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Un gruppo di cineasti sovietici al lavoro 

Come si ricostruisce 
Que viva Mexico!» 

Un'equipe, di cui fanno parte Aieksandrov e JulRevic, sta rimontando nel 
rispetto delle intenzioni di Eisenstein il materiale giralo — Jurienev parla 
della genesi del film e delle vicissitudini di ottantamila melri di pellicola 

Dalla nostra redazione 
. • '• '" MOSCA, 22 

Nuove notizie sull'opera di 
. montaggio di Que viva Mexi

co! 11 grande film che Ser-
ghiel Eisenstein giro nel perio-
do 1931-32 insieme con Aiek
sandrov e Tisse, nel Messico, 
sono state fomite, in questi 
giorni, a Mosca, da Rotislav 
Jurienev, critico e studioso 
della storla della cinematogra-
fia. 

II film, che e stato riconse-
gnato dagli americani al 
Gosfllmfond sovietico (ne 
abbiamo dato notizia nel-
VUnita del 4 luglio) e 
ora all'esame dei tecnlci e de-
gli specialisti, che cercheran-
no di ricostruire l'intera tra-
ma e di montare l'opera se-
guendo per quanta possibile 
le indicazioni di Eisenstein. 

In un primo tempo — e pre-
clsamente non appena rice-
vuto dall'America il materiale 
— i tecnlci sovietici erano 
certi che tutta la pellicola — 
circa ottantamila metri — 
fosse ottimamente conserva-
ta. Invece, da una attenta 
analisi, sembra che molte par
ti sono avariate ma non fi-
no al punto di compromette-
re una ristampa. «II lavoro 
per ricostruire tutto il film 
— dice a tal proposito Jurie
nev — sara quindi immenso e 
difficile sotto tuttl gli aspet-
ti, anche perche nei nostri 
archivi. si trovano ora non 
solo gli originali riconsegna-
tici dagli americani, ma an
che le copie dei film realiz-
zati da altri registi, che aveva-
no depredate numerose parti 
girate da Eisenstein. Presso il 
Gosfilmfond si trovano infat-
ti Lampi sul Messico di Sol 
Lesser e Un posto al sole di 
Marie Seton». 

Airopera di revisione gene-
rale e di montaggio del nuo-
vo Que viva Mexico! prende-
ranno parte — a quanta ri-
sulta — il regista Grigori Aiek
sandrov — che fu in Messico 
con "Eisenstein — e Serghiei 
Jutkevic. che e attualmente il 
presidente della commissione 
lncaricata di salvaguardare la 
eredita artistica di Eisenstein. 

«I1 film che verra monta-
to — prosegue Jurienev — sa
ra una complessa composizio-
ne quadrlpartita che traccera 
la storla millenaria del Messi
co. Nel prologo il film raccon-
tera del Messico antico e com-
prendera riprese effettuate 
t ra i grandiosi resti delle cl-
vilta precolombiane, altre sul-
le antiche usanze degli Aztechi 
e dei Maya. Nella seconda par
te, che dara Timmagine del 
Messico cattolico. troveremo 
gli episodi del " Golgota ", del
la corrida, dei pellegrinaggl 
alle basiliche costruite dagli 
spagnoli sulle rovine degli an-
tichi sacrari. La terza sezione, 
Maguey, sara a soggetto, con 
un intreccio: la seduzione di 
una ragazza, la rivolta dei 
peones e la repressione che si 
ebbatte su di loro. E' probabile 

che nel film si parlera, infine, 
della dolorosa vicenda della 
reallzzazione della intera ope
ra con una aggiunta di sequen-
ze riproducenti i disegni ese-
guitl da Eisenstein, e il testa 
delle sue lettere. Tutto cfb, 
comunque, verra chiarlto du
rante il processo di ristruttu-
razlone e slstemazione del ma
teriale ». 

La storia del lavoro di Ei
senstein, Aieksandrov e Tisse\ 
che crearono — in luoghl dove 
non c'era mai stato un euro-
peo — un documento artistlco 
unico, di ottantamila metri di 
pellicola, diverra quindi un 
romanzo clnematografico di 
grande interesse, che parle
ra delle malattie, delle plog-
ge tropicali, di un caldo in-
sopportabile, della mancan-
za di soldi, di strade. « I ci
neasti sovietici, che avevano 
una misera somma per fare 
un cortometraggio — sottoli-
nea a tale proposito Jurienev 
— volevano raccontare la sto
ria millenaria e quella del 
Messico contemporaneo, la 
storia dei grandiosi monumen-
ti dell'antica architettura, del
la bizzarra miscela tra cultu-
ra e costumi dei Maya, degli 
Incas e dei cattolicl spagnoli, 
di tutto 11 popolo laborioso 
e nobile sfruttato senza pieta; 
delPindustria contemporanea 
in sviluppo: delle nozze e dei 
funerali; delle rlbellioni del 
contadini e delle feroci per-
secuzioni; delle feste e delle 
giornate lavorative: della guer
re e della rivoluzione...». 

Le riprese di « Que viva Me
xico! », com'e noto, comincia-
rono improwisamente, con 
un terremoto. 

II 14 gennaio del 1931, nel
la zona di Oaxaca, si verifi
ed, infatti, una tragedia. La 
citta le strade, andarono di-
strutte da una violenta scossa 
tellurica: ogni comunlcazione 
restd interrotta. Eisenstein, 
Aieksandrov e Tisse — ricof-
da Jurienev — raggiunsero, su 
un aereo private, la localita 
del disastro, per primi, antici-
pando persino le squadre di 
soccorso. 

Tisse' riprese dall'aereo un 
vulcano e poi la citta distrut-
ta che continuava a tremare. 

« Lo 6tesso Eisenstein — pro-
segue Jurienev — filmo, con 
la cinepresa dl Tiss6, alcune 
sequenze: ed e questo 1'unico 
caso del suo sconfinamento 
nel campo della ripresa cine-
matografica. In seguito Tisse 
dlsse, scherzando, che la se-
quenza autografa di Eisenstein 
si riconosceva per la bassa 
qualita. I negativl delle ripre
se furono poi spediti d'urgen-
za a Citta del Messico e il 22 
gennaio il documentarlo Ter
remoto a Oaxaca venne pro-
grammato in una sala cinema-
tografica. Neirarchivio dl Ei
senstein e conservato il ca-
novaccio del film. Le sequen
ze sono cosl indicate: un fiu-
me che ha cambiato II suo 
letto; rovine causate da una 
immensa catastrofe; basiliche, 

ospedali e case di abitazlone 
distrutti; riprese dl folle di 
terremotati, di cadaver! estrat-
ti dalle macerie; di funerali 
e messe; di tentativl dl pre-
stare soccorso medico; opera-
zionl di incenerimento dl ca-
daverl dl morti per colera 
inumati settanta anni fa ed 
ora riportatl in superficie dal
le tombe in seguito alle scos-
se del terremoto ». 

II film fu 1'unico documen
tarlo che Eisenstein rluscl a 
realizzare ed ebbe, nel Mes
sico, un cnorme successo. 
Tutto cio dlede prestigio al 
cineasti sovietici e garantl lo
ro la collaborazlone delle auto-
rita. Eisenstein — rileva Ju
rienev — cercava di sfrutta-
re le aderenze per far opera 
di propaganda ai film sovie
tici nel Messico e per ottenere 
11 nulla osta per l'invio del 
film sul terremoto a Mosca. 
Tutti i nulla osta furono otte-
nutl ma... I film sovietici non 
furono mai prolettati a Citta 
del Messico e JJ terremoto 
non giunse mai a Mosca. 

Proseguendo nelle Informa-
zioni date alia stampa Jurie
nev ricorda che durante tutto 
il 1931 Eisenstein effettub una 
serie di eccezionali riprese. 
«Nella jungla dello Yucatan 
— ricorda il critico — vennerb 
filmate le rovine delle pira-
midl e della citta Maya di Chi* 
chen-Itza. Eisenstein collocava, 
durante le riprese, 1 contadi
ni accanto alle antiche scultu-
re e si meravigliava della loro 
somiglianza con gli antenati ». 

Nei dintoml dl Citta del 
Messico vennero filmate le 
danze rituali in onore della 
Santa Vergine di Guadalupe. 
E non lontano dalle lussuose 
spiagge della citta balneare 
di Acapulco venne fotografa-
ta una piccola fortezza che 
era stata sede del comando 
delle truppe rivoluzionarie di 
Zapata. A Merida, In una are
na autentica, fu rlpreso un 
torero, il quale, con pazienza, 
accettd di eseguire dinanzi al
ia macchina da presa tutte le 
rischiose evoluzioni di fron-
te al toro. A Citta del Messi
co, il 2 novembre 1931, venne 
filmato il famoso Giorno della 
morte: una strana miscela dl 
riti cattolici e pagani. E cioe 
il giorno della confidenza con 
la morte, delle danze degli 
scheletri, delle maschere-fce-
sta-di-morto: delle bare, dei 
lenzuoli funebri. delle ossa. 
' a Tutte queste cose — con

clude Jurienev — Eisenstein 
le voleva riunire, nel montag
gio. con sequenze sull'indu-
stria moderna per far vedere 
come il nuovo caccia il vec-
chio. E voleva finire 11 film 
con un primo piano di un ra-
gazzsetto che ride appassiona-
tamente, mentre fa capolino 
da una maschera-testa-di-mor-
to. Cosl, con questa Immagine 
e il trionfo della giovinezza e 
della vita sulla morte, voleva 
concludere l'opera ». 

Carlo Benedetti 
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IENCKLOPEDIA 
MEDICA Dl TUTTI 

• * i * 

un vasto compendio di anatomia, f isiologia, pato-
* - - . 

logia, per la migliore conoscenza delPorganismo 

umano. Una realizzazione editoriale dell'Istituto 

Geografico De Agostini di Novara 
L'uomo e l 'essere piu 

completo e meraviglioso 
che esista nell 'Universo: 
e la stupefacente sintesi 
dei principi di ogni scien-
ra , dall 'ingegneria alia 
chimica, dalla fisica al-
l 'elettronica. E, come 
ogni costruzione com
plessa, e un organismo 
assai delicato, i cui ar-
moniosi equilibri posso-
no essere alterati da di-
fetti «d i costruzione», 
da traumi, dal cattivo 
uso, dal fatale logorio 
del tempo. 

Pene t ra re i misteri del 
nostro organismo, quin
di, e importante almeno 
quanto conoscere i feno-
meni del mondo che ci 
circonda. 

Non a caso la medicina 
e la scienza piu antica, 
na ta cer tamente quando 
e nato l'uomo, avendo 
l'uomo per oggetto esclu-
sivo in tutte le componen-
ti fisiche e psichiche. 

P e r la migliore cono
scenza dcU'organismo 
umano 1'Istituto Geografi-
60 De Agostini presenta 

«L'EncicIopedia Medica 
di Tutti »: vasto compen
dio di anatomia, fisiolo-
gia, patologia con cenni 
generali di orientamento 
terapeutico. 

Ordinate alfabeticamen-
te, le voci contenute nel-
l'enciclopedia sono esau-
rientemente t ra t ta te ed 
esposte in forma chiara e 
comprensibile a tutti, m a 
senza compromessi sul 
piano della validita scien-
tifica, garanti ta da un va
sto stuolo di collaborator^ 
ciascuno specializzato nel 
proprio settore. 

Alle voci, poi, di parti-
colare interesse medico o 
di attualita e dedicata 
una trattazione di piu va
sto respiro, che le pone 
a livello di vere e proprie 
monografie. 

Si t ra t ta , pertanto, di 
un'opera indubbiamente 
di vasta consultazione, 
ma nel contempo di age-
vole let tura; un'opera che 
ha il merito di inquadra-
re il repertorio alfabetico 
in un piu ampio discorso 
condotto dalle voci di tipo 

monografico. 
Particolare cura e sta

ta posta nella scelta del 
corredo iconografico, spe-
cificamente eseguito e 
sempre pertinente, spesso 
indispensabile per pene
trare concetti che, per la 
loro complessita, sono piu 
facilmente intuibili me-
diante un'esposizione visi-
va che non attraverso una 
descrizione. 

E' evidente che c L'En
cicIopedia Medica di Tut
ti » non pud e non vuole 
sostituirsi al medico. La 
sua ambiziorie e offrire a 
tutti una piu approfondita 
conoscenza dell'organi-
smo umano e delle ma
lattie che possono turbar-
lo, in modo, semmai, da 
facilitare il colloquio tra 
il paziente e il medico, 
unico e insostituibile tra-
mite tra noi e la diagnosi, 
tra noi e la terapia, tra 
noi e la guarigione; in 
ogni caso, quest'opera ci 
aiutera a conoscere noi 
stessi e quindi a vivere 
meglio la vita di ogni 
giorno. 
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Un trittico di Sternheim in scena a Roma 

Ascesae morte di 
ii un "eroe borghese 

« Le mutande », « Lo snob » e « 1913 » presentati al Teatro 
delle Arti con la regia di Mario Missiroli — Anna Maria Guar-
nieri e Umberto Orsini puntuali protagonisti dello spettacolo 

Impresa difficile, e merito-
ria certo, quella del regista 
Mario Missiroli, che, dopo 
averne sperimentato gia la 
possibilita, mesl or sono, nel 
quadro ' delle iniziative del-
l'Accademia nazionale d'arte 
drammatica, propone ora al 
pubblico romano una cospicua 
sintesi delle prime tre com-
medie del «CIclo dell'eroe 
borghese» di Carl Sternheim 
(1878-1942): esattamente Le 
mutande, Lo snob e 1913. 

Tra gli scrittori tedeschl 
dell'ultlmo secolo, Sternheim 
e uno dei meno conosciuti in 
Italia, anche se Le mutande 
hanno avuto' in precedenza 
da noi mi paio di edizioni sce-
niche. E quantunque la cul
ture teatrale della penisola 
soffra di lacune e dimenti-
canze piu gravi (siamo, ad 
esempio, ancora agli inizi del
la rlscoperta di Svevo dram-
maturgo), pensiamo valesse 
la pena dl offrire un saggio 
esauriente deH'opera di un 
autore che voile, secondo il 
traduttore del testo, Vittorio 
Sermonti, non tanto satireg-
giare la borghesia del suo 
paese, quanto documentarne 
freddamente la psicologia e 
l'ideologia, al'energia ostina-
ta. fanatica, spessisslmo abiet-
ta» e «la banallta capzlosa, 
la scemenza interessata del 
repertorio idiomatico». -• 

Le mutande prendono 11 tl-
tolo e lo spunto dal curioso 
caso toccato a Luise, moglie 
del piccolo funzionario Theo
bald Maske, la quale perde 

« Sussurri 

e grida» 

miglior film 

per i critici 

americani 
NEW YORK, 22 

II «National board of re
view of motion pictures » (As-
sociazione dl critici america
ni) ha nominate Ingmar Berg
man migliore regista deU'anno 
per il film Sussurri e grida. 
Migliori attori sono stati giu-
dicati la norvegese Uv Ull-
mann e gli americani Al Pari-
no e Robert Ryan. Sussurri e 
grida e The sting sono stati 
ntenuti. rispettivamente, i mi
gliori film straniero e in lin
gua inglese. 

Weissmuller 

ricoverato 

in ospedale 

per una caduta 
IAS VEGAS. 22 

Johnny Weissmuller, il non 
dimenticato interprete del film 
di Tarzan, si trova ricoverato 
in ospedale In condizion! ab-
bastanza serie. 

Weissmuller che ha 69 anni, 
si e fratturato 11 femore mer-
coledl sera oadendo in un lus* 
suoso albergo dl Las Vegas, 
dove lavora normalmente col 
compito di acoogllere gli ospi-
U important!. Operato al fe
more giovedl, egli e ora pas-
sato all'esame del cardiologi, 
avendo avuto In passato dl-
Aturbl al ouore. 

per strada, fra la gente che 
assist© al passaggio del so-
vrano, l'intimo indumento. 
L'occasione scandalosa accen-
de la cupidigia di Mandel-
stam, parrucchiere, romanti-
co, wagneriano, di poca salu
te, e quella di Scarron. intel-
lettualoide che si riempie la 
bocca di grossi nomi (Goethe, 
Schiller, e via dicendo). Alio-
gatisi come inquillni, en* 
trambi, presso la famlglia 
Maske, le loro turpi" voglie 
saranno del resto, quasi per 
un destino prowidenziale, il 
veicolo dell*onesto guadagno 
necessario al signor Theobald 
per concedersj, il lusso di una 
legittima discendenza. 
' Nello Snob, assistiamo al-

l'ascesa di Christian Maske. 
il figlio, appunto, di Theobald. 
Dlvenuto gia importante uo-
mo d'affari, egli sposa, per 
darsi piu lustro, una contes-
sina, Marianne, peraltro spian-
tata. E per ottenerne non tan-
to Tamore. quando la solida-
rieta coniugale e di classe, 
le fa credere d'essere II ba-
stardo d'un aristocratico. ri-
voltando a suo modo l'anti-
ca- faccenda delle mutande. 

In 1913, Christian Maske. 
barone von Buchow, ormai 
vecchio, e capo d'una gran
de consorteria industriale e 
finanziaria. In una situazio-
ne resa fosca dalle nubi di 
guerra che cominciano a ne-
reggiare all'orizzonte, la fi-
glia maggiore Sophie, soste-
nuta dal marito, il conte Ot
to, contende al genitore la 
suprema autorita e la guida 
dell'a2ienda familiare. Ma so
lo la morte pub obbligare 
Christian a cedere II potere, 
mentre Taltra figlia Ottilie 
cerca rifugio e protezione 
presso il segretario del pa
dre. Wilhelm Krey, allucinan-
te figura di precursore del 
nazismo e dei suoi miti. 
Quanto aU'unico figlio ma-
schio di Christian, cioe Phi-
lipp Maria, si tratta solo di 
un gaudente rammollito, pra-
ticamente fuori gioco. 

Questo 1913, dunque, evoca 
un clima da «Caduta degli 
Deis, con evident! allusion! 
alia dinastia Krupp. E del-
l'opera cinematograflca dl Vi-
sconti si e qui senza dubbio 
ricordato Missiroli, seppur de-
cantandone le suggestion! in 
un .bagno di acido corrosivo, 
accentuando la stilizzazione 
grottesca dei personaggi. Tra 
i quali, uno splcco tuttavia 
serio e sinistra assume Wi
lhelm Krey, visto nella pro-
spettlva dell'Arturo Ui brech-
tiano, a cominciare dalfabbi-
gliamento secondo la moda 
dei gangster americani del-
l'epoca d'ora 

Nell'insieme. comunque, in 
1913 come anche nello Snob, 
1'intonazione parodistica, - ri-' 
corrente e spesso prevalente 
nelle regie di Missiroli. sem
bra cedere spazio a un piu 
misurato e articolato disegno 
critico, con moment! forse 
anche di stranlamento epi-
co. Di stampo tutto voluta-
mente sbracato e sgualato. e 
tutto «sparato» nel ritmo, e 
invece l'esordlo dello spetta
colo: nelle Mutande scompaio-
no sfumature e chiaroscuri, e 
Theobald, sua moglie, gli in
quillni, la vicina' di casa 
(confidente di Luise ma aman-
te di Theobald) non oostrui-
scono come pur dovrebbero 
un'immagine storicamente de-
terminata e variegata del fi-
llsteo germanico, ma piutto-
sto rendono il concetto d'un 
universo «platto», laido e 
lmbecllle, dove la stessa qua-
llflcazione soclale annega nel
la desolata e un po* clnlca 
oonstatazione dl una Irrepa-
rabile stupidita, volgarita. 
bastera dell'uomo (e della '> 
donna, naturalmente). 

La rappresentazione si av-
vale delllmplanto scenico di 
Giancarlo Bignardl: - funzto-
nale, snello e azaeccato nel 
suo «bianco e nero», per Le 
mutande; troppo Ingombro 
dl oggetti, e poco agevole, per 
U Moondo quadro dello Snob 

L:*>**t£&B0B% 

le prime 

e anche, in parte, per ' 1913. 
I costumi, adeguati (ma mi
gliori quelli maschili), sono 
di Elena Mannini. 

Anna Maria Guarnleri for-
nlsce una prova notevole, 
passando abilmente dalla tri-
vialita di Luise alia ipocrlta 
compunzione di Marianne, al
ia spietata avidita di Sophie. 
Umberto Orsini e Christian, 
e rivela una sicura padro-
nanza del personaggio. che 
perd, da vecchio, non e al-
trettanto centrato che da gio-
vane, rischia anzi la mono
tonia. Lino Troisi e un Theo
bald di corposo rilievo. Ce-
sare Gelli e Quinto Parmeg-
glani incidono assai bene (nel
la chiave, pur limitata, cui si 
accennava prima) 1 acaratte-
ri» di Scarron e Mandelstam. 
Piero Di Iorio esprime con 
efficacia (e il suocero di Chri
stian) II senso di una nobil-
ta sfiatata, in stato preagoni-
co. Teodoro Cassano e un esat-
to Wilhelm Krey. Completano 
la distribuzione principale Lo-
redana Martinez, Rodolfo Tra
versa, Claudio Puglisi. Pietro 
Frigo, Anna Buonaiuto. 

L'eroe borghese (tale il tl-
tolo complessivo) si da al 
Teatro delle Arti ed e prodot-
to dalla Compagnia «Opera 
due». La <r prima» si e svol-
ta ieri sera. Noi, come i no
stri colleghi, abbiamo assistl-
to a un'«anteprima» legger-
mente awenturosa, interrotta 
piu volte da piccoli incident! 
ed error!, che, cl auguriamo, 
verranno elimlnati nelle re-
pliche, consentendo agli spet-
tatori (se non a chi scrive) 
un giudizio meno approssima-
tivo e cauteloso. 

Aggeo Savioli 

NELLE POTO: Umberto Orsi
ni nello <c Snob » e Anna Ma
ria Guarnieri in «1913 ». 

Musica 

Quartetto Tanejev 
a Santa Cecilia 
Suonano insieme da venti-

cinque anni, ma hanno trascor-
so — si e saputo — le ore 
immediatamente precedent! il 
concerto (venerdl, Sala di Via 
dei Greci), provando e ripro-
vando Beethoven: quello del 
Quartetto op. 95, che e poi 
fluito in una straordinaria pTe-
clsione dl pianl sonorl. Dicia-
mo dei component! del famo
so « Quartetto Tanejev » di Le-
ningrado: Vladimir Ovciarek 
e Gregory Luzklj (violin!); 
Vissarion Solovloff (viola); Jo-
sep Levinson (violoncello). II 
trafflco ci ha Impedito l'ascol-
to del Quartetto mozartiano,' 
che apriva II programma, e 
che e risultato essere quello 
K. 428, eseguito in luogo del-
l'annunciato K. 387. 

Lo splendore interpretatlvo 
del «Tanejev» e esploso nel 
Quartetto dl Schubert, in re 
minore, «La morte e la fan-
ciulla», proiettato in un cli
ma di sorprendente modernl-
ta, In tutto aderente alia ge-
nialito* della composlzione che 
sembra dare gia per scontati 
gli Schumann, i Brahms, i Wa
gner dl la da venire. 

II trntto della esemplare in-
telligenza esecutiva e emerso 
dal passaggio della melopea 
iniziale alia plenezza di canto, 
dalla flessuosita delle Varia-
zioni, dall'ardente nervoslta 
dello Scherzo e del Presto fina
le. Pusi ad altissimo livello, 
i quattro — applaudltlssiml — 
hanno ben colto le occasion! 
solistiche che Schubert offri-
va. II primo violino ha, infi
ne, meravigllosamente centra
to un limpidissimo suono (gli 
altri lo accompagnavano, « piz-
zicandou), nel primo dei due 
bis: una Serenata di Haydn. 

Mons. Bartolucci 
alPAuditorio 

Un omaggio alia impetuosa 
giovinezza di Lorenzo Perosi 
(nato nel 1872, negli ultimi an
ni del secolo aveva gia fatto 
tutto; la stessa direzione della 
Cappella Sistina gli era stata 
conferita nel 1898), ha voluto 
porgere • ieri, aH'Auditorio 
mons. Domenico Bartolucci, 
presentando II Natale del Re-
dentore (1899). 

La scaltrita innocenza del-
l'oratorio, riconqulstata da 
Perosi dopo piu vistosi furo-
ri wagneriani, e stata sospin-
ta dal Bartolucci, animato da 
commossa e fervida sensibili-
ta (ha diretto a memoria), 
quasi in un alone di favola. 

Al racconto, oltre che il coro 
e l'orchestra, ben disposti, ha 
partecipato un pregevolissimo 
quartetto di solisti dl canto. 
La partitura lascia" primeggia-
re le voci maschili (eccellenti 
quelle del basso Enrico Pis-
sore e del tenore Antonio Sa-
vastano), ma nella parte dl 
Maria, si e fatta pur valere 
il soprano Maria Grazia Palmi-
tessa, dalla voce gradevolmen-
te timbrata ed intensa, parte-
cipante, poi. con il contralto 
Bianca Maria Casoni e con gli 
altri, agli scorci corali. con-
clusivi della prima parte e 
dell'oratorio. 

Molt! gli applausi. Oggi si 
replica. 

e. v. 

Cinema 

Agente 007 
Vivi e 

lascia morire 
Dopo il tentativo poco felice 

fatto con George Lazemby, e 
la rinuncia definitiva di Sean 
Connery, 1'agente 007 ha cam
biato ancora faccia. L'inter-
prete attuale si chiama Roger 
Moore, e si dimostra piu ine-
spresslvo, se possibile, dei 
precedenti. 

Stavolta James Bond se la 

in breve 
Sullo schernto Martin Fierro 

BUENOS AIRES. 22 
Un classico della letteratura argentina, Martin Fierro, 

viene portato nuovamente sugli schermi In un film che il 
regista Enrique Dawi sta girando a Campo de Mayo. 

E* presente nel cast il cantautore gauchesco Horacio Gua-
rar.y, al quale e affidato II personaggio di Martin Fierro. 

Questo eroe leggendarlo vissuto nelle pampas, immortala-
to dal poeta, Jos6 Hernandez, era stato rievocato alcuni anni 
fa anche dal regista Leopoldo Torre Nilsson, in un film in-
terprctato da Alfredo Alcon. 

Jean Cabin « difende » Sophia 
PARIGI, 22 

Jean Gabin e Sophia Loren reciteranno insieme in un 
film che Andre" Cayatte conta di realizzare prossimamente: 
La Ugre e Velefanle. L'attore francese interpretera la parte 
di un maturo awocato, la Loren quella di una bella imputata. 

Ultimi «ciak» per «The Shoot» 
MADRID, 22 

II regista americano Peter Collinson sta terminando di 
girare in Spagna The Shoot Del cast fanno parte William 
Hoiden, Peter Fonda, John Phillip Law, Cornelia Sharpe, Al
berto Mendoza e Richard Lynch. 

La fine della lavorazione e prevista per Natale. 

Nuovi cinematografi in Egitto 
IL CAIRO. 22 

II ministero della Cultura egiziana ha alio studio una nuova 
regolamentazione per incrementare la prolezlone dei film na-
zionali (dl lingua araba e realizzati parzialmente o totalmente 
con capitale egiziano) nei cinematografi dei paese. 

Sotto gli auspicl dello stesso Ministero sono stati recente-
mente aperti quattro nuovi cinematografi in villaggi dei go-
vernatorati dl Shkria, Fayoum, Beni Suef e Nubia; secondo 
gli attuall progettl, si conta dl inaugurare nel villaggi nel 
prossimi mesl, una nuova sala dl prolezlone alia settlmana. 

Un «letto » franc^canadese 
PARIGL 22 

Michel Galabru e Jean Lefevre sono gli Interpret! princi
pal! di una coproduzlone franco-caneae, Le lit («n letto»), at
tualmente in cantiere a Parlgl. La regia e di Jacques Lem; 
nel cast figurano Inoltre Alice Saprltch, Christian Duvalex 
ed Anna Gael. 

deve vedere col signor Ka-
nanga, un nero caraibico, che 
coltiva papaveri per fame 
droga da rlvendere 6Ul mer-
cato nordamericano e costl-
tuirvi, anzi, una sorta di mo-
nopolio degli stupefae'enti. Ci 
sono di mezzo anche il vudu, 
le pratiche - maglche e I ta-
rocchi, con annessa «lettrice», 
la glovane Solitaire, che pre-
ferisce tuttavia perdere, fra 
le braccia dell'atletico splone, 
rillibatezza e le virtu profe-
tiche. La vicenda si svolge tra 
Harlem, Los Angeles e dintor-
ni, un'isola dalle parti della 
Giamalca. Oltre Kananga, i 
nerl sono moltl, e tutti (o 
quasi) cattlvissiml. II piu cat
tivo di tutti, cioe il capo, mo-

, rira scoppiando come un pal-
loncino. Particolare non tra-
sourabile, perche sottolinea la 
contlnua regressione infantile 
di tutto un genere cinemato-
graflco. 

Non mancano, come e ovvio, 
gli inseguimenti. II piu mo-
vlmentato (con qualche mo-
mento di spasso) avviene tra 
motoscafi, costretti dl contl-
nuo a scavalcare lingue di 
terra che interrompono un 
acconcio sistema dl laghl e 
canali. Sotto l'aspetto tecnolo-
gico, peraltro, le novita sono 
scarse. Forse Vausterity Incal-
za anche gli agenti segreti. 

II regista e Guy Hamilton, 
un veterano ormai. La donna 
della situazione e Jane Sey 
mour, il nemlco principale e 
Yaphet Kotto. II tutto a co
lor!. Alia fine del film, ci si 
annuncia un ennesimo esem
plare della « serie ». Gli eredl 
di Ian Fleming possono stare 
tranquilli. 

ag. sa. 

Zanna bianca 
Dopo II richiamo della Jo-

resta di Ken Annakin e II 
cacciatore solitario di Harald 
Reinl, Zanna bianca di Lucio 

Fulcl, terzo film tratto dalle 
opere dl Jack London (oggi, 
senza dubbio un autore ri-
tomato di moda per 1 piu 
piccini), e, in sostanza, anche 
il migliore. Ma anche 11 rac
conto originale di London, 
Zanna bianca, appare progres-
slsta, per esempio, a confron-
to del Richiamo delta Joresta, 
dove si tracciava l'elogio del 
cercatore d'oro, un uomo che 
inseguiva la « rispettabillta » 
anche a costo di rinunc»re 
alia «moralita». 

In Zanna bianca. invece, lo 
speculatore e vlsto come un 
nemlco soclale, e la «ragio-
ne» sta tutta dalla parte del 
governo americano. Ma dob-
biamo considerare che il dar-
winiano London (nella storia 
della letteratura americana e 
conslderato un « muckraker », 
cioe colui che denuncia gli 
scandali), cercatore d'oro egli 
stesso, racconta in Zanna 
bianca av venture personal!, 
brandelli di vita vissuta: e 
possibile che certe contraddl-
zionl social! lo abbiano serla-
mente impressionato. Zanna 
bianca — interpretato con dl-
screzione da Franco Nero, Vir-
na Llsi, Fernando Rey, John 
Stelner, Raymund Harmstorf, 
Daniel Martin e Missaele (nel
la parte di Mitsah) e Carole 
Andre — si configura come 
l'affresco di una citta corrot-
ta, Dawson City, dove lo spe
culatore minerario Smith de-
ruba da anni gli abitanti e i 
minatori impunemente. Sara 
un giornalista scrittore, Scott, 
con l'aiuto di Zanna Bianca 
(interprete in gran forma...), 
del « piccolo grande cacciato
re » Mitsah e dei paesani, a 
liberare il paese dalla corru-
zione. Anche se inevitabllmen* 
te schematico e ingenuo, il 
racconto clnematografico (che 
si snoda in un paesaggiol splen-
dido) 6 pervaso tuttavia da 
un sincero spirito democra-
tico. 

r. a. 

—-reai /̂ -•••• 

oggi vedremo 
CANZONISSIMA 
(1°, ore 12,55 e 17,45) 

I flnalisti dell'edizione 1973 della trasmissione di Capodan-
no sono i Vianella. Orietta Berti, i « Camaleonti», Gianni Nai-
zaro, I Ricchi e Poverl, Al Bano, Mino Reitano, Peppino Di 
Capri e Gigliola Cinquetti. Durante la trasmissione di oggi, 
questi nove concorrenti presenteranno gli stessi motivi della 
fase precedente: si trattera, per6, di una semplice esibizione 
poich6 stavolta non vi sara alcana giuria. La gara resta dun
que in sospeso fino alia prossima settimana. « Ospite d'onore » 
dl oggi e Walter Chiari. 

ELEONORA (1°, ore 20,30) 
1 Giuhetta • Masina, Giullo Brogi, Roldano Lupi, Vittorio 

Sanipoli, Pranca Domlnici, Paride Calonghi, Ignazio Colnaghi, 
Gianni Quilico,' Nicola De Buono, Lidla Costanzo, Dino Per-
retti, Piero Mazzarella, Marilena Possenti, Augusto Soprani, 
Gabrlella Glacobbe, Franco Volpi, Manlio Guardabassi, Gianni 
Rubens e Sandro Dori sono i protagonisti della quinta puntata 
dell'originale televlsivo scritto da Tullio Pinelli e diretto da 
Silverio Blasl. 

CONCERTO DELLA DOMENICA 
(2°, ore 20) 

Quattro solisti — Severino Gazzelloni (flauto). Bruno In-
cagnoli (oboe), Angelo Stefanato (violino) e Giuseppe Selmi 
(violoncello) — interpretano la Sinfonia concertante in do 
maggiore di Johann Christian Bach; l'orchestra e diretta dal 
maestro Thomas Schippers. 

RA3CONTI ITALIANI DEL '900 
(2°, ore 22) 

Un racconto di Aldo Palazzeschi, L'amico Galletti, e stato 
sceneggiato da Andrea Camilleri per la rubrica di Luigi 
Baidu^ci oRacconti itallani del *900)>. Ne sono interpreti 
Mario Maranzana, Franco Glacobinl, Franco Scandurra, Al
fredo Dari e Andrea Checchi (6i tratta della solita replica). 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
12.15 
12,55 

1330 
14.00 
1430 

16.00 
16.15 
17.15 
1730 
17.45 
194)5 

20.00 

Messa 
Domenica ore 12 
A come agricoltura 
Canzonissima ante-
prima 
Teleglomale 
Oggi le comiche 
D'Artagnan 
<La maschera di 
ferro*. Replica 
Prossimamente 
La TV dei ragazzi 
Teleglomale 
90* minuto 
Canzonissima 73 
Campionato italiano 
di calcio 
Teleglomale 

20,30 Eleonora 
Quinta puntata 

21,40 La domenica spor* 
tiva 

22,30 Teleglomale 

TV secondo 
15.00 Sport * 
18^0 Campionato italiano 

dl calcio 
19,00 Tony e II professor* 

c Un uomo d'affari» 
1930 Teleglomale sport 
20,00 Concerto della do

menica 
20,30 Telegiomale 
214» Gala Unicef 73 
22.00 Raccontl Italian! del 

'900 
« L'amico Galletti >. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Om S, 
12 , 13, 14, 15, 19, 21 • 
2 2 ^ 0 ; 6,05; Mattatino n o i -
cate; 7 ^ 0 J I I fr i l lo c m l t i t t ; 
•,3<h Vita M l amph 9t Mo-
sica per artnij 9 ,30: Massa; 
10,15> Sal«a rasaai; 10,55i 
CuaipUiio oafla doaaraica, Tba 
Rollins Stones; 11.1(h Hapou 
ririsitata; 1 1 . 3 5 J I I ctrcolo tfel 
SMilorit 12 : Oiachi caldl; 
1 2 ^ 4 : Satta aota aatta; 13,20: 
Gratis; 14: Bella Italia; 1 4 ^ 0 : 
For* lofcayj 15,10: Vetrina dl 
Hit Parade; 15.30: Tutto II 
calcio minuto per otinolo; 
16,30: *oineri99io con Mina; 
1 7 ^ 5 : Batto quattro; 18,15: 
Coacerto della domenica, di-
rettora P. Monteox; 19,40: 
Coacerto fan ; 2 0 ^ 0 : Andata 
a rltorao; 20,45: Sara Sport; 
21.15: Uert alaaaia. 21.40: 
Conccfto 

R a d i o l 
CIORNALE RADIO - Ora 7.30, 
• , 3 0 , 9 ,30, 10.SO. 1 1 ^ 0 , 
1 2 ^ 0 , 13 ,30, 1a\30, 1 9 ^ 0 , 
2 2 ^ 0 i 0c I I atattieiere; 7 ^ 0 : 
laomierao) 0,14: Crro c o i l 
rhytlMiMMdalaes} 0,40: I I a*aa-
tlaalacM; 9,14: Riaalta; 9,35: 
Craa wartata; l i t I I fllocoaai 

12: Aateprima tporti 12,15: 
Caotaatori di tutti I paesi; 
1 2 ^ 0 : I I ditcoBtinno; 13: I I 
aawbeio; 13,35: Alto sradi-
tneato; 14: Resionali; 14,30: 
So dj airl; 15: La corrida; 
15.3S: Supersonic: 16.30: Do> 
a*eaka tport; 17,45: Canzo-
aiasima *73; 19.05: Orchestra 
ana riaalta; 1 9 ^ 5 : Majia del-
rordkastra; 20,10: I I mondo 
delTopera; 2 1 : La vadova a 
sempra allesra?; 21,25: Le noo-
va caazoal Italiane; 21,40: 
L'Ocddente dopo Ceto; 22,05: 
I I sirasketches. 

Radio 3" 
ORE . 0.05: Antoioaia di in-
terpreth 9,05: Incontri con il 
canto gregoriano; 10: Concerto 
deirOrchestra Filar, di Lenin-
flrado; 11,35: Paaine oraani-
•tfcae; 12,20: Mosiche di dan-
aa a dl scena; 13: Intermexzo; 
14: CanH dl casa nostra; 
14,30: Itincrari operistici. La 
Rerisionl di Rimsky-Korsako*; 
15,30: « Un nido sicaro >. di 
F. Doplidwr; 17: Concerto del 
Trio al MHano-. 17.30: Ras-
taana dal disco; I t : Qcll let-
tararl; 10,45: Mosica leaptia; 
1a\55: I I francobollo; 19,15: 
Concarto; 20,15: Passato a pre-
sente; 20,45: Poasia nel mon-
do) 2 1 * Giornale del Terzoj 
21.30: Una notta d] aaona ro-
loatat 
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