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Una dama 
che esiste 

E' arrivals leri a Roma da Praga I'altrice cecoslovacca Hana 
Ruzlckova (nella foto, a Flumtclno) che interpreter^ II film « II 
cavallere Ineslstente » dl Zac (Pino Zaccaria), tratto dal noto 
romanzo di Italo Calvino. La pellicola — secondo un sistema 
gia affermatosl in Cecoslovacchla — alternera scene dal vero 
con attorl e lunghe seguenze di disegni anlmati. 

discoteca 
Le «Stagioni» 
rtnnovate 

Nella sua opera di ri\alula-
ciunu e rit-siiiiiu/ione della pro-
duzinne ilalianu del papain 
l'Arrophon si concede ogni lan-
lo f|tlal(-lii' c(iM(T?si(im; al rc-
prrtnrio pin afftrmalo. Dopo 
aver puhhliralo •ltiiiieriise com-
pnsizinni sprsMi qunM i^iiiiU' di 
\ ivuldi, t'5.,1 dc dira ora it 11 mi-
rriisolco alio celeberrime Qmit-
tru sltijiitmi per \ io l ino c orche
stra (ilalla raccolla di cnncerli 
/ / cimvnlit delVnrnumia r dvl-
I'invensitnic. piihhliruia ad Am
sterdam vrrsn il 1725). La c.e-,1 
niilane.sc nun rimimia nemntc-
liii in questo i'.isii ai imti slru-
poli filolii^iri, t.drhe anche 
questo Sliifiiinii ro-liluisciiiKt in 
qualeho modo nun uovit.'i ri-
•prl lo alia \er<ionr roiiiune-
inento esegiiilu: si mill ad 
esempio (uiu-lifiint.i d.ill'nri-
piualc) la pre-en/.i dcH'orpano 
in IIIOJIO del i-eiuh.ilo nella 
« I'rimavrr.i », I'ajipiunla nel 
•rrnndn tempo de <• L ' imemn » 
ili una parte di violoncello solo 
rrrenlrmrnlc ritmvala a Pari
s'i e inesiMeiilp neUVduinne a 
iilauipa .«eiierenir«ra. e qualclie 
ultra innovn/imte del pencrc. 
Dirclta da I'phrikian a rapn tie 
« I .«oli«li di Milano » r run 
Franco Fenlini come viol ino 
•olista, la celelire rnmpnsi/ in-
no vivaldiana viene co«i pre-
•rntata in \e«tc scieiitifieameii-
IP inecrepiliile oil re d i e con un 
oltimo remlimento iiiii«ir.il<* e 
tecnico. ponendoM anlorcxol-
nienle arc.mlo allc misliori rca-
li/zarioui dell* \rcoplion. 

Poemi di 
Sibelius 

Kccoci ora in pieno *J?»)0 ro-
m.intiro con il Quinicltn per 
clarinetto e arclii di Brahms 
op. 115. CompoMo nrl l 'a \an/a-
la niaturita (I8")1L q u c l o la-
Toro seinbra preannunciare 
eerie <>olu/ioni linilirichr e ar-
nionirlie del primn Srln"»iil>erc. 
ed e probaliilmrnte una delle 
rompn«i/i(tni pii'i poelirlie c 
inlimamcntc rloqnenli del 
Hrahni* camcri^liro. II di«co e 
editn dalla Deiii^chr ("rsmni"-
plioti p si a w ale dell'opera del 
(tiiartrtto Vmadcin (un eom-
ple*«o che nnn ha rerlo hi«o-
t n n di pre«enla/ione^ e di Karl 
I.eiMer, primo clarineilo «oli-
•la deH'OrchcIra Filarmonica 
di Berlino. Alio Mr»*o periodo 
ri«alcono in hnona parte le 
compoM/inni di J»ibelin« con-
lennlp in un allro miem«olco 
ilella mede«ima ca** P dircltc 
da l l erhen \ n n Karajan a capo 
dell'Orche»ira Filarmonica di 
Herlino: i poemi *infonici t tn-
1 Midi a e / / cieno di Tunttrln. 
oltrp al famo«o Vahr tri*le. 
mentre il poema «infonico To-
piola e del 1*>2"» P qnindi ap-
particne jnTuIlimo |»eriodo 
crpativo del mu*iri*l* finlan-
dp»p. Sorto compoj i / ioni per lo 
pill as<ui nolp, cui Fintprprp-
tazionp del Karajan ponfpri«ce 
qnclFatmosfpra di pMPnnazionp 
v di ahbandono chp * cprta-
mente la pifi adetnala a mel-
Ipmp in r i l i e io I'inlima «inil-
lura p*prc««i\*. 

Filone 
spagnolo 

De Falla. Chahricr p Ra^pl 
•ono i proiaponi«ti di on di«co 
della Philips dirpllo da Itor 
Markc\itrh a capo delPOrche-
•tra Sinfonira dplla Radio Spa-
gnola di Madrid (di cui il mae

stro rii«su-rrauci'Ms e dircttore 
slaltile). Con /.'5/m/ifi del fran-
cese ('haliricr e col Holrro di 
Havel e mes-o in r i l ie \o quel 
filone it <:pa<;noli'f:^iaiite n della 
imi.*ica oceiilciilale cite .«i era 
inizialo aliueno con (>linka e 
clio raggiiiupc qui risultati di 
uolevole rolori«mn ora popola-
reseo ora intcllcllualmeiitc raf-
rinato, nieiilrc di De Falla il 
disro coiilieiie il hallello El 
amor brujn; I'orpanismo sinfo-
nico inadrileno. * 11 rereiite isli-
lu / ione, da otlima prova ili .-*e, 
^ra/io anehe nir impegno di un 
Marke\ iti-li in oil in:.-; forma. 

(loneludiamo se-;nalatido un 
lon^-pln>ing aurora parzial-
meiite a <-pag:nolo n della Voce 
del Padrone: lie e protujioniMa 
1111 formidaliile foli-ta di chi-
larra. \ l i r io I l ia/ , che inter-
prela due hrani idi-ali per niet-
lerne in luce ocni qualita tei-
iiico-e=pre*-i\a: il Ctmcrrtn di 
.irnnjurz. <lel \ i \ e n t e spaanolo 
Joafpiiu Hodriso, e il hrillante 
Coitvcrtn per chilarra e orche
stra di Mauro Giuliani, coneer-
li*la di chilarra del jccnlo scor-
.«<• che per il MIO «tniinenlo ha 
la^cialo alciine papine ili pia-
cexolp a'collo. Suona I'Orplie-
.«lra Nazionale Spaztmln direlta 
da Hafael Fruhheck de Rurjtos. 

g. m. 

Tavola rotonda 
di documentaristi 
a Karlovy Vary 

PRAGA. 14. 
L'lt.iha partccipera ad una 

«ta\o!a rotornia > intc"na7iona-
!e di autori di dociimer.tari or-
^anuzata daH'L'nionp ce\-a>1o\ ac-
ca della teleiM^ione e del cine
ma noH'amhito del'p * Qiattro 
Cmrnatc del oortomotran^io». 
che si svol.seranno a Karlo-.T 
Vary, nella Bocmia occidentale. 
dal 23 al -S m.T"70 orovumo. 
Alia ravcana che -ara cai ipe 
tili"- a. parteciperanno un'ottan-
tina di cortometracii ceca>'o-
vacchi. E-=si \ e - r a m o d'v:-i i^ 
0 iattro catow- .o: d*vjTpn*a"i. 
film di volea-'77anone scieitifi-
c^ a ca-lo:ii ani-rati e cine^ or-
n.i'.i. 

Nuovo documentario sovietico 

Un «ritratto» del 
popolo vietnamita 

Due cineasti hanno condensato in un cortome-
traggio le impressioni riportate in tre mesi di 
permanenza nella Repubblica democratica 

MOSCA, 14 

Due operatori sovietici, Oleg 
Artzeulov e Ruben Petrosov, 
sonn rientrati a Mnsca porlan-
do con so una grande quantita 
di pellicola impressionata nel 
como di un viafjuio di migliaia 
di chilometri, durato circa tre 
mesi, attraverso tutto il Viet
nam del Nord. 

Da tutto questo materiale 
e.ssi hanno tratto un documen
tario die dura soltanto venli 
minuti: e cio perche ritengono 
di rnifcire, altraverso un octt* 
lato lavoro di seleziane e di 
montaggio. a rendere meglio 
linsegnamento di fondo che 
hanno tratto da un cost prolun-
gato contatto con Veroico po
polo vietnamita. 

« Con il nostro reportage ab-
biatno voluto dimostrare — ha 
dichiarato Artzeulov — che il 
Vietnam, in lotta per la li-
berla e I'mdipendenza, e in-
vimdnle. Ahbiamn portato la 
nostra mnvchina da presa atl 
llantii. ad Haiphong e in al-
tre citta: alcune scene le ab-
biamo girate durante i bom-
bardamenti americani su 
Hanoi ». 

A proposito delle piratesche 
incursioni aeree americane. 
Artzeulov ha detto che esse 
« n o n arrestano la vita di 
Hanoi: gli scolari continuano 
a studiare, le Jabbriche a la-
vorare. Per fare cio occorre 
molto coraggio: tutto cio 6 
rispecchiato nel nostro docu
mentario p. Artzeulov. che ha 
rilasciato queste dichiarazioni 
prcscntando il cortometraggio 
ai giornalisti, e un profondo 
cono%citore della situazione nel 
SudEst asiatico: nel 1966 egli 
trascorse alcuni mesi tra i 
combattenti sudvietnamiti del 
Fronte di liberazione naziona
le e in quella circostanza gird 
un altro documentario che i 
stato poi proiettato sugli scher-
mi deU'Unione Sovietica e di 
altri paesi con il titolo di 
Mekong in fiamme. 

J giornalisti sono rimasti 
molto colpiti da questo nuovo 
documentario, interamente a 
colori: grande impressione 
hanno suscitato in particolare 
alcune sequenze su una lezio-
ne in un'aula scolastica. Nei 
disegni dei bambini si riflette 
la drammatica realla del low 
paese: proiettili che esplodono 
in cielo, missili in volo verso 
il bersaglio. aerei in fiamme, 
edifici distridti, combattimen-
ti, II film offre inoltre una gal-
leria di ritratti di nordvietna-
miti: cittadini, opera* e sol-
dati, sempre pronti ad affron-
tare Vattacco del nemico. 

11 documentario sara presen-
tato sugli schermi con il titolo 
di Reportage dal Nord Viet
nam. 

• • • 
leri , a cura della Societa tea-

trale sovietica, ha avuto luo-
go a Mosca un convegno di 
studio sulla figura e sull'ope-
ra di Vsevolod Meyerhold, il 
grande regista che operb nella 
capitate sovietica per dician-
nove anni. Xei giorni scorsi i 
stata scoperta una lap'ide sul
la facciata dell'edificio di via 
Suzdnova nel quale il regista 
abito: « In questa casa. negli 
anni 192S-/9.T9 visse Veminen-
tc regista sovietico Vsevolod 
Meuerhnld * e scritto sulla la-
pide, sotto una nicchia nella 
quale c stato collocato un bu-
sto in marmo. Erano presen-
ti alia manifestazione artisti. 
pittori. muxicisti. personalita 
pnlitiche e. naturalmenle. e-
spnnenti del mondo dello spet-
tacolo di Mosca. tra i qudli 
Serghei Yutkeric. che ha ri-
cordato con commosse parole 
il grande regista. 

A testimonianza del rinno-
vato interesse per I'opera di 
Veucrhold rienrderemo che su 
di lui. alia fine dello scorso 
anno, c" slata pubblicata una 
raccolta di memnrie alia qua 

Tog// della censura ai 
Mm di Mar del Plata 

M \ R DHL rU\T\ 14. 
Non t.;::u \ a per :! rr.ei'. o a 

Mar del Plata dove a'.c.ine po-
lem-.che t.irbano lo «vo'*imer>to 
del Festival cinematoz-afico m-
temazionale. apertoM il 6 marzo. 

Una parte della * u n a . della 
quale, o'.tre al prod.iUore ita-
liano Alfredo Bmi. al polacvo 
Jan Batory. al'.o spazno'o Luis 
Gomez Mesa, al hra«i!-ano Jor
ge Ileh ed al france^e Jean 
De Baroncelii. fanno parte nu-
merosi regiMi argentini. ha in-
fatti minacciato di dimetter=i se 
ri-viltera che a'c-m film che de-
vono ancora e<*ere p'-o:ettati 
«ono stati tas'.iati dalla cen
sura. 

c Cio — hanno affermato 1 re 
gi*ti argenttni — e contrano ai 
regolamenti dei festival interna
tional! >. I film che — secondo 
!e voei che circolano — sareb-
bcro stati taghati. sono quello 
tedcsoo-occidentale. quello da-
nese e quello cecoslovacco. An

ehe un a'tro film, di cop-odu-
z:one svede.^e-finlandese .eorre-
rebbe oericolo di ven.r m.iti!ato 
in cmq.ie .scene. 

Intanto 1! reg^ta inzlese Pe
ter Co.lm-on e ripartito per Lon-
dra, 50ontento dellacco^lienza 
fatta al -*JO film Up the junction. 
II cortomefa^gio Circle ed il 
hin.«omeiras!g:o O.^caro* suenos 
de otono. ambedue spagnoh. .<o-
no <tati fi^chiati nel co-<o della 
pro;ez;one: e la delega^ione ibe-
rica. pre>:eduta dairamba-^ciato-
re spasnolo m Argentina Jo^e-
Maria Alfaro y Polanco ha ri-
nunciato a partecipare al rice-
vimento organizyato ;n *JO ono-
re. Macha Meril ha Iasciato il 
Festival per recarsi in Peru 
dove ha intenz;one di realizzare 
un film di coproduzione franco-
peruviana. 

Una sola buona notizia: e sta
to annunciato rarrivo. atteso 
per sabato prossimo. di Brigitte 
Bardot, che sara accompajnata 
dal marito Gunther Sachs. 

le hanno collabor&o amici, al-
lievi e numerosi attori. 

• • • 
11 Teatro delle Miniature di 

Leningrado ha costituito una 
sezione dedicata all'arte mimi-
ca, con I'intento di trovare 
nuove forme di cornbinazione 
organica del teatro della rap-
presentazione con quello del-
Vemozione. Le pantomime si 
fondano sul gioco delle luci e 
su una colonna sonora co-
struita con musiche che van-
no dal repertorio classico ai 
ritmi moderni. II prima spet 
tacolo presentato, l o sono 
1'uomo, che vede il protagoni-
sta in lotta via via contro le 
Jorze della natura, contro la 
violenza e anche contro le 
macchine, ha avuto un grande 
successo. 

L'arte mimica sta avendo 
un forte impulso in tutta la 
URSS: nuove compagnie sono 
state recentemente costituite 
anche a Mnsca e a Celia-
binsk. 

Rosi sta 
per tornare 

dal Sud 
America 

Francesco Rosi tornera in 
Italia fra qunlche giorno, dopo 
la sua lunga permanen/a in 
Sud America. 

Intanto, da La Paz, ha fatto 
sapene ehe . cotitrariamente a 
quanto pubblicato da alcuni 
giornali italiani e stranieri, 

Alain Delon non sarii il protago-
nista del sue nuovo film, ispi-
rato, c o m e e noto, alia vita di 
Ernesto « C h e > Guevara. H 
regista ha anche precisato che 
non ha mai pensato all'attore 
francose per il suo film e che 
non ha mai parlato con lui in 
merito ad un progetto del 
genere. 

LE ANGOSCE 
DI CLEMENT! 

Con Pierre Clementi non 
bisogna lasciarsj ingannare 
dal le apparenze. Incontrando-
lo nel suo camerino di Cine-
citta. dove sta interpretando 
Scusi, facciamo Vamore? di 
Vittorio Caprioli. con indosso 
un paio di pantaloni di velluto 
a coste — una gamba rossa e 
una nera — una magl ia che 
una volta e stata bianca, a 
piedi nudi, mentre trae da 
una c sega musicale > armo-
nici e languidi suoni. si pud 
avere l'impressione che il gio-
vane bandito di Bella di gior
no posi a stravagante ed esi-
bizionista. Lo stesso pensano. 
forse. coloro che lo incontra-
no per strada a w o l t o in una 
pelliccia a pelo lungo con in 
testa un grosso colbacco. Nien-
te di tutto cio. Pierre Clemen
ti lascia subito l'insolito stru-
mento e in un francese chia-
r iss imo comincia a parlare 
del suo lavoro. delle sue idee. 
dei suoi progetti. 

« C e r c o di mettere in ogr.i 
film che interpreto. cosi come 
facc io quando lavoro in tea
tro. qualcosa. anzi tutto, cid 
che ho dentro. Non vogl io es -
sere una marionetta ne nol 
l a \ o r o . ne nella vita ». C'e-
menti precisa: « l o metto in 
ogni lavoro la mia rivoluzitv 
n e » . Ri\oluziono e ango'«cia 
tornano di eontinuo in tutti 
i suoi argomenti. Rho luz ione 
interiore. per l 'esattezza. che 
l'uomo deve compiere su s# 
stesso al fine di d h e n i r e au-
tentico e trovare i mezzi per 
comunicare con gli altri. 

Nel film di Caprioli. il gio-
v a n e attore francese interpre-
ta il ruolo di un ragazzo na-
poletano, La'.lo, che . giunto 
a Milano per riscuotere \'er»-
dita paterna. apprende dal-
l'amante del genitore che tut
ti i < beni » consistono in un 
ricco guardaroba. Decide , al-
lora. di dare l 'assalto alia 
grossa borghesia lombarda 
con cinismo e determinazione. 
avvalendosi del potcre che «k-
sercita sulle donne. < Lallo A 
un Don Giovanni e come tale 
£ un personaggio triste. dir« 
Clementi. AlFinizio sara gin-
v a n e « spensierato. m a alia fi
ne , quando un autista i n 

guanti bianchi gli aprira lo 
sportello di una macchina di 
lusso — il segno che in certo 
qual modo e arrivato — i suoi 
occhi saranno quelli di un 
vecchio ». 

Terminato Scusi. facciamo 
Vamore, Clementi lavorera con 
Bernardo Bertolucci in Part
ner. che l'attore definisce la 
storia di « un mito di un vin-
t o » . Ancora in programma 
un film spenmenta le del pit-
tore Mario Schifano. Anche 
Clementi e autore di film spe-
rimentali « girati per gli ami
ci » e che poi. essendo piaciu-
ti. sono stati proiettati a Pa-
n g i in alcuni cinema d'essai. 
Dell'esperien7a di lavoro con 
Bunuel . che Clementi defini
sce c un genio ». egli e fel ice. 
Con quale regista italiano vor-
rebbe la \orare? Clementi ci 
ricorda di aver gia fatto l'e-
sperienza di Visconti nel Gai-
topardn. dove era il figlio del 
principe Salina. Azzardiamo 
il nome di Fellini. E il v iso 
giovanissimo di Clementi si 
il lumina. < Fellini e un poeta. 
e un grand'uomo. pieno di an-
goscia irmana. Quando fa un 
film — vedi Otto e mezzo — 
non racconta una storia qua-
lunque. ma k* sue storie. le 
sue follie. le sue angosce . An
che Bunuel mette nei suoi 
film le sue angosce . ma alia 
fine fa marameo. mentre Fel
lini ci sprofonda dentro. Non 
conosco Fellini. Vorrei incon-
trarlo. possihilmente non su 
un set. ma per la strada, un 
incontro con un uomo >. 

Gli facciamo notare che la 
parola angoscia ritorna conti-
nuamente nei suoi discorsi. < E 
come non parlare d'angoscia. 
come non essere angosctati , 
ci d ice . Anche s e per un mo-
mento ci distraiamo. basta po 
sare gli occhi su un giornale 
e vedere una foto delle follie 
americane nel Vietnam per ri-
cadere , appunto. nell 'ango 
scia >. 

m. ac. 
XELL.4 FOTO: Edwige Feud-

lire e Pierre Clementi in una 
scena del film Scuai, facciamo 
l'ainor*? 

le prime 
Musica 

Giulini 
alPAuditorio 

Non diretno certJirente cosa 
nuova se ricorderemo che il 
Requiem in do imnore di Luigi 
Qierubini — eseguito l'altra se
ra all'Auditorio daH'Orthestra 
e dal Coro deirAccadeniid di 
Santa Cecilia — e una di quelle 
opere ciie setnbrjno concepite 
e scritte fuori del ti inpu e che 
quindi parlaiio diiettamente. s-en-
za l'aiuto di opera/10111 filolo-
giche, al cuoie di tutti 1 pub-
blici, compreso quello di onui-

Di questo capola\oio Carlo 
Maria Giuiini — toacuuvato dal 
maestro del coro, Gioigio Kir-
schner — ci ha dato un'inter-
pietd/.tone lucida e trascinatite. 
sia ix)r quel che :iguarda l'at-
mosfera generale. sia |>er quan
to attiene alia ie>a dei van 
eplsodi e soptattutto di quelli 
culminanti: il robuito, drainma-
tico Dies Irae, la poderosa fuga 
Quam olim Abrahae protnisisli. 
il solenne Sanctus. lo smor^usi 
nel silenzio dulle ultime battute. 

Verarnente su|>er:on ad ogni 
elogio roithestra e il coio. d i e 
senibra aver del tutto superato 
il i>c>*ifKlo di sc.11-,,1 forma re-
centeuiente palesata 

N'ella seconda pa:te del con
certo abbianu) a->LulUito una 
pregevohssima e>ii/ioiie della 
Smfoma n. 2 di Brahms, cui 
ha soltanto 11 n po" nuociuto — 
ci 6 parso — una certa sguaia-
taggine degli strumenti a fiato. 
e in particolare dei legni. nei 
due primi movimenti. 

II successo 6 stato pieno e 
calorosissimo, e Giuhni e stato 
e\ocato molte volte alia nbalta. 

vice 

I commedianti 
11 meglto dei C'drnmcdiariti e 

nella cornice: nella descrizione. 
ctoe. del regime di terrore clie 
infierisce ad Haiti, sotto la dit-
tatura del feroce dottor Duvalier 
e dei suoi sanguinari scherani. 
i famigerati Tonton.s', dai poteri 
praticamente ilhmitati. Qui si 
sente la mano dello scrittore in-
glese Graham Green, che ha 
tratto la sceneggiatura del film 
dal proprio omonimo romanzo. 
e le cui simpatie per i movi
menti di liberazione del « terzo 
mondo > sono ben note. Anche 
gli accenti al sostegno che «li 
Stati Uniti danno a Duvalier 
« baluardo contro il comunismo •> 
sono pertinenti. ma piuttoito 
scarsi in rapporto all'insietne 
dell'opera e alia gravita del 
problema. II fatto fondamenta-
le e, comunque, che l'interesse 
del regista Peter Glenville si 
sposta di eontinuo, da] quadro 
politico, ai casi privati dei per-
sonaggi principali: Brown, un 
albergatore britannico. vuoto di 
ideali. preso da gelosa passio-
ne per Martha, figlia d'un cri-
minale nazista imiwccato a Xo-
rimberga e moglie d'un amba-
sciatore sud-americano. Pineda: 
poi un altro inglese, Jones, che 
favoleggia d'un suo eroico pas-
sato militaresco, ma che fini-
sce per far coincidere, nella 
morte, la finzione con la verita. 
« Commedianti » sono del resto 
tutti. poiche. chi piu chi meno. 
recitano una parte, cercando di 
evitare il confronto con le re-
sponsabilita reali. In conclusio-
ne. tuttavia. almeno il cinico 
Brown si riscatta. andandosene 
a combattere in montagna con 
un gruppetto di partigiani male 
armati. 

La casistica psico'ogieo-senti-
mentale e, puntroppo. delle piu 
fruste: la regia aggrava i lati 
deteriori dei caratteri e della 
vicenda: i momenti di autentica 
tensione sono pochi. e scadono 
per di piu nel granghignolesco 
'come nella scena della cerimo-
nia Vudii) o nel banale. I pro~ 
tagonista — Richard Burton. E-
lizabeth Taylor — recitano ab-
Peter Ustinov — recitano ah-
bastanza di mala voglia. Piu 
persuasivi. tutto sommato. Paul 
Forn e la veneranda Lillian 
Gish. nei panni di una patetica. 
bene intenzionata coppia statu-
nitense. La fotografia fa colori 
su schermo largo) e del france
se Henri Decae: e le nprese 
sono state effettuate per note-
vole parte nella Repubblica del 
Dahomey, ex colonia dell'Afri-
ca occidentale. donde provenne 
la nonolazione negra di Haiti. 

Cinema 

Camelot 
E' un'altra commedia musica'e 

americana (te.-ti di Alan Jay 
Lerner. partitura di FrederKk 
Loewe) che pa^sa dalla scena 
alio schermo fcolorato e gigan-
te). per mano del reeista Jo>hua 
Logan. I-a vicenda si s\o!ee nel 
mitico regno inele-e di Came
lot. ai tempi del hiKin re Ar
thur (o Artii): co=tui vniol met
tere il potere al «ervizio del 
diritto. «ostitu're l i Ieece p--̂ >-
bhea aH"arbitrio r>ri\ato. unifi-

care le genti nel nome dell'uma-
nita. 1 suoi pi incipi < non vio-
lenti » urtano purtropjx) in una 
triste realta: sua n>oglie Gine-
vra lo tradisce col piu prcxle 
e leale dei suoi seguaci, il fran
cese Lancillotto. e piu tardi 
Monlred, ambi/toso e malvagio 
figlio naturale del rponarca. at-
tizza il fuoco delle discordie. 
La < tavola rotonda > attorno a 
cui si doveva se lere In pace 
e In amicizia finisce letteral-
mente fntta a i>ezzi. Ma. pur 
nel dtvampare della gtierra, re 
Arthur coiitinua a credere in 
un futuro migliore. 

Sebbene alleggerito nell'edi-
zione itahana. Camelot dura due 
ore e nn-zza ahboiKlr.nti. ed e 
noioso in proporzione. Non ve-
diamo quasi nulla d: quello che 
succede: i jK'rsona^gi ci si pre-
sentdtio a turno davanti e. can-
tandoci un motitetto, ci rac-
contano le cose ehe s , nnno loro 
capitando. Inutile dire delle so-
hte acroba/ie compiute dai no-
stri bravi doppiatori: le musi
che sono pero e restano d'una 
melensaggtne rara. Richard Har
ris senibra l'unico a prendere 
sul serio la sua paite di favo-
Uiso sovrano. Ma il solo clie 
pare divertirsi e David Hem-
mings. quello di Blow up. Quan 
do sorprende ("inevra (Vanessa 
Redgra\e) e Lancillotto (Fran
co Nc-o), ci si as|K?tta che tiri 
fuori la macchin.!, e cominci 
a scattare fotografie. 

ag. sa. 

Successo 
della «Fenice» 

al Cairo 
IL CAIRO. 14. 

\lleitito dal Teatro < La Fe-
n c e » di Venezia. il « Don Gio
vanni » di Mozart e andato in 
scena al Teatro deU'Opera del 
Cairo per la novantesima sta-
gione lirica italiana in Egitto 
che. grazie al complesso vene-
ziano ha gia ottenuto, con i 
trionfali debutti della cTravia-
t a » c della « Boheme > un suc
cesso senza precedenti in questa 
capilale. 

L' opera e stata diretta da 
Manno Wolf Ferrari e interpre-
tata da Ugo Trama (Don (ho-
vanni). Celctina Casapietra 
Kicel 'Dnnn.i Anna). Bruna Riz-
zoli fElvira). Siegfne<l Vogel 
(Leporello). Elena Mane. Anto
nio Zerbini. diorgio Grimaldi e 
Gianluigi Colmagro. Regia di 
Lamberto Puggelli; maestro dei 
cori. Adriano Corsi. 

Applausi per tutti gli artisti a 
scena anerta. II * Don Giovanni » 
avra due repliehe. II 22 marzo 
andra in scena < Andrea Che-
nier >. 

Robert Mitchum 
partner di Liz e 
di Mia Farrow 

LONDRA. 14. 
Robert Mitchum interpreter^ 

Secret ceremoni/, al fianco di 
Elizabeth Taylor e Mia Farrow. 
La lavorazione del film comin-
cera lunedi. Mik4ium ha il ruo
lo del patrigno di una giovane 
(Mia Farrow) d i e in preda a 
dLsturbi mentali crede di rico-
nascere sua madre in un'.inzia-
na prostituta. Quest'ultimo ruo
lo e stato affidato ad Elizabeth 
Ta> lor. 

I critici ingles! 
solidali 

con Langlois 
LONDRA. 14. 

I piu importanti critici cine-
matografici inglesi hanno invia-
to una lettera di protesta al 
go\erno francese. deplorando le 
dimLSSioni forzate di Henri I,an-
Slois. direttore della Cineteca 
nazionale francese. I critici in-
gle.si sottolineano il grande va-
lora per la Francia e per tutto 
il mondo della Cineteca creata 
da Lanclois. 

Sullo schermo 
« Rosencrantz 

e Guildenstern » 
NEW YORK. 14. 

La Paramount avrebbe aoqui-
stato per 2.i0.000 dollari i dintti 
di trasposizione cinematogranca 
delia commedia di Tom Stoppard 
Rosencrantz e Guildenstern snio 
nwrti, cbe attualmente nscuo'e 
un c a n d e ; i c c c v o :n vane 
cit'a e . i ' o x e e aner'.can?. 

La piu grande Industrie dolciana d'Europa produttrice di 

dupk> 
Vi Invita a v e d e r e s tasera alle 2 0 , 5 0 Tn Caroselfo 

di Edmondo De Aniicis 
Interprct i pr incipal i : 

Mar io P i s « H fabbro 
R a o v l GrassflB n padre d i Enr ico 

L ' o f f i c i n 

E n r i c o e s u o padre n a n t e n g o n o Ta p r o m e s s a fatta a 
Prccoss i , e v a n n o a v e d e r e l 'of f idna in cu i U padre d e l 
f a n d u l l o lavora con rinnovata l ena . 
S o t t o i co l pi espert i de l fabbro, u n a sbarra r o v e n t c 
prende l e n t a m e n t e forma, d iventa u n a foglia. In u n 
ango lo Precossi guarda estasiato s u o padre c h e lavora.™ 

ClliplOcioccolato purissimo 
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LA RAGIONE DELIA 
MATTA — Era inevitable 
che. prima o poi Vivere 111 
sieme, cosi amorosameiifL' 
controllato da Ugo Sciascia, 
ftmsse per rijugiarsi nel ca-
so patologico. Sciascia ccr-
ca sempre di far credere, 
qualunque sia il problema 
che ah sta di fronte, che si 
tratti di * vasi-Umite » e di 
«deviazwm di compurta-
mento » /acilrncnte raddnz 
zabili con opportuni prowe-
dimenti e spiccioli co/i.Moli. 
Nulla di »uj adatto del ca-
so patoloawo. quintti, ai suoi 
fini. Vigilia di weekeihl. il 
telefilm scenegmato da Ela 
vio Nicolim e dtretto da 
Marco Leto m mtxto assolu-
tamente tradizionale (quan
do ci si accoruera die esi
ste una differenza tra tele
film e teatro ftlmato'.'), era 
contraddittono e, msieme, 
reticente, AI/'irit2io, esso 
sembrava presentare il ca-
so di una donna che. unica 
tra quanti la circondamna 
(il « saaoio » marito, I'ami-
co « tifoso », la vecchietta 
completamentc identificata 
con i( televisure. Vomica /1 
ducto.ia «i'i traiirjuiHanti). 
nfiutava di intef/rnr^i in 
una societa modellata sulla 
cfficienza. conlrollata dai 
sonealianti dell'azienda. e 
delimitata * dal lavoro in 
fabbrica e dai rico.stduen-
ti,». Una matta? Al contra-
rio: un essere umano c/ia 
non intendeva annullare le 
sue eswenze umane e la sua 
personalita nella enrsa alia 
produzione e ai consumi. 
Una c matta ». quindi. che 
aveva perfettamente raaio 
ne. Ma poi. il telefilm î 
sviluppava accentuando nel 
la protaiiamsta il compnrta 
viento mor/wso fina a una 
conclusione chiaramente pa 
toloaica. 1 due psiclnatri •-
Priori e Or'wlia — si sono 
cosi lanciati in una analtsi 
esclusivamente clinica di 
quella che lianno chiamata 
< neurosi coniutjale ». sotto 
lo sauardo paterno e sorri 

dente dell'equilibratissimo 
L'ao Sciascia (ecco un uomo 
certamente privo della pi-
randelliana tcurda pazzat). 
IM conivrsazione, abbastan-
za infarcita di luoglii coinu-
ui. crediamo non abbia in-
teressato ne i sani ne i ma-
lati: ha. semmai, solo ril>a-
dito che non si pud rifiuta-
re la t intetjrazione », per-
che, come ha detto Origlia, 
« la vita che viriamo (cioe 
la vita cosi come e or^a 
uizzata in qiu^ta nostra so. 
cieta) c vita comumiue». 
E se la tengano: a noi non 
piace. e, garantito. non sia-
mo matti. 

• * » 
CRONACHE FAI^E — Cro. 
noche del cinenu e del tea-
t io coiitinua imperterrifa 
nella sua opera di mistifica-
ztune e di falsa viforma-
zione. leri sera la rubrica 
si e aperta con un serrizio 
sul Festival dei popoli. nel 
quale: 1) si taceva accura-
tamente delle polemiche se 
Utitte al veto eensorio die 
ha unpedila la protezwne 
pubbhea di una dei film pre. 
miati (Titicut Follie-,), 2) 
.-1 illtfttravano 1 film pre 
nuati iff mmlo molto vago. 
slravolgendone i( setiM) ed 
e^emplificandone d contcnu-
to con brevis.Mme sequenze 
tiuasi price di significato. 
Si vedano. per tutte. la con-
Jusa dlustrazwne di Silent 
revolution, documeiiforio 
sulla « riroluztofie nera » ne-
gh Stati Ihnti cammentato. 
l>er nran fHirtc, dai discor
si dt Malcolm X o concepitn 
come una strumentn di lot 
ta (le immagtm proiettate 
erano letteralmente mrom-
pren^thih). c la present a. 
cow,' dt Profilo <h una in.ir-
c 1a per la p.ice. die mm 
contencfa una sola pamla 
sul Vietnam ed era anch'es. 
sa cent rata su una sequen-
:a lampo dt sapore addtrit-
tura folclor'v,tico. 

g. c 

preparatevi a... 

Parlano i cosmonauti (TV T ore 22,15) 
ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA de-

dica un Inliero numero stasera ai cosmonauti. I protago
nist! sono il sovietico Leonov (nella foto insieme con Macchi) 
primo pedone spaziale, e I'americano McDlvilt, che gui-
dava la cnpsula quando II suo collega usci nello spazio. 
Ai due cosmonauti sono state rivolte numerose domande at-
tinenti al loro lavoro e al modo nel quale, nei loro rispettivi 
Paesi, si guarda all'astronautlca. Le interviste sono stale 
registrate in tempi diversi, ma le domande sono uguali per 
I'uno e per I'altro e, quindi, ne vicne fuori una sorta d| 
confronto. Inoltre sono stati inlervistati scienzlatl americani 
• sovietici, che rispondono a molti interrogativi sul probleml 
risolti e su quelli ancora aperti nel campo della conqulsta 
dello spazio. 
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TELEVISIONE 1' 
10,30 SCUOLA MEDIA 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,30 SAPERE 
13,00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
19,15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TV 7 
22,00 VISITA DI CONDOGLIANZE 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 L'ISOLA DEL TESORO 
22.15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

RADIO 
NAZIONALE 

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

6.35: Cor^o di hnt?ua m-
gle?e; 7.10: Muvca stop; 
7.47: Pan e di-pan. 8. JO: 
\A: canzoni del mattino; 
9.00: La no-tra ca^^: 9.0C: 
Colonna mas.cale: I0.0V !,a 
Rad.o per le Scuole; 10.A>: 
Le ore della ma-ica: I1.J4: 
I-a dixina f»?i|i, 11.30: I'rr>-
ftli d; artisti hnci; 12.05: 
Contrappunto; 12.16: Si o 
no; 12.41: Pen^cop.o: 12.47; 
Punto e \irgola; 13.20; Pon-
te Rad.o; 14.00: Tra«rru.vs(*. 
m regional!: 14.40: Zibaldo-
ne itahano: 15 35: II hn-
guagg.o della hturgia qaa-
re^.ma.e; 15.45: Relax a 45 
ft:r.; 16.00: «Onoa verde. 
v.a libera a lion e di^rhi 
r*-r l ra^azzi >: 16 25: Pas-
saporto per un m.crofor.o: 
1610: Jazz Jockey; 17.05: 
Yi parla L.n mec.co; 17.11: 
Interpreli a confronto; 17.4<j; 
Tr.h-.ma rie: ft.o-.ani: 18.10: 
Corso di l.nzua in2>M?: 
18 15: S . . no=;n rrercati: 
I3.20: Per voi g:o\ar... 
19.11: Sherlok Holmes ri
torna; 19.30: L»ma park; 
20 15: II c.ai5>co dell anno 
< Orlando Fur.oso >; 20.50: 
Concerto sinfon.co. Nell'in-
tenal lo : II p r o del mondo; 
22.45: ParLamo di speua-
colo. 

SECONDO 
Giornale radio: ore *,30, 

7^0, 1^0. 9.30, 10^0, 11^0, 
12.15, 13,30, 14.30, 15^0, 
H^0. 17^0, 18,30, 19^0, 
21.30, 22^0. 

6.35: Svephati e canta; 
8.13: B.jon viaggio: 8.18: Pa-
n e dispan; 8.40: Li\ia De 
Stefani; 8.45: Signori. l'or-
chenra; 9.09: Le ore hbere; 
9.15: Romantica: 9.40: Al
bum musicale; 10.00: Lo 
scialle di Lady Hamilton; 

10.15: Jazz panorama; 10.40: 
Secondo Lea; 11,15: Letter* 
aperte; 11.41: Le canzoni de-
gu anni '60; 1220: Trasmis-
.«-n>ni regionah; 13,00: Hit 
Parade; 13,35: II yenzati-
too; 14 00: Juke-bot; 14.45: 
Pc-r g!i am ci del rii-co; 
15.00: Per la \ostra disco
teca; 15.15: Grandi Mohni-
'ti; 15.57: Tre rninuti per 
!e. 16.00: Pomendiana; 
16 55: Ruon \iapgio; 17.35: 
Ciasse Unica; 18.00: Aperi-
t i \o in musica; 1K.20: Non 
tutto ma di tutto; 18.55: Sui 
no-tri mercati; 19.00: Le 
p.ace il ciassico?; 1923: Si 
o no; 19.50: Punto e virgola; 
22.00: Lo spettacolo off; 
20.45: Passaporto; 21.00: IJ» 
voce dei lavoratori; 21.10: 
No'.ita discografiche fran-
CP-I; 21.55: Le nuove can
zoni. 

TERZO 
9 30: L*Antenna: 10.00: F. 

Scnjbert e M. Ravel; 10.45: 
(J. P. da Pa!e*tnna: 11.15: 
K Strauss- 12.10: Menriiano 
ri; C;reen*ich; 12.20: \V. A. 
Mozart e D. Sc.o<tako\ic: 
i3 f*5: Concerto ?infonico; 
14.30; Concerto operistico; 
15.10: F. Couperai; 15.30: 
Musiche sinfoniche; 1620: 
L. Janacek; 17.00: Le opi-
n:oni degli altri; 17,10: Gra-
dara. rocca dei Malatesta; 
1720: Corso di lingua ingle
se: 17.15: F. A. Bonporti; 
18.00: Notizie del Terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica leggera; 18.45: 
P.ccolo p:aneta; 19.15: Con
certo di wmi sera: 20.30: 
L'eredita dalle macromole-
cole all'uomo: 21.00: Poe«ia 
e musica nella liedenstica 
•uropea; 22 00: II G.ornale 
del Terzo; 22.30: In Italia e 
all'estero; 22.40: Idee e fatti 
della musica; 22.50: Poesia 
nel mondo: 23.03: RivisU 
delle riviste. 
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