Successo dello spettacolo di un gruppo 
di ballerini dell'Università di Veracruz 

ROMA — Per una buona 
combinazione propiziata dal
l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Roma e dall'am
basciatore del Messico, il 
Teatro dell'Opera ha ospitato. 
martedì sera, il Balletto fol 
dorico dell'Università di 
Veracrliz. 

Si t ra t ta di una compagnia 
a t tenta al patrimonio di cimi 
ze e musiche popolari, fondu 
ta nel 1964 da Miguel Vélez 
Arceo che no e tuttora diret
tore nrMstt'-o e coreografo 
Nel 1975. questa compagnia. 
per i suoi meriti nel settore 
etnografico, fu inserita nelle 
attività promosse dall'Univer
sità dì Vericruz — l'unica 
dei Mc-sico — che ha molte 
eccellenti imprese nel campo 
della cultura. Dispone di u-
n'orchestra sinfonica. or
chestra da camera, cori. 
complessi strumentali , com
pagnia di prosa, comousnin 
di danza moderna, eco 

Sulla b:tse di quanto si e 
visto l'altra sera, diremmo 
che il nalletti. rol'-lorìe:» s:a 
preoccupato di non smarrire 
un'originarii' fiochezza, per 
cui limiti la presentazione 
del patrimonio popolare ad 
una immediata preso di co
noscenza, che non comporli 
— almeno per ora — rtelaho-

Rinviato 
lo spettacolo 
di Nureyev 
a Firenze 

FIRENZE - Rudolf Nureuer 
and hi* friends. to spettacolo 
di balletti che doveva svol
gersi alla fino del mese a 
Firenze, è stato rinviato. Nu 
reyev ha infatti comunicato 
alla direzione elei Teatro Co 
mimale elio, per ragioni tec
niche relativo alla sua equipe. 
è costretto a rinviare lo spet
tacolo. 

La direzione del Teatro Co 
mimale studia la possiblità 
{li realizzare tale spettacolo 
entro l'attuale stagione di con 
certi, presumibilmente nel me 
se di marzo 11)79. 

razioni o reinvenzioni della 
fantasia. In tal senso le vose. 
certo si semplificano, ma 
corrono il rischio di porsi 
come ripetizione di brevi 
frammenti ritmico timbrici 
che punteggiane una ripeti
zione di alteuciamenti corei
ci. 

Inoltre, si mserlwe. nella 
componente musicale, la pre 
senza di suun:cnt i cne da uno 
un «arrangiamento;) moderno 
di timbri ongiral i . Accanto 
ad antichi tamburi e chitarre. 
esibiti in una bella sumitia di 
dimensioni e di timbro, ne 
canto a percussioni lignee. 
figurato una marimba mo
derna e una « batteria ». forse 
un po' estranea all'originario 
clima fonie» 

Per quanto rguan ia le 
danze, c'è prichi qui unne un 
fieno. Vsse rievocano un pa
radiso perduto Uè» te patro
nali. riti di propiziamone, iu
re di [j;ie.se, cerimonia votive. 
liuiOuntiutllo* drtnze nuziali, 
ecc.). che .soltanto IH-I unti 
volta riemhra turbato dalla 
presenza di oppressori. Ce, 
nella danza de: cavallino 
bianco, un ricordo al ione 
t:a i pccnes e gb armigeri 
dei t iranni. 

Tuttavia, le panorumicni: su 
un pus-ato sempre rosi proli 
to a rispuntare come forza 
della realtà presen'e. svela nu 
— con tu ' t a la cornice di co 
lori splendidi, di piumaggt 
troneggienti sulle te.slc del 
ha'Ieri ni. di os'liinrimne va
riopinte. di addobbi suggesti
vi - il miracolo di una pci-
' '•zirne. ci' una bravini 'ti 
una precisione (c'è una niin-
za con IP sonde che assune 
anche un valore timbrico), di 
i n a eleganza fatta di mille 
s 'uinatino non cosi impercei 
Ubili da non vanire all'occhio 
come componente essenziali 
della vitalità generosamente 
prorompente. E a questa l! 
pubblico, numeroso, ha pie-
stato attenzione ed entusla 
.smo. lasciandosi tra volgere 
dalla frastornante esibizione 
dei ballerini e dei vari nuclei 
s t iumental i . 

Applausi a scena aperta e 
alla fine dello spettacolo, con 
insistenti chiamate a tutta In 
compagnia, hanno punteggia-
tp il su cesso della simpatica 
iniziativa. 

Erasmo Valente 

« Vite private » alfa Pergola di Firenze 

Affettuosa e divertita 
ironia di Noel Coward 

Elefante regia di Silverio Blasi ma ridotta la viva intel
ligenza del testo - Tra gli interpreti Ferrari e la Ghione 

Nostro servizio 
FIRENZE — Da più di cin 
quant 'anni 11 nome e l'opera 
di Noel Coward. inglese, au
tore. attore, regista, teatrale 
e cinematografico, composito 
re e scrittore, occupano 
schermi e ribalte. Con alter
na. ma per lo più con felice 
sorte, le sue commedie han 
no percorso I lunghi itinerari 
del successo, attestandosi tra 
Inghilterra e America, ma 
compiendo Ininterrotte sortite 
in tutto il mondo Con la 
riduzione cinematografica di 
molte sue opere, l'autore co 
stltul un cospicuo patrimonio 
per la sophisticated comedy. 
E proprio a questo genere. 
che, mai dimenticato, gli an
ni presenti stanno però ri
scoprendo con affettuosa no 
stalgia, appartiene Vite pri 
trite che vide Coward anche 
interprete al proprio appari 
re sulla platea londinese nel 
l'orma! lontanissimo 1930 

Rispettando tutte le regole 

del genere (che vuole gli 
spettatori un po' complici di 
una trama condotta, pur tra 
imprevedibili rovesciamenti 
di fronte, verso 11 più pre
vedibile scioglimento), la 
commedia si affido all'origi
nalità del dialogo, non certo 
a quella del soggetto, e so 
prat tut to all'intelligenza dpgll 
interpreti, il cui primo com 
plto diviene non tanto quel 
lo di approfondire scandagli 
psicologici che sarebbero di 
impaccio al funzionamento 
dell'orologio, quanto di olla 
r? il meccanismo per per 
mettere a tutti gli elementi 
che lo compongono i' perfet
to funzionamen'o. 

La commedia sofisticata 
piace, cioè funziona, ancora: 
basta aumentare il margine 
di complicità richiesto al pub
blico. abbandonare oimi pre 
tesa di riproduzione realisti
ca e forse accentuare la go 
dibilissima cattiveria che ne 
è componente essenziale. Non 

Con successo a Vania 
i «Burattini a spasso» 

DOMA — E' tornato in Italia il gruppo « Burattini a spasso» 
dopo aver ottenuto lusinghieri riconoscimento al Festival 
Intemazionale dei burattini «Delfino d o r o » di Varna, in 
Bulgaria. 

Alla manifestazione hanno partecipato quindici Compa
gnie di stato di Paesi dell'Est, il gruppo italiano e uno 
austriaco. Con la fiaba bulgara // /annuitone e il pesce 
magico gli italiani hanno ottenuto vari premi per il lavoro 
degli attori e le musiche originali. 

è certo l'affettuosa parteci
pazione alle vicende che può 
interessare nella storia di due 
coppie ad alterna composi
zione (Inizialmente due ex co
niugi i quali, separati dopo 
anni di travolgenti passioni 
e a l t re t tanto plateali litigi, si 
ritrovano nello stesso lussuo
so albergo, in due stanze vi
cine. con i rispettivi nuovi 
ma non collaudati partners) 
né la suspense dell'imman
cabile ricomposizione finale. 
dopo un lungo rlmastlcamen-
to del passato, che comporta 
l'immancabile ricomposizione 
a vantaggio della priorità di 
consumazione; ma la diver
tita e non troppo affettuosa 
ironia, si. Non per caso pro
prio Hltehcock, la cui acidità 
verso il mondo ancora vitto 
riano del proprio paese reg 
gè egregiamente alla prova 
del tempo, ha filmato parte 
dell'opera di Coward. 

E invece l'elegante regia 
di Silverio Diasi (cui si deve 
i'(Klierno p oposta che. par 
tita dalle tavole fiorentine 
delta Pergola toccherà in lun
ga tournee le principali cit-
tà italiane) si segnala pel
iti Ijonarietà e la cordialità 
dell'insieme, anche se rlsul 
ta di molto ridotto la viva 
Intelligenza del testo. Contra
riamente a ciò che di solito 
avviene in questo genere di 
opere, che la lettura cioè le 
mutili di gran parte del loro 
sapore, è proprio al testo 
che viene naturale rifarsi in 
questa edizione per ritrovare 
la godibilità dell'oggetto. K-
un po' come per le torte 
fatte in casa: gli Ingredienti 
sono tutt i genuini, la mani 
m-i è brava. 11 forno è giù 

,' sto: alla fine. però, nessun 
amorevole sforzo riesce a 
raggiungere la bellezza di 
quelle torte fatte in serie. 
forse con disamore, doi pa 
sticcieri di città. 

Le scene (di Giulio Colto! 
lacci), infatti, sono abbastan
za riuscite, l 'interpretazione 
di Paolo Ferrari è abbastan 
za ironica, quella di Ileana 
Ghione abbastanza efficace. 
di Silvia Monelli abbastanza 
gradevole, di Orso Maria 
Guerrini abbastanza ingoili 
bninte (pleonastica. Aurora 
Trampus) . Abbastanza, ap 
punto. Il ritmo abbastanza 
lento, lo smalto un po' ap 
pannato. 

! Sara Mamone 

DUE SECOU DI STORIA 
SUI MARI 
DI TUTTO IL MONDO 

A Roma 

seminario 
sul cinema e 

la cooperazione 
ROMA — Un seminario della 
Associazione nazionale della 
fooporazume culturale sulla 
nuova legge per il cinema e 
la coopcrazione è iniziato ieri 
a Roma l-e 30 cooperative 
aderenti all'associazione sono 
interessate, nell'ambito di una 
generale politica di riforma 
nel campo dell'industria cui 
turale, alla elaborazione (in 
corso fra i partiti) di una 
nuova normativa dell'interven
to dello Stato nel cinema e 
in particolare alla definizione 
delle linee d'azione dei pub 
bl ci poteri in rapporto alla 
coojjorazione. 

Ultimate 
in URSS 
le riprese 

di « Centauri » 
MOSCA - Il regista sovieti 
co Vitautas Zalakiavicius ha 
ultimato le riprese del film 
Centauri dedicato alla trage 
dia del popolo cileno ed alla 
memoria del prendente del 
Cile Salvador Allende. Ba 
sandosi su fatti e documenti 
autentici, il regista sovietico 
che è pure autore del copio 
ne. ha ricostruito sullo scher
mo alcune settimane che han 
no preceduto il golpe fascista 
del settembre 1973. Gli ultimi 
episodi del film sono dedica 
ti alla morte del presidente. 
II ruolo di Salvador Allende 
è interpretato dal noto étto 
re Donatas Baniouis. 

1805*1980: TECNOLOGIE*PROFILI*BATTAGLIE 
• dallinizio del XIX secolo tutte le tappe più significative della stona della 
navigazione mondiale attraverso i personaggi, le operazioni di guerra, le navi 

• da Trafatgar alle Midway. dalla propulsione a vapore a quella nucleare. 
dalle prime corazzate alle portaerei, ai sommergibili nucleari... 

• centinaia di illustrazioni: fotografie (spesso inedite), stampe, disegni. 
carte geografiche, schemi tattici, apparati, armamenti 

• 120 profili di navi militari presentate con una tavola centrale, foto. 
bozzetti, descrizioni tecniche particolareggiate 

• un completo ed esauriente dizionario di oltre 400 termini navali. 
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