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Festival Barocco a Bagnaia 

Mendicanti 
nel lusso 

di una villa 
Felice rappresentazione della «Beggar's Opera» di John 

Gay sotto la direzione del maestro Marcello Peca e con la 

regia di Vera Berlinetti - Convincente il «cast» dei cantanti 

Comencini gira « La donna della domenica » 

Dal nostro inviato 
VITERBO. 4 

SI è Inaugurato, nella splen
dida Villa Lame di Bugnala 
(pochi chilometri da Viter
bo), 11 terzo «Festival Uà-
rocco ». realizzato Dall'Ente 
provinciale per .1 turismo di 
Viterbo, con 11 pV..\>clmo di 
istituti diverti. 

L'Accademia B.inx'i'n. di 
Roma, è a sua volta U rea
lizzatrice del earteltonc, in
centrato, come natili anni 
«corsi, su npi'oae dt opere 
ottocentesche e 'u cornarti. 

Quest'anno, un particolare 
Impegno è stato dedicato a 
un'Importante operai del pri
mo Settecento irwlos", che. 
nel corso del tempo, si ò poi 
rivelata carica di siuitrestlo-
ni. Diciamo dell> Uerigar's 
Opera (L'Opera del Mendl 
eantc). di John Gav, che mi
se a soqquadro L e n i n , po
co meno di (lueeMtoc'nqjiin-
t'annl fa. con U «uà ster
zante corica satiri:», coinvol
gente sia il sost'ime. sia cer
te mode teatrali del tempo. 

John Gay, poem e autore 
drammatico, nato nello stes
so anno di Bach e di Haen-
del — 1683 — si spense nel 
1732, quattro anni dopo il 
successo della Dcogar's Ope
ra. Fu insuperabile nel riu
scire a far sghignazzare 11 
pubblico attraverso situazioni 
comiche, emenrentl peraltro 
da azioni apparentemente 
serie. Altro elemento di suc
cesso è da ritrovarsi nel fat
to che la commedia, attra
verso 1 suol personaggi, pren
deva di mira la società e l 
potenti del tempo. A'.U sa
tira del costumi, si univa co
si la frecciata contro « 1 pa
droni del vapore» e la cari
catura dell'opera Italiana, tan
to più efficace In quanto, 
agli eroi classici, al re e al
le regine venivano contrari-
posti 1 mafiosi del tempo, le 
prostitute. I borsaioli, gli as
sassini e I loro mandanti. 
ProDrlo per certi riferimenti 
ai fatti e al misfatti del suo 
tempo, alla Beggar's Opera 
era stato vaticinato un suc
cesso effimero: senonché, le 
cose si sono messe In modo 
che certe situazioni di cri
tica della società sono tut
tora calzanti e pertinenti. 
Potrebbe sembrare un'opera 
del nostro tempo, data In 
abiti settecenteschi, ma un'o
pera coraggiosa idi ouelle 
che non si fanno più) nel 
mettere a'la gogna un mon
do di Imbroglioni tormenti
ti soltanto dall'avidità del 
denaro. 

Del resto, l'attualità ile"» 
Beaaar's Onera fu tale che 
Hertolt Brecht, nel 1028 — 
due secoli dono 11 successo 
del lavoro di Day — rloreie 
oucl capolavoro. trasDortan-

guardie, ha preso smalto dal 
la verve di Pietro Biondi, 
mentre la brillantezza spre
giudicata del capitano Me 
Heathe è stata ariosamente 
realizzata da Gianni De An-
gells. 

Il tenore Angelo Marchian-
di ha disegnato un eccellen
te Fllch (Il servo compia
cente di Peachum). concepi
to come un Arlecchino truf
faldino e accorto, più degli 
altri, a tenere quel ritmo più 
Incisivo di cui si diceva. 

Tra le altre donne hanno 
primeggiato Silvia Silver! 
(spesso sensibile al tono cari
caturale delle « arie »), Ma
ria Borgate Paola Corda, Co
rinna Vozza. 

Ha diretto il piccolo, ma ef
ficiente complesso strumen
tale (flauto, oboe, archi e 
clavicembalo), il maestro Mar
cello Peca. La Camerata po
lifonica viterbese, diretta da 
Zeno Sciplonl. ha assicurato 
il risalto corale dell'applau
dito srjettacolo. Ora si avran
no nelle chiese di Viterbo 
concerti strumentali, organi
stici, di liuto e chitarra, di 
flauto (Gazzellonl), mentre 
a Villa Lante saranno an
cora raooresentaM Lo Irate 
'nnamorato. di Pergolesi (6 
e 7 agosto) e un trittico (Il 
trionfo dell'onore. Lu seria 
padrona. The Fami Queen). 
a chiusura, 11 13 e 13 agosto. 

Erasmo Valente 

Entusiastico 

successo 

di Benny Goodman 

a New York 
NEW YORK, * 

Benny Ooodman, sessanta-
selenne ma ancora valido « re 
dello swing », ha fatto dimen
ticare alla testa del suo se
stetto l'opprimente calura di 
New York a migliala di suol 
fans convenuti al Central 
Parie per un suo concerto al
l'aperto. 

Il famoso clarinettista, no
nostante che negli ultimi tem
pi si esibiva spesso con la 
New York Phllarmonlc qua
le virtuoso esecutore solista 
di pagine di Mozart e di Bach, 
non ha però abbandonato le 
musiche swing che lo resero 
famoso tra le due guerre fi
no al periodo dell'Immediato 
ultimo dopoguerra. 

Al Central Park, egli ha ese
guito molti del suol successi 
più famosi, a partire da / 
want to be happy. Il pubblico 
entusiasta, tra cui numerosi 
anche 1 giovanissimi, gli ha 
tributato interminabili ova-

Una storia torinese tra 
l'ironico e l'affettuoso 
Al lavoro per realizzare la versione cinematografica del romanzo di 
Frutterò e Lucentini - La troupe nelle vecchie vie della città piemon
tese - La scelta degli interpreti - Incontro con un «veterano» 

dolo In temol modernt. con j zlonl al termine di Rose room. 
11 titolo t'opero da tre sohlt 

La musica originariamente 
comoo«ta da John Chris!-* 
nher Penusch iiMT.Hlwn, fu 
In seguito rl<W)> rifatta Ha 
Frederick Austin e noi (1948) 
da Benlamln Brltten. 

Come si vede, mettere !e 
mani In tale materia poteva 
essere un azzardo, laddove 
la realizzazione dell'Accade
mia Barocca, può configurar
si proprio come un punto di 
merito nelle Iniziative lnt«sc 
alla diffusione della Reqqar's 
Onera, da noi. peraltro, ra-
rhslmamente rappresentata e 
solitamente da compagnie 
Inglesi. 

Per 11 terzo Festival Ba
rocco, l'opera si è data In 
lingua Italiana. Grulle alli 
regia di Vera Bertlnettl. Il 
cui temperamento più volte 
ci e capitato di apprezzai-, 
lo spettacolo e risultato mi-
stoso e divertente, oltre eh" 
Intelligente nell'uHllzzar» gli 
elementi della villa, gli al
beri, le architetture. GII ele
menti scenici venivano di 
volta In volta Innalzati e por
tati via da valletti dinami
cissimi, marciami In una sor
ta di alacre danza, mante
nuta anche se c'era da siste
mare un tavolo masslc-'o 
Questo ritmo balleHlstleo, 
mantenuto anche nel resto. 
avrebbe assicurato una mne-
g l c e vivacità ni sussoiju'••,( 
delle azioni, mentre è «ne-
cesso 11 contrarlo' si r- anda
ti verso un orogresslvo ral
lentamento ritmico, a mano 
a mano che dalle scene si 
passava alla recitazione e di 
questa al canto. I morr-ott 
canori. DOI. dovevano for«e 
essere più decisamente sospin
ti verso l'Ironia. F.' 11 che nv-
viene la onnwchlatura ri»'-
l'ooera seria Ma è un avve
nimento notevolissimo clic I 
cantanti si siano fnttl vale
re soprattutto ouall attori 

A parte Mario Cari-avo. che 
non canta ed e 11 Mendi
cante che Interviene comò i 
autore dell'onera ic recita a 
meraviglia la sua parte di 
burattinaio che manovia gli ! 
Invisibili fili della vicenda", 
è stata straordinaria Lucia i 
Danleil (la ricordiamo quale 
formidabile «zingara» ver 
diana) nella parte della si
gnora Peachum (la madre 
che rimprovera alla tigli» di 
non trarre profitti dalle tue 
grazie). Peachum era Imper
sonato dal basso Dlmltn Lo-
patto (altro nome di lupet
to) che ha conterilo alla sua 
recitatone un tono periiclo 
alla Charles Laughton, Lo-
«kit. Il corrotto capo tifile 

che egli ha dovuto ripetere 
più volte, Talmente marcato 
e trascinante era 11 ritmo del 
Benny Goodman Sextet, che 
molti tra 11 pubblico si sono 
messi a ballare rovesciando 
le sedie. AI termine, come In
terminabile (ripetuto all'infi
nità) fuori programma, swing, 
swing, swing. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 4. 

Capita qualche volta che 1 
nostri cineasti si ricordino di 
una città come Torino, do
ve, ci sembra giusto ricordar
lo ogni tanto. 11 nostro cine
ma, tentò, nel 1905. con pio
nieri come Arturo Ambrlslo e 
Roberto Megna, I suol primi 
possi, Inizialmente filmando 
« In diretta » avvenimenti di 
cronaca, come La prima cor
sa automobilistica Susa-Mon-
cenisio e, successivamente, ri
costruendo, nel primi teatri 
di posa, drammoni storici co
me OU ultimi giorni di Pom
pei, Nerone, Lo schiavo di 
Cartagine. 

VI è da dire tuttavia, che, 
almeno in questi ultimi tem
pi, le macchine da presa si 
sono spostate sempre più so
vente da Roma a Torino (Bo
lognini, Lizzani, Argento. Di
no Risi, Romolo Guerrieri ), 
anche se poi, 11 più delle vol
te, 1 risultati sullo schermo 
sono apparsi assai deludenti. 

Ora e la volta di Luigi Co
mencini, che da parecchie 
settimane, alla testa di una 
folta troupe di tecnici e di 
attori di grido, sta «giran
do» nelle strade, nelle piaz
ze, nel mercati del capoluogo 
piemontese, per portare sullo 
schermo lo numerose pagine 
di un best-seller che alla sua 
pubblicazione, avvenuta nel 
'72, aveva fatto «chiacchie
rare » parecchio, specialmente 
a Torino, dovo 11 romanzo è 
Interamente ambientato. SI 
tratta della Donna della do
menica di Carlo Frutterò e 
Franco Lucentini; una sorta 
di « giallo », ma alquanto sul 
generis, la cui « azione ». co
me avvertono gli stessi auto
ri, si sviluppa In dieci fitti 
capitoli (circa cinquecento pa
gine), nell'arco di sei giorni, 
da un martedì di giugno di 
questi nostri anni, alla suc
cessiva domenica ricordata 
anche nel titolo. 

Il mondo descritto dal due 
autori è quello della Torino-
molto-bene, con architetti, di
rigenti della Olivetti, della 
Fiat, contesse decadute, da cui 

in breve 
I cantanti vincitori del concorso di Peschiera 

VERONA. 4 
Il III concorso Internazionale di Peschiera, dedicato al 

«canto melodrammatico sette-ottocentesco» ha visto la vit
toria del soprano americano Leila Terrei Cuberli e del mez
zosoprano francese di 22 anni. Martine Dupy: a loro * spet
tato, cx-aequo, li premio Intitolato alla scomparsa cantante 
Maria Ros, consorte di Giacomo Lauri-Volpi. 

Secondo e terzo posto sono toccati rispettivamente al so
prano romeno Gabriela Cegolea e al soprano scozzese Kate 
Lafferty Gamberucci. mentre, dato l'alto livello complessivo 
della finale, la giuria, presieduta da Rodolfo Cedetti, ha de
ciso di assegnare un quarto posto al giovane baritono to
rinese Alessandro Corbelli. 

Premio intitolato a Giovanni D'Anzi 
MILANO. 4 

Il premio « Brtanzn Canora ». Istituito In memoria del 
maestro Giovanni D'Anzi, sarà assegnato anche quest'anno a 
Erba (Como), nel corso di uno spettacolo che si svolgerà 11 
14 settembre 

In questa seconda edizione saranno premiati « La Nuova 
realtà », un complesso corale e strumentale composto di gio
vani brianzoli. Il maestro fisarmonicista Severino Boz e II 
gruppo milanese « I amls della Briosca », composto di per
sonaggi tipicamente milanesi. 

Il pubblico potrà assistere allo spettacolo gratuitamente, 
in quanto 11 regolamento del premio esclude qualsiasi fina
lità di lucro. 

Complesso londinese campione di jazz 
INDIANAPOLIS, 4 

Un complesso londinese, Il Max Collie Rhythm Aces. ha 
vinto II campionato mondiale di Ja/./., al quale hanno parte
cipato orchestre americane. Inglesi e canadesi. 

II musicista Legrand debutta nella regia 
NEW YORK. 4 

Il musicista lranccse Michel Legrand, specialista In colon
ne sonore di film americani e francesi, lara il suo debutto 
torre icglstr in Ct.n'1 lovi («Amore cieco»), tratto da una 
novella del suo connazionale Patrick Cauvln. 

Il film racconta la storia di una rugazza lranccse cieca 
e di un professore americano II musicista francese aveva 
già affrontato la macchina da presa come attore In un pic
colo ruolo nel lllm di Agnès Varda Ck'o dalle 5 alle 7. 

Film in Messico per Akira Kurosawa ? 
CITTA' DEL MESSICO. 4 

Il regista giapponese Akira Kurosawa è atteso in Messico 
nel prossimi mese eli settembre, Invitato da Rodolfo Eche-
verrla. direttore della Banca nazionale di cinematografia. 

Secondo notizie ufficiose, è probabile che Kurosawa giri un 
film in Messico 

Durante la sua visita 11 regista terrà una sene di confe
renze e presenterà le sue pellicole più Importanti. 

[ emerge Anna Carla Dosio. 
I madama molto cliic della 

haute torinese, che in uno 
! del primi capitoli del libro 

cosi dice di sé: «sono giova-
! ne. sono Intelligente, sono ric

ca. Ho un ottimo marito (ric
co anche lui), e una figlia 
bellissima (come me, dicono). 
Riesco simpatica a tutti, 
mi vesto bene, non ho pro
blemi di linea, non ho proble
mi sessuali.. ». E' lei. natu
ralmente, la « donna della 
domenica», che un po' ner 
simpatia, un po' per sluggire 
alla noia, concederà 1 suoi 
ambiti favori ad un « garba
to» poliziotto. 11 commissario 
Santamaria Impegnassimo a 
scoprire l'autore di ben due 
delitti. 

Questo, ovviamente molto 
per sommi capi. 11 libro, che 
ben lontano, poniamo, da un 
Pasticciaccio come quello dt 
Oadda — vi sarebbe II «Rial-
Io» In comune — può essere 
considerato un curioso pette
golezzo cittadino di gradevo
le (ma a volte anche un po' 
noioso) livello letterario. 

Age e Scarpelli, fiutato 11 
successo — e di buon liuto 
ne hanno — hanno ridotto 11 
romanzo In sceneggiatura, 
operando necessariamente 
qualche taglio, ma rispettan
do, a quanto ci ha precisato 
10 stesso Comencini, lo spiri
to, l'atmosfera del luogo e 1 
caratteri fondamentali del 
molti personaggi. In tal senso 
quindi, obbllgatisslma la scel
ta di Torino, almeno per ! 
numerosi esterni, del resto 
minuziosamente già descritti 
nelle pagine del romanzo. 

In quanto agli Interpreti la 
scelta del regista, a quanto 
ci ha detto, è stata molto la
boriosa, Per la sofisticata An
na Carla. Comencini ha pun
tato su Jacouellnc Blssct — 
Invecchiandola leggermente 
— la giovane attrice ameri
cana che molti ricorderan
no in Effetto notte di 
Truffaut o in Assassinio 
sull'Orient Express. Il com
missario Santamaria avrà in
vece l'aspetto accattivante. 
simpaticamente sornione di 
Marcello Mastrolannl, mentre 
11 francese Jean-Louis Trlntl-
gnant si è detto soddisfatto, 
divertito, del ruolo affidato
gli; quello di Massimo Campi, 
un ambiguo personaggio coin
volto nel due delitti. Ma il 

l cast i fitto di molti altri no-
i mi; Claudio Gora, uno del due 

morti ammazzati, Gigi Balli-

azione, o peggio una comme
dia all'Italiana, ma un rac
conto tra l'Ironico e l'affet
tuoso, più questo che quello 
però, In cui, con fedeltà al 
libro, cerco di descrivere, di 
ricreare un clima, delle atmo
sfere... ». 

Oltre al cast di cui si è ac
cennato, collaborerà a questo 
Intento 11 direttore della fo
tografia Tovoll; un altro no
me prestigioso, legato a quello 
dell'Antonlonl di Professione: 
reporter. 

Nino Ferrerò 
NELLA POTO: Comencini 

prepara una scena della Don
na della domenica hi una 
strada della vecchia Tonno. 

Infondate le accuse 

a Mario Gallo 

per la gestione 

dell'Ente cinema 
MILANO. 4 

SI è conclusa, davanti al 
Tribunale di Milano, la causa 
per diffamazione Intentata i 
da Mario Gallo contro Mau
rizio Llveranl, per un artico
lo pubblicato da quest'ulti
mo sul settimanale L'Europeo 
In merito alla attività dell' 
Ente gestione per U cinema. 

Llveranl ha riconosciuto che 
tutte le azioni di Mario Gallo, 
quale presidente prima del-
l'Italnolegglo e poi dell'Ente 
cinema, erano rivolte alla 
promozione e allo sviluppo 
della cinematografia pubbli
ca, nel segno dell'onesta e del 
massimo Impegno culturale 
e che le accuse, a suo tempo 
rivolte alla sua gestione, fu
rono conseguenza di una con
giura politica. 

Da parte sua Mario Gallo 
ha dichiarato di essersi oppo
sto alla nomina di Maurizio 
Llveranl. candidato del PSDI 
ad amministratore dell'Hai-
noleggio, solo per il modo po
liticamente ambiguo con cui 
altri dirigenti dello stesso 
PSDI presentavano la sua 
candidatura, e che anche per 
quanto riguarda la nomina 
degli amministratori unici ha 
avuto una grande influenza 
lo scontro degli Interessi che 

sta nel panni dell'antiquario I »'« * v o l t o attorno ali Ente ci-
Vollero. Franco Nebbia in [ ncJ?"- _ „ „ , , „ „ , 
quelli dell'americanista Bo- I _,Dopo questo reciproco chla-

Conclusa la rassegna 

Piuttosto magro 
il bilancio del 

Festival di Pola 
La « Grande Arena d'oro » assegnata al 
film « La casa » del croato Zizic - Il cinema 
jugoslavo non è ancora uscito dalla crisi 

rea, Q7 

controcanale 

netto e ancora, ma non fono 
tutti. Aldo Reggiani. Lina Vo-
longhl. Tina Lattanzl. 

In una partlclna di buffo 
venditore di falsi oggetti an
tichi, abbiamo scovato, tra le 
bancarelle di Porta Palazzo 
— Il mercato che 1 vecchi to
rinesi chiamano « Il balon » 
—, dove Comencini nel giorni 
scorsi ha faticosamente « gi
rato» una delle ultime scene 
del film, un anziano attore. 
poco noto alle cronache, ma 
ricco di un suo attivissimo 
passato soprattutto teatrale: 
si tratta di Guglielmo Molas-
so. I cui ricordi risalgono al 
1015. quando, diretto da Pa-
strone. Il regista della dan
nunziana Cabiria, aveva la
vorato con Bartolomeo Paga
no In Maciste. Da quel lon
tanissimo film Molosso ha 
fatto un po' di tutto: dal Dal-
lerlno. In America, nella com
pagnia di Fred Astalre. al 
clown nel circhi, al comico 
di « spalla » nell'avanspetta
colo «Ma ho lavorato e la
voro ancora con attori famo
si, come Buazzelll.. Recente
mente anche al Teatro di Ro
ma, nella .Vuoivi cofonta di 
Pirandello», ci ha voluto ore 
elsare prima di riprendere la 
scena che Comencini ha nel 
frattempo messo a punto, 
mentre attorno al set si ac
calca una folla di curiosi. 

Si gira .Inlattl, con la Bis-
set-Anna Carla, venuta al 
« balon » per far spese « cu
riose ». mentre, a bordo ol 
una « volante » stu giungendo 
Il commissario Mastrolannl-
Santamaria. Il «giallo» è al 
suo epilogo, manco a dirlo, 
da non svelarsi, specialmente 
per chi non ha letto 11 libro. 
Ma il film, che vedremo su
gli schermi verso dicembre, 
con « gran lancio », qui a To
rino, « sarà essenzialmente 
una galleria di personaggi in 
rapporto con l'ambiente In 
cui vivono — ci dice ancora 
Comencini, poco prima di or
dinare il ciak —; non quindi 
unR delle solite pellicole di 

rimento. Mario Gallo ha riti
rato la querela contro Mauri
zio Llveranl. 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 4 

La ventldueslma edizione 
del Festival clnematograllco 
di Pola si è conclusa con la 
assegnazione del primo pre
mio, la « Grande Arena 
d'oro » al film La casa del 
croato Bogdan Zizlc, Gli ol
tre duecento giornalisti ac
creditati al Festival hanno 
Invece giudicato miglior pel
licola Panie Pavlovic un film 
di Purisa DJordjevic. che la 
giuria non aveva ammesso 
al concorso relegandola nel
la sezione Informativa 

La tradizionale manifesta
zione all'Arena non ha segna
to la ripresa della cinema
tografia jugoslava, anzi ne ha 
messo In mostra 1 persistenti 
limiti e le debolezze. La mag
gioranza delle opere proiet
tate durante le otto serate 
sono state mediocri. Per una 
settimana 1 critici hanno par
lato di crisi, perché proprio 
di crisi si tratta. E questi giu
dizi sono stati II complemen
to logico del fischi che più 
di una volta si sono sentiti 
all'interno dell'antica costru
zione romana. 

La pellicola vincente mir
ra le vicende di un direttore 
di azienda che vuole com
battere contro la corruzione 
ma non ce la fa e finisce egli 
stesso nell'ambiente eh" vo
leva colDlre con la naturale 
conclusione di trovarsi un bel 
giorno dietro alle sbarre di 
un carcere. 

Panie Pavlovic. Invece, è 
la storia di un «Pinco Pal
lino» Jugoslavo che si dibat
te con 1 problemi del giorni 
rostri. In chiave ironica Palile 
Pavlovic racconta infatti la 
storia di un vecchio operalo 
che si batte contro la buro
crazia ed li conformismo e 
che alla fine morirà ammaz
zato per non aver rispettato 
la oroprletà privata. 

Zlzic e DJordjevic hanno 
saputo usare la macchina da 
presa per portare sullo s c i l o 
mo due spaccati dell'attuale 
società Iugoslava. GII altri In
vece hanno preferito punta
re ancora sul filone della lot
ta dt Liberazione, un filone 
Interessante ed Impegnativo, 
quanto di comodo e di ma
niera. Altri ancora hanno 
tentato la fortuna firmando 
del film erotici, però senza 
successo perché 11 nubbllro 
.Iugoslavo — che certamente 
non ha pregiudizi In auesto 
settore — ha dimostrato di 
non voler accettare pellicole 
di basso commercio. 

Le critiche al Festival ed 
al film non sono mancate. 
La giuria è stata accusata di 
aver effettuato una selezione 
con un sistema arcaico, su
perato e paradossale. Alcuni 
registi sono stati giudicati 
superficiali e megalomani. Al 
macedone Mcenevskl è stato 
Imputato di aver speso trop
pi soldi — 650 milioni di vec
chi dinari — per fare un 
film che non ha portato nien
te di nuovo alla cinematogra
fia di quella Repubblica, men
tre con la stessa somma si 
sarebbero potuti girare del 
buoni film. 

Lo stato di confusione e di 
crisi della cinematografia 
.Iugoslava In generale è sta
to riconosciuto anche da Va-
troslav Mimica, presidente 
dell'Associazione del lavora
tori cinematografici della Ju
goslavia, 11 quale ha affer
mato che è necessario aprire 
un dibattito sereno 

La cinematografia iugosla
va ha dato e può dare an
cora del buoni film. Occorre 
solo che I registi — e di ca
paci ce ne sono — abbando
nino 1 temi « facili » per af
frontare, quelli offerti dalla 
complessa società di oggi. 

Silvano Goruppi 

Chiusura 
in bellezza 
dei concerti 

all'Aquila 
Dal nostro corrispondente 

L'AQUILA. 4 
Il successo riportato dai 

concerti svolti negli antichi 
cortili aquilani per 11 «Lu
glio musicale », e dimostrato 
dalla quantità rilevante e dal
la qualità, del tutto rinnova
ta, del pubblico intervenuto; 
un pubblico che ha sfidato 
la pioggia ed 11 fresco, e che 
mal ha lasciato un posto 
vuoto. 

D'altra parte I luoghi pre
scelti sono risultati straordi
nariamente Idonei, vuol per
chè appartati e riparati, vuol 
perchè dotati di una acusti
ca veramente perfetta. E' per 
tali motivi che 11 maestro An-
tonelllnl, vivamente colpito 
dal pregi de! cortile di Palaz
zo Jacopo Notar Nanni, lo ha 
ottenuto dal « Barattelll » per 
11 concerto che domani, mar
tedì, alle ore 21.15, 1 Solisti 
Aquilani daranno come omag
gio alla loro città di elezione, 
ma anche come saluto alla 
viglila della partenza per una 
tournée di due mesi nel Cen
tro e Sud-Africa. 

Il programma della serata 
comprende composizioni dt 

Nardlnl, Telemann, Bach, Ger-
vasio, Mozart, riunite secon
do un preciso disegno unita
rio, quasi a costituire una 
panoramica nel tempo della 
pratica virtuoslstica, che per
mette al complesso di eviden
ziare le qualità del singoli 
esecutori dando loro respon
sabilità di solista. L'ultimo 
lavoro in programma, la deli
ziosa Serenata K525 ài Mo
zart vedrà Invece tutto il 
complesso Impegnato In una 
esecuzione tale da metterne 
In luce 11 grado di fusione e 
l'equilibrio sonoro. 

Sabato scorso, Invece, l'Or
chestra sinfonica abruzzese di
retta da Gianluigi Gelmettl, a 
conclusione del secondo ciclo 
di itinerari musicali per 11 
1S75, ha tenuto un applaudi-
tlsslmo concerto che ha con
vinto, se ve ne fosse ancora 
bisogno, anche 1 più riottosi 
della bontà e vorremmo dire 
della necessità di questa Ini
ziativa. 

SI è colmato un vuoto: si 
e Iniziata una attività (e 1 ri
sultati dell'anno trascorso già 
lo avevano dimostrato) tale 
da portare un grande contri
buto alla diffusione della cul
tura e quindi al maturare del
le coscienze. 

Il concerto, grazie alle ca
pacità Interpretative del suo 
direttore stabile, per le mu
siche in programma, per l'en
tusiasmo di una orchestra 
sempre tesa nello sforzo di 
esprimersi al meglio delle sue 
possibilità, ha riscosso 1 con
sensi più calorosi del folto 
pubblico presente al Teatro 
Comunale. 

Da sottolineare la positiva 
esibizione del due giovani 
flautisti Maurizia Maraldl e 
Gianni Lazzari nel Concerto di 
Clmarosa. 

e. a. 

Tra le felci per la Sagan 

FINE DI UNA FARSA — 
Con l'ultimo episodio tra
smesso domenica -.era, si e 
finalmente conclusa la lun
ga odissea per l'Italia -- uì 
meno per quel che concerne 
la televisione — dei due gio
vani protagonisti di Una cit
tà in fondo alla strada. 
// teleiomanzo che in cinque 
domeniche consecutive e riu
scito a battere ogni preceden
te primato dt noia, stupidita 
e Inverosimiglianza, fra tutti 
i pai o meno insulsi sceneg
giati finora trasmessi dalla 
RAI-TV. 

Abbiamo già scritto altre 
volte quel che pensiamo di 
questo reazionario e più che 
mediocre lavoro diretto da 
Mauro Severino, che lo ha sce
neggiato insieme con Alessio 
Martina, utilizando un sog
getto di Fabio Carpi, Renato 
Ghiotto e Luigi Malerba. Ma, 
come se non bastassero già 
tanti nomi per dar uta ad un 
prodotto cosi fasullo, a tutti 
questi signori si e aggiunto 
anche un « supervisore ut dia-
loghi», dt nome Carlo Tritìo-
quest'ultima presenza e quella 
che ci lascia più sconcatati. 
Ci chiediamo infatti che raz
za di «dialoghi» erano mai 
stati pensati per richiedere 
addirittura la «supervisione» 
di questo tal Tritto, che de
v'essere evidentemente uno 
«specialista» in materia, a 
giudicare dagli ignobili risul
tati ottenuti. Davvero poche 
volte avevamo subito dalla 
RAI-TV degli attacchi cosi in
sultanti e volgari all'intelli
genza e alla dignità dei tele
spettatori, e in particolare dei 
giovani. 

Questi grotteschi profili di 
giovani « campagnoli » a cac
cia di città — quali quelli di 
Lupo e Chiara protagonisti 
dello sceneggiato —, rientrano 
nel più vieto armamentario 
della letteratura reazionaria 
d'appendice buona per i roto
calchi di Rusconi, e forse nep
pure per quelli, dato che de
vono anch'essi, tn qualche mo
do, fare i conti con il buon 
gusto dei lettori. E allora'' Da 
dove ha tratto origine l'Idea 
dei dirigenti televisivi di dar 
vita a questa farsesca tra
smissione in coproduzione con 
la Transeuropa Film Spa, uva 
delle tante società private che 
producono tn appalto per la 
RAI-TV? E come mai tre scrit
tori come Ghiotto, Malerba e 
Carpi hanno avallato questa 
operazione e, una volta visti I 

risultati, non hanno protesta 
to unii simile farneticazione 
denunciando la mistificazione 
opeiata d.l loro soggetto, am
messo iltc cir-ì .sin stato' 

Ma francamente non lur-
rebbe lu pena di dai e impor
tanza u tutta questa facceli-
(Uì. se non ci tosse un t unita-
sto tosi sii utente fra l dota
zione politica e sociale di cu, 
il nostio paese sta dando una 
PIOLU dt sii c'ordinai la a-n-
piez-.a. s'ii dai n'unto della 
itttoua del u ne i, nel referen
dum voluto da'lc lorze rea-
z,oncinc l'alia.n. e la pio-
uiaiiiiiiuziune cu una sinu'e 
paccottiglia di covi-etti « >o-
cialt » s-orpuss-of;. otcui ani isti 
e. m una parola celie ci sem
bra tutt'altro che eccessivaI. 
/ascisi, 

La ragazza appircicom che 
vuole a tutli i costi sposare 
un n opciuio bpeciulizzalo » ma 
che in vuoi suo pietcrirebbl 

] un « bclliss'vio diploi letico •: 
I ii' giovanotto rompiscatole 

che si i orrebbe far passare 
per un « r'belle -, ma eie in 
lealtà appare un tanniti!>nc e 
mio spostato (e strane» c-l'e 
non s' sia fallo ricorso ulta 
parola a alienazione » per da
re una ulteriore palma misti
ficante al nlrulln di i/ucsìo 
inesistente imbecillei • lo au
tista dt buon cuore che fa la 
propaganda all'ltals-lder 'a-
zienda IR! come In RAI. sa
rà un caso qitesìo scambio di 
«cortesie»:'!, una classe ope
raia, che si vede solo <i!jl!o 
sfondo costituita da gente in
trigante e curiosa del casi al
trui, e allo stesso tempo disu
mana e cieca, sono tutti in-
qicdicnti fasulli messi insie
me per costruire una storia 
falsamente « moderna », e in 
realtà di stampo reazionario, 
nel vano tentativo di offrire 
al grande pubblico della tele
visione uno spaccato di una 
« Italictta » che non esiste 
più, e che anzi non è mai esi
stita. 

Probabilmente, I cosiddetti 
«Indici di gradimento» sfor
nati dalla RAI et racconteran
no che il programma t stato 
molto seguito: avendo visto lo 
sceneggiato In luoghi pubblici, 
mescolati a numerose altre 
pcrronc e avendo assistito al
le loro reazioni dt noia e di 
disgusto, sappiamo fin d'ora 
che, tanto per cambiare, que
gli indici dt gradimento sa
ranno come è stato questo te
leromanzo, una farsa 

vice 

oggi vedremo 
AMERICA ANNI VENTI (1", ore 20,40) 

II secondo appuntamento con la serie di America anni 
venti dedicata al famoso comico statunitense Harold Llovd 
prevede questa sera la messa in onda di Tutte o nessuna, 
realizzato nel 1924 da Fred Neumcycr e Sam Taylor. Il film 
(IL-cui titolo originale * Otri shy) è costruito cóme sempre 
attorno al personaggio del ragazzotto onesto e sincero made 
in USA forgiato da Lloyd. Qui il protagonista, aspirante 
romanziere, si trova alle prese con un editore burlone e 
con una giovane ereditiera: dapprima goffo e scalognato. 
Lloyd prenderà quota per avviarsi ad uno del suol classici, 
trionfali epiloghi. 

Accanto a Lloyd. recitano Jobyna Ralston. Richard Da
niels, Carlton Grifflth. 

GLI INSETTI: UN MONDO MISTE
RIOSO E SCONOSCIUTO (2°, ore 21) 

Alle farfalle è dedicata la seconda parte del documen
tarlo realizzato da Gerald Calderon. Fra gli Insetti, esse 
rappresentano un gruppo di notevole importanza e mas
siccia rappresentanza: su un milione di unità, infatti, si 
calcola che almeno centomila siano farfalle 

DA UN CONTINENTE ALL'ALTRO 
(2°, ore 21,55) 

La prima tappa di questo viaggio in «•! puntate alla ri 
cerca di «civiltà perdute» conduce lo spettatore sulle tracce 
del Nomadi del mare, veri e propri zingari costretti a lot
tare strenuamente per difendere l propri costumi e le pro
prie tradizioni in una delle zone «naturali» oggi minac
ciate gravemente dalla contaminazione dell'Occidente: l'ar
cipelago delle Filippine. Il servizio è realizzato da Giorgio 
Moser su testi di Paolo Glorioso. 

PARIGI — Francoise Sagan diventa regista. La scrittrice darà ai primi di settembre il primo 
giro di manovella al suo primo film: « Fougères bleues » (« Felci blu »). 

Per questa sua fatica cinematografica la Sagan non ha tratto II soggetto da uno dei suoi 
romanzi, ma ha scritto una sceneggiatura originale. Protagonista femminile della vicenda (am
bientati in Val d'Aosta) sarà Frantoli» Fablan (nella foto): accanto a lei reciteranno una 
giovane Attrice Italiana, che non è stila ancora lealtà, Gii le» Segai • Michel Duchsunoy. 

TV nazionale 
10,13 Programma cinema

tografico 
(Per la sola zona 
di Messina) 

18,15 La TV del ragazzi 
« Katla e 11 cocco
drillo » 
Telefilm. 

19,15 Telegiornale sport 
19,30 Cronache Italiane 
20,00 Telegiornale 
20,40 America anni venti 

«Tutte o nessuna » 
21.55 Oa un continente ai-

l'altro 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ora: 7, 
Ó, 12 , 13, 14, 17 , 19, 23 ; 
6: Mattutino mutlcaloi 6,23: 
Almanaccoi 7,23i Secondo me; 
7,45: Strumenti in l iberti; 8: 
Sul giornali di itamanei 8,30: 
Lo canzoni del mattino* 9t voi 
ed ioi 11,10: Lo Interviste im
possibili; 11,30: I l meglio del 
meglio; 12,10t Ouarto pro
gramma! 13,20: Sparlando con 
Landò; 14,05: Tuttololk; 14,40-
Tristano e Isotta ( 7 ) j 15: Per 
voi giovani; 16t II girasole; 
17.05: ritortissimo; 17,40t Mu
sica In, 19,30: Albo d'oro del
la lirica; 20,05: Le canionis-
simet 2 1 : Ritmi del sudarne* 
rito; 21,20: Radioteatro: radio 
Caterina; 22,20: Andata • ri
torno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30, 
7,30, 8 ,30 , 10,30, 12,20, 
13,30, 15,30, 16 ,30 , 18,30, 
19 ,30 , 22 ,30 , G: I l mattiniere; 
7,30> Buon viaggio; 7,40: Buon
giorno con; 8,40; Come o per
ché; 8,55: Suoni e colori del
l'orchestra; 9,30: I l fiacre n. 

TV secondo 
20,30 Telegiornale 
21,00 GII Insetti: un mon

do misterioso 
« Le farfalle » 
Seconda parte del 
documentario dirrt-
io da Gerald Cal
deron. 

22,00 Passeggiata sul golfo 
Seconda parte del 
programma musica
le curato da Velia 
Magno e presentato 
dit Aba Cercato 

23,00 Telegiornale 

13 ( 7 ) ; 9 ,50: Vetrina di un 
disco per l'estate; 10,24: Una 
poesia al giorno; 10,35i Tutti 
insieme, d'ostate; 12,10: Tra
smissioni regionali! 12,40t Alto 
gradimento; 13,35: Due brave 
persone; 14; Su di girl; 14 ,30: 
Trasmissioni regionali; 15: Can
zoni di ieri e di oggi; 15,40: 
Carorei; 17,35: I l circo della 
voci, un quartetto o tanta mu
sica; 18,35: Discoteca all'aria 
aparta; 19,55: Supersonici 
21,19: Due brave persone; 
21,29: Popoli; 22,50* L'uomo 
della notte. 

Radio 3" 
ORE 8,30: Polifonia; 9: Ben
venuto in Italia; 9,30: Concer
to di epertura; 10,30: La set
timana delle scuole strumen
tali tedesche dal '700; 11,40t 
Gruppi cameristici; 12 ,20: Mu
sicisti Italiani d'oggi; 13: La 
musica nel tempo; 14,30i Con
certo sinfonico, direttore P. 
Bouler; 16: Llederlttica: 16,30: 
Pagine pianistiche; 17,10: I l 
« clavicembalo ben temperato » 
di S. Rlchter; 17 ,40: Jazz og
gi; 18,05i La staffetta; 18 ,25: 
Cli hobbie»; 18,30) Donna 70 ; 
18,45; Concerto di J. Breem; 
19,15: Concerto della sera; 


