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Convegno 

e spettacoli 

a Roma 

contro 

la censura 
Da martedì 10 al 24 mar/n 

alle Arti, il Teatro Popolare 
di Roma diretto da Mauru.o 
Scaparro e l'ARCI UISP d: 
Romu organizzino una setti 
marta di ìncontn .spettacoli-
dibattiti La puma iniziativa 
sarà un convegno eh» si ter 
ra II 16 marzo alle ore 16 e il 
17 marzo -ai « Liberta di e 
pressione e tomunna/ .one La 
censura del'e idee in Italia 
Gli alibi violenza, pornogra 
fi'a. vilipendio » S vuole af 
f i o n t t r e nei suoi \a i j av)ct 
ti il problema della censura 
In It.il a reso sempie più ur 
gente dagli ultim reiterati 
spque.itii o da tutti gli in 
terventi (elisoti (he attua! 
mente l imitino o defoimano 
la libeita di inforni izione e 
di comunicazione 

Scopo del convegno e di af 
frontale il discoiso contempo 
igneamente su p'u mani la 
rifoima del codice Rocco, la 
piena «minzione deU'.iitco'o 
21 della Costitu/'onc pei ga 
rantiie la hbeita eli intornia 
7ione e di espressione una 
efficiente tutela del citt telino 
con'ro indice rnn nUe olfensi 
ve censori*, una nuova legge 
sul cinemi, la r.forma dell' 
editoria e la liberta di stam
pa. le applicazioni psicologi 
che e sociologie he dei messag
gi contenuti nei mezzi di co 
municazione di ma-sa 

Al convegno verranno prò 
lettati La Ricotta di Pasolini 
e un ditto filmato 

Parteciperanno sociologi, 
psicologi, rappresentanti del
ie forze politiche, registi «iti. 
giornalisti e magistrati Intro 
durranno Maurizio Scaparro. 
direttore del Teatro Popolare 
di Roma e Antonio Manca 
della Segreteria Nazionale 
dell'ARCI UISP 

Al convegno seguita, dal 18 
marzo alle ore 21. una serie 
di spettacoli musicali alcuni 
dei qutili presentati per l i 
prima volta a Roma Parteci
peranno La Cooperativa Tea
tro Dan?a Contemporanea di 
Roma, il Canzoniere Interna
zionale, il Canzoniere del La
zio, Manna Pagano. Ivan del
la Mea. Pao'o Pvtrangeli e 
Paolo C'aichi. il Complesso 
da Camera dell'Accademia di 
Santa Cecilia (solista l'oboi
sta Augusto Loppi), che ese
guirà musiche di Vivaldi, Co-
relli, Haendcl 

Successo di « Mantra » 

Misticismo e 
ansia di ricerca 
di Stockhausen 
Il musicista ha presentato la sua opera alla 
Filarjrionica romana avvalendosi della pre
ziosa collaborazione di Canino e Ballista 

Karlheinz Stockhausen 

Gli sviluppi di un episodio censorio 

«La Orca» tagliata 
torna in circolazione 

MILANO. 11 
A conclusione di un inac

cettabile mercanteggiamento 
t ra la nngis t ra tura milane 
se e la società produttrice 
del film. La Orca di Eri-
prando Visconti è s t a t i arn 
putata di alcune scene e 
potrà ora tornare sugli scher
mi 

II film, com'è noto, era 
stato sequestrato a Roma il 
28 febbmio scoiso e denun 
ciato per «oscenità »• la toni 
petenza a giudicare in prò 
posilo era stata riconosciuta 
al tribunale di Milano, in 
quanto la prima proiezione 
nazionale della Orca si era 
svolta nel capoluogo lom
bardo 

Or.i il costituto procurato
re della Repubblica di Mi 
lano. Roccantomo D'Amelio 
— noto, tra l 'a'tro per ««ver 
sequestrato e f i t to conci.in 
nare il Salo di Pasolini — 
ha disposto il dissequestro 
del film con il t urlio delle 
scene « incriminate > 

La discu.csa e umiliante 
pra-si consistente nella sop
pressione di particolari -e 
quenze di opere non p.u con 
* derate, quindi, nell'integrità 
de.l'espressione del loro si 

giuncato viene purtroppo ad 
essere confermata da que 
sto nuovo episodio che se
gue quello analogo, di qual
che giorno fa. che ha visto 
l\itt>i Tipprl del bel?-* Paul 
Verhoeven dissequestrato do 
pò aver cubito consistenti 
tagli 

Tennessee 

Williams 

presiederà 

la giuria 

di Cannes 
PARIGI. 11 

Il d ramnnt ' i ' go amer.ca 
no Tennessee W.li am.s f \ra 
il prendente della giuria al 
Festival c.nemTozraf.eo di 
Cannes lOTtì Lo h inno an
nunciato K'I o-g«n zzatori La 
riss^gna s svo'.ge~a dal 13 
a 23 m i ; . ' o 

S' è evolto al Teatio Ohm 
p co, merco'edi sera, prop 
ziato ddll'Accddem a filarino 
n'ca, un nto — m stico e mu 
sica'e nello stesso tempo — 
contigli: ante-,: nell e-etuz one 
d' Muntiti, di K i i l h c n z Stoc 
khausen, j ci due pianofoiti. 
modulatoti ad anello, luood 
li'ock e e .tuba' «tilt chi Hall 
no piovveduto all'esecuzione 

n uno ->tato di „'ia/ia pie 
z osamente musicale te a ciò 

si deve il successo della manife 
»taz one> — , p in su Biuno 
C u r i l o e Antonio H i l ' s t i 
nonché ''.iiito'o Stockhausen, 
,i quale ha niduovi.i'o le ap-
patecch a u r e e k ' t i o a c u s t 

che, dopo ivet totnito, puma 
che il r ' o avesse in z o a'cu 
ne stmp'K -t.che sp egaz oni 
ìli anche suonato al p a n o 
loite '1 « temai ' (j>o, si thia 
iiuia m un altro modo) — 
ned e note — sul quale è 
costruita la composi/,.one che 
dura, senza soluzioni di con
tinuità. un'ora e un quarto 

Mantra libile al 1970, all' 
anno e o e della infa tua tone 
estiemo orientale da cui era 
no stati presi Stockhausen e 
la sua troupe (venti solisti in 
lappresentanza di cinque Pae 
sii, capaci di suonare, ad Osa
ka, cinque ore al giorno per 
centot tantatre gioì ni. Sono 
dati che commuovono, laddo
ve si pensi alla fortuna di 
essere incappati in una musi
ca di Stockhausen per poco 
p u d un'ora e per una sera 
soltanto Ma dev'essere sem 
biata un'etern ta a non pò 
eh. appa.ss onati (non si sa 
[joro di clie cosai ì quali, prò 
fittandò del buio, a poco a 
poco se la sono svignata D'-
temmo cne !a cosi dimostra 
t u t t a v a la pre.sa della compo 
sizione che ha qualche analo
gia con una lunga musica di 
Wagner nel senso che. se non 
si tiesce a entrarci dentro, si 
ceica di staine fuori quanto 
puma pass b'le C Mantra 
pretenderebbe un'adesione, 
sia pure platonica 

Il titolo deriva dalla cultu
ra .ndo tibetana. In sanscrito. 
Mantra signif.ca ce strumento 
d> pensiero» (il pens.ero e 
Mani, o anche «formula», per 
cui Stockhausen ha appunto 
definito «formula» quel che noi 
abbiamo indicato come «te
ma » (le tredici note) In sen
so pai ampio. Mantra signifi
ca anche inno, pteghiera, sal
vezza 

Delincando la « formula », 
Stockhausen ha usato il pia
noforte al naturale, e i tredi
ci suoni sembravano poveri, 
infecondi. In c o c'è stato un 
« inganno ». perche nell'esecu 
zione t suoni erano tutti mani
polati. d storti, amplificati da 
altoparlanti, arricchiti da mi-
ni-percuss one metallica e di 
legno (il iiood block), che t 
pian.sti movimentavano con 
bacchette, a volte aggiungen
do gridolin stupefate Si so 
no, pero, avuti da tutto l'ar
mamentario di aggeggi fonie, 
a'cuni momenti eli inedita ric
chezza tintbr ca. mentre cer
te insistenze ritmiche — qua
si una f s-saz.one — sembrava
no alludere — chissà — a pa
rodie del jazz Ma è venuta 
alla ribalta un'ascendenza di 
questa miLsica da quella, as
sai più antica, di John Cage 
(pens.amo anche a Fontana 
Mtx). il che vuol essere sol 
tanto un dato di fatto, doven
do sub.to rilevare la diver
sa qualità mus.calc di Man 
tra e la sua complessa strut
turazione. 

Stockhausen suo'e d re che 
><abb,amo tanta mus.ca che 
non c'è alcun b sogno di ag-
jr ungere un pezzo » L'affer-
tmzione potrebbe ritorcersi su 
Mantra. ma non 'o faremo 
va pur semnre r conosciuta 
a Stockhiu-en la febb-ile an-
s.a d. ricerca E' quanto ha 
cap to anche il pubblico che 
ha poi r.servato all'autore e 
,i. suo p rod g a- mterp ett 
un cordia'e cuccessO. 

Stasera Mantra si reDhci 
a!''Aquila. .n un concerto 
i- entrante nel a stac.one del 
la «« Baratte!'.. » 

Per Chaplin a Londra 
una maschera-premio 

LONDRA - Charlie Chaplin è tornato a Londra per ricevere dallo principessa Anna, presi 
dente dell'Accademia britannica delle arti televisive e cinematografiche, la maschera di ottone 
che l'istituzione assegna come particolare riconoscimento di mento a personalità che si siano 
distinte nel mondo della televisione e dello schermo. Nella foto Chaplin, dopo aver ricevuto 
la maschera, si intrattiene con la regina Elisabetta, dietro cui si intravvede la principessa 
Anna; a destra è visibile la moglie del grande regista-attore, Oona O'Neill 

Caduto sulla 

Terra 

si ritrova 

disadattato 

in un film 

Pronto il secondo film 

L'uomo lite cattile sulla 
Terra e ti titolo del quarto 
film diretto dall'ex- fotogra _. ,, ,, , 
fo bntann co Nicolas Roeg | rìJ£lla,, p a r ' n a a l l ° «Pernio-,i „..^i„ u J . i ,-„ dopo tantozzi anche // seti quale, ha esordito nel '/0 , c o , l r f o lraqìC0 FantozZl e o i a 

Il «bis» di 
Fantozzi 

sullo schermo 
Diretto da Salce, ha, oltre a Vi l laggio, gl i 
stessi interpreti del fortunato capostipite 

in copp,a con lo scenografo 
Donald Cammell d'opera 
prima era Performance, ma
lauguratamente tradotta in 
Italia come Sadismo) per 
tealizzaie pò. Walkabout 
(mai apparso sui nostn 
schermi) e .4 Venezia un 
ditcmbre rosso shocking In 
terpretato da David Bovvie 
ultima e già avvizzita sfar 
della musica pop anglasas 
sone — L'uomo che cadde 
sulla Terra non Si propone 
come un'opera di fantasc en 
za in senso stretto Si trat
ta dell'avventura terrestre 

di un personaggio che vie 
ne da un altro p a n e t a e la 
« diversità » di questo può 
apparire soltanto mediante 
accurati esami cimici Qu.n 
di. e intenzione de! regista 
usare questa «cosa dell'ai 
tro mondo » come se fas.se 
un disadattato qualunque. 
mettendolo a confronto con 
la collettività «in regola» e 
con una donna, che rappre 
senta pur sempre l'altro ses 
so. nonostante le barr.ere 
planetarie 

Trat to da un' dea dello 
stesso David Bovvie ampliata 
e sceneggiata da Paul Majer 
sberg — sono infatti frequen
ti nella produzione discogra-
f ca del cantante ì viaggi 
di fantasia intergalattic. — 
L'uomo die cadde sulla Ter
ra dovrebbe dunque ria Ila c-

un film Stesso regista (Lucia 
no Sali e i. stess' sceneggiato 
ri (lieo Benvenuti e Piero De 
Bernardi), .stessi interpreti 
«innanzitutto Pao'o Villaggio, 
pò: L u BOMSIO Gigi Roder. 
Anna Mazzamauro e gli altri i 

In venta già durante le ri
piene del primo Fantozzi. Sii 
ce e Villaggio si divertivano 
a immaginale un i ser e di nr 
tabulanti di-avventure I>T 
questa che e>si tengono a de 
finne «dolente maschera» e 
non macchietta tout toiirt 
Non e quindi imputabile esclu 
divamente al notevole succes
so del film capostipite (sei 
m l'ardi d ' incapo finoia <;en 
za contare il .sospetto entusia
smo di chi s e messo a gn 
dare al fenomeno) l'iniziati-
v i del Secondo, traino Fan-
tozzi cinematografico 

vedevano farlo passale per 
'fazioso visionano". Ma a 
un certo punto alla vista di 
un direttore qua unque. si so 
no lanciati in ossequi ed in 
chini forsennati ». 

d. g. 

Questi gli 

spettacoli classici 

a Siracusa 
SIRACUSA. 11 

L'Istituto nazionale del 
diamma antico ha bandito 
un premio giornalistico lega
to al XXIV ciclo di spettaco 
li dass 'ci che si s t o gei a 

«fantozzi ni: ha dato non *•« il 27 maitKiO e il 17 giù 
poche .soddi.sta-zioni — alter j gno prossimi a Sn.icusa nel 
ma Luciano Salce — come ' Teatro greco e nell'Anfitea-
autore Una volta tanto, so 
no stato appi ezzato da col e 
gin. il che non accade spesso 
a un cineasta Mar.o Molli
cela l'h i definito "il primo 
film pop" e anche Ettore Sco 
la Franco Brasit i e altri che 
ora non r'coido non m: han 
no lesinato : complimenti Se 

, tro romano che accogheran 
no le rappre-c ntazioni di E 
dipo a Colono, di Sofocle. Le 
rune di Aristofane e Kudens 
di Plauto So io stati messi 
in palio due premi rispetti 
vamente di un nvhone e di 
500 mila lire che andranno 
ai migliori aiticoli pubbl.ca 

condo me le qualità de' film l ti tra il 1 febbraio e il 15 
.iono quel'e del per-onaagio 
Fantozzi. cioè .1 riuscire a da
re l'assurdo come tea le ,-enza 
troppe complicazioni e impli
cazioni in un linguaggio iper
bolico fondato sull'uso corren 
te del luogo comune, siimo'an-
do a v ir hvell. l'identif caziO 
ne con il v^s.-1'o d o e ac 

magg.o prossimi dedicati ai 
d-ammi programmati o sa
ranno ded'cati alla manife 
stazione siracusana in gene
rale 

l e «piinie> degli spetta-

le prime 
Teatro 

Le furberie 
di Scapino 

La Cooperativa Teatrale « Il 
Centio» di Lucca presenta al 
Te Uro dei Satin, per la te 
.ila di Roberto Marcucci, una 
delle u t me opeie di Mohete 
quelle Furberie di Scapino 
i he v ìdero la loro « prima » 
nel 1071 (l'autore moriva due 
anni dopj> 

Nell'equilibiio quasi mate 
matico della struttura di tale 
testo intontì ìamo un e'enien 
to di tottura Scapino che. 
oltre ad e.s-seie un servo come 
quelli trad'zionali della «Coni 
media dell ai te >. e che si 
ntrovano spesso andando a ri 
tiaso fino a Plauto anche al 
di la e pur qualcosa di piu; 
e il momento dinamico delle 
possi b lita di 'ntreccio dei 
iapponi, è il fattore capace 
di distare .rare le al l tan/e del 
1 « ordine boighe.se > Molière 
tuttavia non poita qui alle 
est 'eme conseguenze que.ste 
sue intuizioni e cosi la coni 
m e d a rientia, nel finale, nei 
binari del'a più convenziona'e 
.selenita 

Bisogna dire pero che n^' 
la utopasta attuale tioppe 
sfumati!'e non se ne notano, 
anzi lo spettacolo t i 'a dn t t o 
alla ì u e u a eh una ce»M co 
nuo ta bemp'ice di bieve et 
fetto e (he pc> tutto s o ^ t i 
to non e nemmeno tanto spas 
sOsa Scapino che r i t t i pietà 
t o d i Vitto'io Congia doveva 
esseie ne'.e mtenz'oni dell t 
ie.na « la teattalita pura, il 
.seivo che tiamite il gioco .sce 
meo d venta supetnonio e ne1 

la piopna auto esal'az one in 
quanto cieatore di ai tifici, 
tiasfiguia l 'opanta del mondo 
che gli e circostante» non 
ìaggiunge in effetti questa di 
mens'one ambiziosa e coni 
pi essa 

Dunque non e si discosta 
dal racconto degli ìntiiglu, 
degli aiuoli contrastati e del 
la pace ntiovata grazie ai 
soliti espedienti dell improvvi
so r cono.sc intento dei figli ri 
tenuti scomparii o pianti per 
morti I diseredati non lo so
no più e il matiimonio e le 
cito s.enza che ne -sia coni 
pi omessa lonoiabihta bor 
ghe.se 1! poto .spessore dato 
ai personagg. fa peidete dn 
che la possibilità di lettura 
en t i tà che pure dovi ebbe 
essere implicita nella rap 
presentazione di tali situazio 
ni . re.sta qualche t ia t to p u 
raffinato e qualche «Uro di 
godibile divertimento Di 
Sandto Sesti sono le grade 
voli scene e ì costumi "in 
stile" Agli mterpre t , Paolo 
Falace e Sergio Ciullt (le due 
figure forse meglio nu.-cite, 
Argante e Geronte), a Vitto 
rio Consta. Lamberto Consa 
ni. Sandro Damiani, Mar na 
Donadi, Nicola Morelli. Lucio 
Rasato. Marcelhna Ruocco, 
sono andati 1 cortesi applau 
si del pubblico Si replica fino 
al 4 apr le. 

Incubo 
speranza 

in un tempo 
Al Tordmona Giacomo 

Ricci presenta una sua fati 
e a di autore. legista ed in 
terprete. una sorta di apolo 
go a favola scombinata, una 
lunga diatriba di constile 
razioni sulla società e sul 
genere umano Con lui so 
no Luisa Sani lappo e Au 
gusto Hoscardin II loro seni 
bia esseie un approccio con 
certa sperimentazione piut 
tosto corrente e scarsa di 
idee, sembra anzi qinsi che 
e^si vogliano Lue il verso 
a questa sperimentazione di 
seconda mano spezzando il 
linguaggio, l i , luminando il 
significato de'le frasi, ab 
bandonandosi a grida, agi 
tandnsi sul'a scena come in 
preda a demenziali deliri 

In effetti si capisce subito 
che non c'è qui una volon 
ta ironica gli attor, van 
no avanti fat.co=amente, a 
furia di affermazioni di un 
moralismo superfit ìale e ap 
prossimativo «Dobbiamo na 
.scere'' -> — si chiedono — e 
«Che cosa signitica essere 
un uomo9 > e «Gioventù, fu 
turo, tontinu.ta socialismo e 

Rai \T/ 

controcanale 
SOLITUDINI BUFFE MA 

NON TANTO — Alla triloqia 
Le buffe .solitudini di Stila
no AmbiOQi. sciittoie e noto 
autore di teatro Ianni fa il 
Piccolo di Milano mt^e in sce 
na un suo lai oro, I burosaun. 
die riscosse un notevole suc
cesso) ita (ertamente gioiato 
il fatto che a diriqere le tre 
storie the la costituiscono 
btano statt chiamati dt volta 
in volta registi duerni Pino 
Passalacqua per La casa imo 
va (di CHI si e già rilento 
su t/ueste colonne). Eros Mac-
tlu per At t rae nota .-ola 
d'e-tate e Linai PereHt per 
11 tigorusta. che abbiamo ic-
duto ieri ser« sul set ondo ca
nale. 

Sottostante >e buone inten
zioni di Ambrogi. infatti, i 
iitot testi si sono ni piati, 
nella tostntzione telcitsna, 
piuttosto franili e, ut un cer 
to s">t>o. ^contati, ^oriettt so 
/<• (/ci una tata nonni tln\ 
(/timida non e ducuta tu ma 
niertsino o mitcclitcttisino. 
tome ncUa prima .shoit stoiv 
e litici ita a leiiQcte il itti 
(tinto t' il tei se» jjcr e>em 
pio, del secondo episodio, nel 
(/utile una Olt/a Villi, a to'-
te superbamente sormonti ti 
ui'te un po' en esiti a. Ita da 
to io)pò ad un so'ituno pei 
sontiOQio di atti ice fumosa 
ormai nr'mediah''mente ai • 
l'tiUt sul i iti'e del tiamonto 
Se si esi 'udono le sequenze. 
brei t ma paca ( OHI lucenti. 
del' ai rito in tusa dell attri
te dei due ladn 'non tanta 
inattendibili i/uanto min oli. 
lieiH Ite ìappresentassein la 

tioiutu» del limonio), per 
i' resto dal iiiono'ot/o della 
Villi e emetici con una tet
ta fot za desi rtt'na la tatuo 
ne tera della sua solitudine 
the non sta certo nell'tso'a-

mento casuale in cui ad un 
tratto viene a trainisi, ma 
piuttosto nel fatto che la .sua 

stella » re c;o<* la sua no
torietà, hi sua giovinezza, i 
suoi ammiratori) comincia ad 
impallidire Molto ha contri-
butto ad una simile resa ta 
rema di Macchi, che e riu
si ito ad amalgamare i di 
tersi elementi del racconto 
mettendo in eiidenza l'aspet
to tutt'altw che «buffo», 
bensì patetico, della solitudi
ne de'la star 

Così come ancor più troni-
tamente pungente ci e' parsa 
hi tema de' Rigorista curata 
da Perelli Alcune notazioni 
sul personaggio asfissiante 
della madre, inguarib'linente 
mutata di «mammismo» al-
l italiana, o su quelli de! pre
sidente delni sex tein calcistt 
< (i e di sua moglie, etano ab
bastanza te'ii1, malgrado una 
ifita debolezza del testo. 
tioppo anentuto a togliere i 
iisap'iti punti deboli die fan 
no di una famiglia italiana 
p ico'o borghese tinti famiglia 
<• media licn p>u lonsiiten 
te ini et e. la den nz'one de' 
personaggio del'a « non ria > 
e, soprattutto, della dramma 
t>ia emarainazione tttndie 
t/iu una so'ttudine tutt'a'tra 
tlie buffa i degli tinz un' 

Ci sembra DJ sostanza che 
dopa In fa'su pai lenza inizia 
le ut tulama di \mbrogt. ari 
e <>'( / e t an i It'iutt un cima
ti sia en'nita abbastanza ne' 
i n o della questione, gras'e 
andie a1' apparta degli atto-
n Del'a Villi si e detto- ma 
aitane inai dai e pei 11 R 
.topata Irene . l 'o 'sj. Fraina 
Odoutdi e la biata caratte 
rista Cesai ma Gheraldt, che 
era 'a t'spa nonna 

f. I. 

oggi vedremo 
I CITTADINI DI CALAIS (2°, ore 21) 

Adattata pei 1 tele.-cheim dal ifg'sta attere Giorgio Alber 
tazzi. / cittadini di Calati e un opera teatiale antimilitaiista 
scri1ta dal tedesco Georg Kaiset e lappiesentata per la 
pillila vo'ta a Francofolte nel 1917 ove suscito grande eia 
mei" proprio per 1 suoi contenuti Ne .sono ìnterpieti Glauco 
M u n ì , Gabnele Antonin Giacomo Ritti Gino Nelintl, 
M..i a Fabbri. M i n n a Fabbn. Vaio So'en Gì imploro Bian 
eh Albettazzi figlila soU.mto dietio le telecamere 

Drammatuigo espressionista che si diceva seguace di un 
« teatro di peas'ero » Kaiser ha appunto pensato / cittadini 
di Calati spinto d.i un radicalismo di tipo utopistico u n n 
n tano (il beisagho non e il mi'it.iiismo in se stesso, ma 
''•il enazione cap talustica e la meschinità del vivere bor 
glie.-" the lo geneiano cosi come lo conosci'amo». e animato da 
un pessimismo che -foca nel misticismo distruttivo A Kaiser 
e stato spesso ì improvcato il suo sostanziale eclettismo 
p non pochi ravvisano persino ri certe sue scelte contorni 
t . t che (tome la denuncia dei Cittadini di Calaisw por esem 
PiOt «tstuti •animiccament: idealistici, si che il drammaturgo 
e stato anche defni to come un «discreto commerciante. 
spesso capace di profittare tiegh scampoli di tante liquida 
Ziont let teiane con inventiva e sangue freddo». 

e. v. 

Il complesso folkloristico argentino al Folkstudio 

Quintetto Clave: voce originale 
della musica latino-americana 

cars i alle pred-lette disqui- ' cad ito dei re- 'o e i l di 'à di 
Si?iOn; sul (diverso» the j qui's'a.si o ' t im- t ca prev. 
contrassegnano tutta la pur j s.one > 
breve opera del regista An | For-e. in tornimi p u con 
7i. ci pare d. constatare non • c r t ' ; i - !«» reat iva ona-nal ta 
potne 
recen 
Roeg. e 1 ormai lontano Sa- i n a . . moduli de 
disino: m queli oct«is.one. .1 1 a l'.ta. ana. 
ruolo d, protago.i sta e f.- « bas 'a rd i > film e senza 
nanche la eh ave di lettu.a precedenti nel a m . ira in cui j 
del f.mi c u l o aff da: , ad non e r . conox .b ' e ..::-aw».^o 
una pop star d. ao..da fa 1 n ca. basa ta -a p u o meno fa I 

ci!, manipolazioni de dialetto. | 
cu- e ha ab. ' ja"o .' emoni 1 1 

coli =ono state fis=ato secon | perche non idealismo'' > 
do il seguente emendano la j I-iasi 0 simboli senza son-
Mag one sarà inaugurata con 1 =o pa'eso. e non se ne trova 
F'Itpn a CoJot,o il 27 magg o . il bandolo in tanta confu 
a1 Te-atro greco civea che | sione, vicina assa, più al di 
ospiterà il giorno successivo | lettanti^mo che alla severa 
li pr.ma delli commedia di I scuola del vero teatro di ri 
Ar stofano. mentre 1! 29 mag cerca E cosi perfino il de 

n« ìftiii'ta f a qucs'o p u 1 ' I'auto"' w rav. 'sata nel | 2.0 sarà rappresentata in ' nudamento finale degli attori 
»nV in'iwnni'wri»c»n ri. ! " ° n c_v *' rc a ito^uff.c on 'e e ; 't prima > all'Anfiteatro roma- . che vorrebbe essere il se^ 
"" ^ i " " Ì 7 " l , f „ <-_" ! d v e r - ° rispetto ai con.enzio no. il lavoro di Plauto I pn- gno d: una ritrovata purez 

de' a commedia j m duo lavori saranno repli 
< au tev .ca » o 1 r?ti nove volte l'ul'imo sedici 

purez 
za. e goffo e pudibondo 

volte g. ba. 

Tre serate a Roma, al 
Folkstud o con i! Qu.nteto 
Cave , un pregevo'e gruppo 
voca e strumentale poco noto 
in Italia, ma largamente p ò 
po'are invece .11 Argentina, 
dove na-ce cinque ann. fa e 
s. impone ben presto come 
uno de compensi p u at tcnt . 
o impegnati nei confront: 
della mus.ca popo'are argon 
t.na e lat.noamer.cana 

Il repcrtor.o del qu.ntetto 
— di cui fanno parte il mez 
zo soprano Adriana Burt. il 
tenore Angel Cantopulos, i 
baritoni Gabriel Spivak e 
Adrian Fernandez e il basso 
Hugo Fiam — e la stessa 
tecnica vocale e strumentale 
non sono ripetitivi o muta
tivi d. quelli di a.tri nume
rosi gruppi latìnoamencam 
che conosciamo operanti m 
J ^ l t a e in Europa, ma anzi 
tendono alla ricerca di una 
originalità interpretativa e 
musicale affidata in larga 
ausura — e con indubbio 
successo — alla sensibilità e 
versatilità vocale del singo 
li componenti ipart.colarmeli 

te brava A d ' a n 1 Burt». e 
a'.l'a'to live lo poet.co de, te 
st. de'le canzjn». esogu.te con 
un sip.ente e m aurato uso 
degli strumenti percu-»s.vi 
che d inno JO^I a"a sezione 
n tm .c i un ruo'o fondamen
ta 'e 

Qaos'e can/^n' sono in lar 
g ì p.t-te e>p_e^= one =omp'. 
ce e •rr.mM ^ t i de 'a v ta 
dell'uomo l i t .noimer.cano 
il lavoro '-Ì lott i per la 1: 
berta, l'amo-e. ù dolore a In 
questo seru-o — dice Hugo 
Fiam — .dent.f.ch.amo il 
nostro lavoro n o i solo con 
l i ret i la argentina, ma con 
quella dell'.ntero continente. 
ricercando sempre una pos 
sib.le unità nel'a lotta per 
la libertà non solo a livello 
politico, ma anche cultura
le e ideale » 

E' proprio per questo im 
pegno che la vita artistica 
del gruppo, cosi come per 
altri operatori culturali, è 
resa oggi difficile in Argen
tina: la censura radiotelevi
siva, la chiusura dei canali 

pubbl.ci d. d.ffus.one della 
canzone popolare, le minac
ce de. la famigerata A A A 
verso gli artisti democratici. 
sono unA dura realta di que
sto paese d.Ian.ato da una 
drammat ca cnsi politica ed 
econom.ca. con cut anche 1 
d a . e devono fare 1 conti 

Di questa travagliata rea! 
tà si trova ampia trace.a 
nelle loro canzoni partico
larmente belle e suggestive 
ci sono sembrate Dame la 
mano nirìa d. Victor Here-
dia. la Cancion a Maddalena 
del cileno Julio Zegers. Cam-
pesino una famosa « guajira » 
di Alahualpa Yupanqui. Son-
Qoro Cosongo di Nicolas 
Guillén. Para que despues no 
dtgan que no hable de las 
flores del brasiliano Geraldo 
Vandre. Il quintetto, che è 
reduce dal Festival della can
zone di Berlino e da una 
tournée In Cecoslovacchia e 
Francia, darà questa sera 
l'ultimo concerto al Folk-
studio. 

ma. il leader de. Itoli.ng l 
Stones M.ck Jaeger ne. p tn 
ni di se stesso n n av. . .vo j 
ad un decl.no immaginario • 
Nell't/omo the cadde su'la 
Terra, .nvece. con Bo.v.e 

tutto s; ribalta L'u.t mo pre
testuoso divo d. u.i rock 
lond.ne^e che ha t ro .a to nel 
Kitsch la sua estrema, fera
le tnvoluz.one e. nella realta, 
abbondantemente addentra
to nel «via.e del t ramonto» 
mentre Roeg. nel film, ce 
'.o presenta come s.mbolo di 
una nuova, sconosc.uta urna 
n. ta che sorge 

.ta ano f.no i 1 
1 Vil'.agg o «d 

v.-uef »/ nn" 
o abb amo 

d. g. 

Skolimowski 

sul « set » 

in Polonia 

p. gì . 

VARSAVIA, Il 
Jerzy Skolimowski si trova 

da qualche giorno a Varsavia 
impegnato nella preparazio
ne di Lady Frankenstein (Il 
titolo è provvisorio), il film 
che segna ti ritorno del regi
sta polacco nella madrepa
tria. dopo nove anni di as 
senza. 

Interpreti principali del 
film saranno Helmut Berger 
e Pìotr Fronczewskt, attore di 
cinema e di teatro molto ftp-
prezzato in Polonia ma poco 
noto all'estero. 

acci ra tamen 'e e*..'ato — pro
segue .' reg.s*a — di affibare I 
a Fanto77i «ma prec «a e vm 
colante .don'ita 02I1 non ha j 
un carattere e con '.u: non 
Ce ps co'.os-a che tenga I j 
suoi gesti v.i v.a io descrivo
no. ma egli tu '*ava si lascia 
sempre un margine di impre 
ved.bil.ta e come un eroe de, ! 
fumetti eterno sconfrto e e 
terno vmctore perché s. fa : 
tifo per lui. vi t t imi di o?n 
calamita, ma par sempre n j 
d strutt.bile In questo senso 

, nel Secondo, tragico Fantozzi 1 
.1 protagon.sta s. va perfezio- | 
nando perche noi. eli autori 
tat t i , abb amo abbandonato 
timori e incertezze e non e. 
affliggono piU questioni d. 

I credib.htà M. r.cordo che du 
! rante il montagg.o del pr.mo 
; f.lm m. si d.ceva spesso "que 

sto non va. e troppo tnveros. 
mi'e. il pubblico non "0 accet 
terà"; poi. alla resa dei conti. 

i si e scoperto che la magg.o-
j ranza degM spettatori aveva 

opinioni ancor p ù « audaci » 
delle nostre sulle poss.billtà 
di Fantozzi Stavolta, quindi. 
Abbiamo premuto l'accelerato
re al massimo e Fantozz' è d.-
ventato catastrof'co e lnvulne 
rabile senza pudore Comun 
que, tornando con i p edi per 
terra — aggiunge Salce — 
non ci si potrà raccontare che 
Fantozzi è un extraterrestre. 
Lo dico perché ci hanno pro
vato 1 vecchi colleghl di 
Paolo Villaggio, quando questi 
* andato a trovarli a Genova 

Dall'ambasciata a Roma 

~ ILVISTOUSA 
NEGATO A 

MIGUEL LITTIN 
Il regista cileno in esilio sarebbe dovuto 
andare a Los Angeles a presentare il suo 
« Actas de Marusia » candidato all'Oscar 

Il regista c e n o M guel L.t- ed ha qu.ndi la naz.ona'.lta 
t n non ha potuto par tec- j mess.cana 
pare, ieri pomenzg.o a Los ' M.guel L.ttm è esule pol.-
Angeles. alla conferenza stam t t.co e resede in Messico At-

TV nazionale 
12 ,30 

12 .55 
13 .30 
14 .00 

14 ,10 

17 ,00 

17 .15 

17.4S 

18 .10 

SAPERE 
« La quest one femmi
nile » 
FACCIAMO I N S I E M E 
TELEGIORNALE 
OGGI AL P A R L A M E N 
TO 
UNA L ING UA PER 
T U T T I 
Corso di tedesco 
TELEGIORNALE 
RACCONTONDO - LA 
VALLE DEI M U M I N 

LA T V DEI R A G A Z Z I 
« Ch e di scena N cola 
Rossi Lemeni » 
IL MOSTRO T U R C H I 
NO 
Sceneggiato da'Ia { aba 
di Ca-.o G o i : . 

18.4S SAPERE 
« Cristianesimo • Ubar
la dell'uomo > 

19 .15 CRONACHE I T A L I A N E 
19 ,45 OGGI AL P A R L A M E N 

TO 
2 0 . 0 0 TELEGIORNALE 
2 0 . 4 0 STASERA G 7 
2 1 . 4 5 ADESSO MUSICA 
2 2 . 4 5 TELEGIORNALE 

TV secondo 
1 7 . 3 0 SPORT 
18.4S TELEGIORNALE SPORT 
1 9 . 0 0 JO G A I L L A R D 
20.00 ORE 20 
2 0 , 3 0 TELEGIORNALE 
2 1 , 0 0 I C I T T A D I N I D I CA

LAIS 
di Georg Ka ser Regia 
e adattamento d G or-
g o A be-tarn Inter-
p-ete G JUCO M a j ' i . 

Radio 1°, 
GIORNALE R A D I O - Ore 7, 3, 
12 . 13. 14 15. 17 . 19. 21 
e 23 6 Maltut io m js ca e 
7 ,10 II la/oro oggi. 7 .45 Ieri 
21 Parlamento. S 30 Le canzo 
n del mail no 9 Voi ed io, 
10 Specia e GR. 1 1 . L'altro 
sjono. 11 .30 La voce di H 
Bela'onle. 12 10 Concerto per 
un e j 'ore . 13 20 Una co-ntie 
d a .n 30 m n j t , 14 05 Canti 
e mus che del vecch o \ .es ' . 
14 45 Incont- con la se e i i a 
15 10 Le can.-on di R Rasce 
15 30 Per vo g o/an , 16 30 
FinalmeVe anche noi, 17 05 
Domai ( 1 0 ) . 17.25 Fi la - ! s 
s mo. 18 Mosca in. 19 20 
Sai nostri mc-co» . 19 30 I 
ca i la j tor 20 20 Anda'a e 
r 'o rno . 21 .15 I concert d 
M la-io. 23 Ojg * P i - . 3~eT 
to 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - O - * 6 30 
7 30 . 8.30 9 30 . 10 3 0 , 11 3 0 . 
12 30 . 13 3 0 . 15 3 0 . 16 .30 
Ì S 30 . 19 30 e 22 3 0 . 6 II 
na t t n «-e 7 40 8 -013 3 i o 
c o i . 8 .40 Co-nc e pa-c'io. 8 55 

Galler'a del melodramma 9,35-
Domai i ( 1 0 ) ; 9 ,55 . Canyon 
per tutti 10 24 Una pocs a al 
giorno. 10 35 Tu**i ins c m i , 
alla radio: 12 10. Trasmissioni 
reg OTa1 12 4 0 Aito y r a d -
mc-ito. 13 I I ! parade, 13 35 
Su di g - , 14 30 Trasm ss oni 
•eg onal 15 Punto n'erroga 
tivo. 15 .40 Cararar, 17 .30 : 
Spccia'e GR. 17 .50 Alto gr»-
d rrcn'o 18 05 Coice-to di 
G Card n . 18 40 Radiod sco
t ica. 19 ,20 Un miss onar.o 
ne a g uig a, 19 55 Supe-so-
n e. 21 29 Poao'f. 22 50 i 
L ' J O T I O de' a no'te 

Radio T 
ORE 8 30 Co-ice-t-> di ape-tu
ra 9 30 B O J I T V=?Ve-. 9 50 
M J . ca d di-m 10 30 La set-
t ms-ia di Rs:hTi3T no / . 12,20-
M J S C st i*a 3-1 d'ogg : 13-
La mus ' a ne' temoo 14 30 
Intermezzo. 15 30 L ede- st e». 
15 45 Coi -e- to . 17 25 C ' I S M 
u- ca 17 40 D s-ofeca ser»; 
18 45 Pcco'o p sse'2. 19.15 
Conce-to de 'a s*-a 20 13 
Jazz d ie-i e d" ogg . 2 1 - I l 
3 o—ia'e de' Te-zo - Sette a-tlj 
21 30 II n j r t o ' e o. 2 2 . 3 9 : 
Pa- a~o d spe'taco o 

pi organ'zzati da'.'a Cine 
mex. per presentare .1 suo 
Aciai de Marusia. candidato 
all'Oscar come miglior film 
straniero L'ambasciata ame
ricana a Roma non ha. in-
fan., concesso a! cineasta il 
\ .s to d: ingresso negli Stati 
Uniti. 

Actas de Marusia. dì cui è 
interprete Gian Maria Vo
lontà e che rievoca un cpi 
sodio di lotta nelle miniere 
di salnitro cilene all'inizio del 
secolo, è s ta to realizzato In 
Messico, dall ' organizzazione 

1 Con soxxltlaA di sufficienza t cnenu togra i i ca d. quel paese, 

tualmente si trova a Roma. 
proveniente da Parigi, dove 
si è incontrato con lo scrit
tore cubano Alejo Carpentler, 
autore del Recurso del me
todo — romanzo dal quale 
L'.ttin t rarrà il suo prossimo 
f.lm — per preparare l'edi
zione italiana di Actas de 
Marusia. E* per questa ra
gione che ha chiesto alla se 
de romana dell'ambasciata 
statunitense il visto per pò 
tersi recare a Los Angeles; 
ma i funzionari non glielo 
hanno voluto rilasciare, sen
za. peraltro, addurre alcuna 
sp egax-on*. 

lf Unità 
quotidiano 
dei giovani 

peruna 
di 

rinnovamento 
abbonatevi 

• t 
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