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PAG. 9 / s p e t t a c o l i 
La tragedia di Sofocle a Siracusa 

«Antigone» in linea 
con la tradizione 

Buon successo dello spettacolo 
Dal nottro inviato 

SIRACUSA, 27 
aAiolte difficoltd si irappon-

gono ad una messa in scena viva 
dei nostri testi classici: la piit 
grave di esse e la pigrizia di 
cervello c di sentimenii dei rou-
tiniers* disse Brecht in un sua 
capitolo sull*efTetto intimidatorio 
dei classici. Sono parole die an-
cora oggi non hanno perso nulla 
della loro attualitd. Diciamo que-
.sto perche con {'Antigone di So-
/ode. rappresentata teri a Sira-
aura. Vlstituto Saz'wnale del 
Uramma Antico ha perso anco-
ra una di quelle occasioni pre-
zwse chc gli si prescntano. pur-
troppo, onni due anni. E dicia
mo questo proprio perche con 
/'Antigone le sorti del XIX cicln 
degli speltacoli classici sono mi 
glwrate sensibilmente. Ma an-
the so il salto qualitativo dai 
Sette a Tube ad Antigone e no-
tevole, cid non vital dire die .si 
e soddisfatti pienamente della 
rappresentazione del testo sofo-
cleo curato du Mono Ferrero. 

Poche tragedie come I'Antigono 
portano chime in se una rirchez-
za di motivi. tali da riprendere 
con altuali riverbcraziom nel 
mondo di oggi. Ma questa at-
tualizzazione dei significali le-
htuali non nasce cerlo per una 
mera germinazionc spontanea. 
quasi chc il verso stesso aves-ie 
una carica intrinseca prontn ad 
etpandersi attraverso la sua ]>u-
ra dlzione. 

Le «difficoltd » sono molte — 
si veda la prefazione di Brecht 
oll'Antigone modcll 1948 e, su un 
altro piano, il testo di Anauilh -
e forse e il mamento di pensare 
un po' a qucsle difficoltd: e pri
ma a pensare dovrebbe esserc 
proprio Vlstituto Nazianale del 
Dramma Antico. rinnovato radi-
calmente nelle sue funzioni cul-
turali se non vogliamo chc ri-
manga soltanto una morta istitu-
zione accademica. 

11 teatro, e quello classico par-
ticolarmente. non it mai poke-
rosa archeologia. una «atroce 
noiositd », ma e materia vivente. 
incessante confronto dialettico. 
contenimento da virificarc con i 
valori contemporanei e brticianti 
della storia, e potrebbero jorse 
anche non essere dei valori effi-
merl. 

La tragedia di Amis""1-", come 
i noto, ha inizio dove terminano 
I Sette a Tebe di Eschilo. ma e 
un legame soltanto estrinseco, 
perche" ben diversi sono i carat-
teri etici ed estetici sofoclei. Do-

, po la morte di Eteocle e Polini 
, ce, Creonte £ il nuovo signore di 
. Tebe. Dal suo feroce bando. die 

vuole Polinice insepolto perche 
colpevole di aver combattuto con 
tro la patria, nasce il conflitto 
con Antigone: tra la legge dello 
Stato e quelle * non scrittc x di 
Dio, Antigone opta per le se-
conde, irrevocabiti e uifcnti da 
sempre fuori del tempo, nona-
siante la timida Ismene non con-
divida tale atteggiamento della 
sorella e non aderisca al suo 
invito di rendere sepoltura a Po
linice. Antigone, da sola, com-
pird il pietoso rito Junebre an-
dando incontro cosl alia sua se
poltura destinata, valuta dall'or-
goglio c dall'odio di Creonte. pla-
catosi solo alia fine e quando 
sard troppo tardi (in veritd que
sta specie di converxione appare 
meccanica, stridente nel conte-
sto. poco convincente). 

Trascinati dalla morte di An-
iigone saranno ancora Kmone. 
figlio di Creonte e promesso spo-
so di Antigone, ed Kttridice. spo 
sa di Creonte. 

//Antigone. In piu bella delle 
tragedie di Sofocle. e forse an
che Jra tutte le tragedie grechc. 
i stata quella die ha sttbito piu 
di tutte il peso di un approfnn-
dimento critico. i\"on e qui il ca-
so di fare una pur breve storia 
delle interpretazioii die si sono 
susseguite nel tempo, da Aristo-
tele a Hegel, da Croce a Brecht. 
le quali sono state stimolate tut
te dai profondi e prismatici si-
gnillcati poelici. ttmani e pvliti-
ci del testo. sinnificati concet-
tuali. che sarrbbe forse tropin 
arduo esempliftcare in una wii 
ta. Comunque. I'esistenza ste$*a 
di questa rasta namma di pro 
blematici sigmficali concettuali. 
k la controprova irrefutabile che 
rende inacreltnhile la propo*ta 

interpretativa crociana deM'Anti-
gutie centrata sul rinventmento 
in essa di una astratta < umani-
td ». € La poesia non tratta pro-
blemi, ma forma immanini di vi
ta in atto», leggiamo in una 
scritto del Croce che segue il 
«Sangio sulla poesia dell'/inti-
gone > di Eugenio Delia Valle. 

In realtd. nei/'Antigone sono 
ancora le idee quelle che Ian-
ciano al nostro mondo di oooi 
•stimolanti u validissimi riflessi; 
certo. idee politiche. che sareb-
be anche errato scindere dai 
complessi sinnificati umani e poe-
tici ad esse connessi. Per esem-
pio quel sentimento di straziante 
solitudine e di incomunicabilitd 
esistenziule tra Antigone. Creon
te ed Emone (sottalineato giu-
stamente dai Della Valle) in fan-
do non e die il riverhero di una 
primigenia alienazlone politictT 
presente nello stato pseudn demo-
cratico ateniese. Comunque e'e 
da saltnfitteare che la viessa a 
punto di una « attualizzazione » 
politico drH'Antigone. dove risul-
ta euidenle il conflitto tra la it-
hertd dell'uomo e la vialenza del
la tirannide. non pud presemdere 
da un riballamento dialettico dei 
rapporti pnlitici raffiguranti nel 
testo di Sofocle. die non pud dir-
si strettamente e intenzionalmen-
tc demncrntico: cioi1, la rivolta 
di Antignne condivisa da Sofocln 
e pur sempre Vcsaltazione indi-
vidualisiica del diritto privato fa-
militare (tribale) contro il po-
tere dello Stato democratico (in 
Snfncle. comp e stato dimostrato 
dalla filologia classica. non vi 
d una traccia possibile di un 
conflitto tra rclig'wnc e Stato). 

La reaia di Mario Ferrero non 

ci ha certo proposto una * attua
lizzazione > del testo sofocleo, ma 
ci siamo trovati di fronte ad una 
stile tradizionale di regia inter
pretativa, pur contenuto in una 
forma severa, che ha puntato 
soprattutto al rispetto della con-
testualitd oggettiva deli'Antigone. 
anche se a volte ha indugiato su 
arbitrari toni patetici, melodram-
malici e irreali della protagoni-
sta che ha avuto comunque in 
Edmonda Aldini una interprete 
di eccezione. particolarmente 
versata nelle modulazioni tonali. 
Giuliana Lojodice e stata una 
trepidante Ismene: Aroldo Tie-
ri un risohito Creonte: Arnaldo 
Ninchi un Emone convincente e 
sofferto. particolarmente nello 
scontro con Creonte: Annihale 
S'inchi un deciso Tirene: Vittorio 
Sanipoli ha caratterizzato. forse 
con troppa comieild. una simpa 
tica figura di guardia. Sarebhe-
ro da citarc ancora i corifei e 
il Coro a ctii Ferrero. con felice 
intuizione. ha conferito una par-
ticolare mobilitd P tin < online 
sparso > 

IJn eloqio particolare. infine. 
alia lucida traduzione del Della 
Valle, tutta tesa nella ricerca di 
una intima e fedele ragionc poe 
tica. realizzata nella continua 
creazione di splendenti immagi-
ni analooiche. 

Efficaci gli effetti sonori di 
Bruno Nicolai, la scenografia & 
la medestma dei Sette a Tebe. 
Moffi e prolungati applausi alia 
fine e durante lo spettacolo. Suc
cesso lusinghiero e in gran par
te meritato. anche se con i li
mit! suddetti. 

Roberto Alemanno 

Al XXIX Maggio 

Magnifica 
«Alceste» 

Dalla nostra redazione 
FIHENZE. 27. 

Non staremo a ripetere su qua
li principi estetici si basi la fa-
mosa riforina attuata nel cam|>o 
del melodramma setteccntesco 
dai poeta Ranicti De Calzabigi e 
dai musicista Cristoforo Cluck. 
ne insisteremo troppo sulla di-
battuta qucstione per stabilire chi 
in realta per primo quei prin
cipi ha stabilito. Come avvienc 
in altri moment! decisivi della 
storia della musica e delle altrc 
arti, ad un certo momento si c 
determinata la frattura con le 
forme tradizionali ormai consun-
te e giunte ad uno standard di 
convenzionalismo privo di forza: 
a tleterminare la spinta evolutiva 
0 meglio a costituire i presup-
posti affinche « la ri forma » sia 
pienamente attuata conlribuisco-
no tutto 1'insietne di elementi e 
di fattori die serviranno a pre-
parare il tcrreno. ad aceelcrare 
i tempi fino a quando. al mo
mento giu sto. interviene colui chc 
unifica. sintetizza e fa prnpri 
tutti quegli elementi prccostituiti 
vivificandoli col proprio genio 
creatore. E' questo il caso di 
Gluck e delYAlcestc il cui li
bretto. come abbiamo aceennato. 
reca la firma di un uomo di un 
inriiscutihile ingegno: Ranjeri De 
Calzabigi. 

Sta di fatto. comunque. che 
qucst'opera. questo autentico ca-
polavoro musicale, non s'impone 
come non si impose allora quan
do venne dato nel 1776 (dopo 
un rifacimento di un precedente 
Alcestc) al pubblico parigino. per 
i principi teorici che essa attua. 
ma per la stunenda vitalita e for-
/a (Kietica che questa musica 
tuttoni possiede. 

La favola mitica. ricreata da 
Calzabigi |>er la musica di Gluck. 
e tratta da un testo del teatro 
classico greco. I'Afcesfr di Eu-

MARX 
Opere scelte 

1300 pagine 4.000 lire 

Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume. 
la piu ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 

ENuflS 

ripide. L'azione si svolge nel 
primo atto a Fere. La scena pre-
senta il cordoglio dei cittadini e 
di Alceste per la prossima mor
te di Admeto. quindi la preghie-
ra di Apollo che fa sapere per 
bocca dell'oracolo che il Re sara 
salvo se qualcuno prendera il suo 
posto. Alceste accetta volontariu-
mente di sacrificarsi. II secon-
do atto inizia con la festosa par-
tecipazione di tutto jl popolo per 
I'ottenuta salvezza di Admeto. 
Questi, che ignora ancora a qual 
prezzo ha avuta salva la vita. 
resta turbato dalla tristezza di-
pinta sul volto di Alceste che, 
messa alle strette. finaimente 
confessa la verita. Alia scena 
festosa succedono episodl pieni 
di dolore e di cordoglio. Nel ter-
70 atto si assistc alia contesa di 
Alceste ed Admeto di Tronte al 
le porte dell'Averno e alia suc-
cessiva liberazione dai vincoli fu-
nerei di Alceste che viene ricon-
segnata sana e salva da Apollo 
nd Admeto. La musica. come ab
biamo detto. raggiunge nel cor-
so delle varie e<l essenziali sce
ne molti momenti di altissima 
poesia. II canto e drammatico e 
lirico a seconda delle esigenze. 
il recitativo e incisivo e estre-
mamente duttile. alcuni square! 
orchestral! (quella specie di tre-
nodia all'ultimo atto. per esem-
plo) di una potenza suggestiva 
unica. 

Una magnifica Alceste dunque 
che ierl sera, nel quadro delle 
manifestazioni del XXIX Maggio 
Musicale. ha trovato un'ottima 
realizzazione sia da un punto di 
vista musicale che scenico. Ani-
matore infaticabile sul podio era 
Vittorio Gui chc ha diretto la 
nartitura con appassionato par-
tecipa^ione e con congeniale in-
tesa. Nelle vesti della protago-
nista. Ley la Genger. ha fatto 
sfogcio delle sue qualita vocali 
e sceniche. mettendo in luce i 
tratti psicologici tipici di questa 
donna cos! feniminile e pure co-
si decisa. Si sono affiancati a 
lei i bravi: Angelo Loforese. Er
nest Blanc. Giovanni Antonini. 
Renza Jotti. Antonio Pietrini. 
Giovanni Antonini. Un altro ele-
mento di attrazione dello spet
tacolo e rappresentato dalla re
gia di Giorgio De Lullo. austera 
e bene intonata alle isUmza poe-
tiche del dramma. Belli e fun-
zionali i bozzetti e figurini di 
Pierlulgi PizzL Buonl gli inter-
vent i del coro istniito da Fan-
fani. Hanno degnaroenfe sostemi-
ta la ' parte def corifei: Slavka 
Taskova. Biancarosa Zanihelli. 
Roberto Ferraro. Aldo Valori. 
Giancarlo Montana ro. 

Lo spettacolo ha riscosso un 
lusinghiero successo e calorosi 
applausi. 

Antonio Mazzoni 

FIRENZE, 27 
II « Blason d'oro», una pre* 

gevole opera dell'orafo floren-
tino Btno Bin!, che ognl anno 
una gluria di glornalistl assegna 
al personaggio piu slmpatico 
dell'arte, del cinema, dello sport 
e della televisione, c stato dato 
quest'anno atl'altrice clnemato-
grafica Glorgia Moll (neLii To-
to), che proprio In questi gior-
ni e ospite della nostra citta per 
partecipare alle rlprese del film 
di Comenclnl Incompreso. 

La consegna del premlo av-
verra lunedi 30 glugno. 

Iniziate a Mosca 
le riprese di 

<c Anna Karenina » 
MOSCA. 27. 

II regista sovietico Alexandr 
Zarkhi ha cominciato a girare 
presso gli studi cinematogra-
tici di Mosca un Him tratto 
dai romanzo Anna Karenina 
di Tolstoj. L'opera dello scrit-
tore russo ha gia avuto varie 
riduzioni cinematograHche la 
piu nuta e quella in cui la 
par te di Anna Karenina fu in-
terpretata da Greta Gurbo. Nel 
lilm sovietico la principale par
te femminile sara interpretata 
da Tatiana Samoilova, che do
po il grande successo ottenuto 
nel film Quando volano le ci-
cogne di Mikhail Kalatozov e 
comparsa di rado sul set. Inno 
kentij Smoktunovski. che ha in 
terpretato recentemente la par
te di Amleto. dovra ora assu-
mere un ruolo per lui alquanto 
insolito: sara il quarantaneven-
ne Alexandr Karenin. 

Jur i Jakovlev. attore del tea
tro c Vakhtangov >. sara Oblon-
ski. La par te di sua moglie 
Dolly sara interpretata da Ija 
Savvina. 

Benche si sia gia cominciato 
a girare il film, non si sa an
cora chi sara Vronski. La sele-
zione e ancora in enrso. 

Una delle scelte compiute dai 
regista viene deflnita sen^azio-
nale: nel film comparira la pri
ma ballerina del teatro Bolscioi. 
Maja Plisetskaja. II regista e 
certo che la Plisetskaja inter-
pretera bene la parte della 
« gran dama t Betsy. 

II film sara a colori e a 
schermo panoramico 

t -le prime 

Kim Novak 
ha ottenuto 
i i divorzio 

SALINAS. 27 
La t t r i ce Kim Novak ha otte

nuto un decreto di divorzio dai 
marito Richard Johnson. 

II giudice Anthony Brazil ha 
concesso il divorzio per colpa 
di Johnson, accusato dalla No
vak di cstrcma crudelta men-
talc. 

I due si erano sposati il 15 
marzo de l lanno scorso nel Co
lorado. Lei era al primo, lui al 
secondo matrimonio. La Novak 
ha 33 anni. Johnson ne ha 38. 

Musics 
« Boheme » 
alPOpera 

E' andata assai meglio — que
sta Boheme di Puccini presen-
tata aH'Oiwra — di quanto non 
si pensasse. Lo spettacolo, in-
fatti. era nato. come si sa. per 
eelebrare. sul palcoscenico del 
teatro roniano, lo storico incon-
tro. nell'oiwra pucciniana. di due 
divi del bel canto, come M;relld 
Freni e Giusepi>e Di Stcfano. E 
tutto era stato preparato a pun 
tino. a comincjare dall'orchestrd 
affidata, per Toccasione. a Giu 
seppe Patane che, come e noto. 
e un direttore con i fiocchi. Una 
preparazione musicale. come si 
vede. sen/.'aitro esente da cnti-
clie. anche se si er j ripiegato. 
[)er l'allestimento. su scene da 
archivio, affidando la regia a 
Riccardo Moresco: che era. co 
n>e voler dire a priori, die ci 
si contentava di uno spettacolo 
di « routine > 11 cui riscatto non 
poteva che venire dalla esecu-
zione musicale. 

Ma il diavolo. stavolta. ci ha 
messo la coda tutta intera. In-
fatti. Mirella Freni e stata col 
pita da un fastidioso mal di jjola 
e non e neppure arrivata a Ro
ma. Quanto a Giuseppe Di Ste-
fano. ha dato forfait all'ultimo 
momento. pur essendo Riunto fi 
no alia piova generale. Sicche 
il prcvisto incontro tra divi o 
stato rinviato forzatamente a da
ta da destinarsi. 

E' rimasta la Bohtme — una 
opera di cui non e qui il caso 
di ripetere tulto il bene che mo 
rita — e l'ottima direzione di 
orchestra di Patane. conferma-
tosi. per l'occasione. un concer-
tatore eccellente ed un raro ani-
matore dell'oreheitra. 

All'ultimo momento. invece. 
due parti principal! «;ono state 
affidate a Mietta Sighele e a 
Ruggero Bontlino. Ed p qui che 
e avvenuto il miracolo di cm 
parlavamo all'inizio: perche 
1'uno e l'altra hanno immediata-
rnente conquistato il pubblico. 
sicche. subito doi>o l'inizio. ben 
porhi ricordavano !a delusione 
provata per la mnncanza dei due 
preannunciati divi, 

Tnsomma. tutto e filato via li-
scio come l'olio. e la BoMme 
e riappar^a in tutta la sua mu
sicale. affascinante fresche77a. 
Merito oltre che dei due prota-
gonist; e del direttore d'orche-
stra. anche del rento della com-
pagnia di canto, nella quale si 
sono distinti Rukmini Sukmua-
wati. Mario Basiola. Ivo Vinco. 
Paolo Mazzotta. Arturo La Por
ta. E' accaduto persino che — 
come era probabilmente nei voti 
dei dirlgentj del teatro — l'ot
tima resa musicale in orchestra 
e In palcoscenico non abbia da-
to tempo aeli spettatori di sof-
fermarsi sulle scene e sulla re
aia. ch6 altrimenti sarebbero sta-
ti guai. Chi si ricorda il Iivello 
deflli allestimenti dell'Ooera di 
qualche anno fa. comprende ci6 
che voaliamo dire Sicche. supe-
rato anche lo scoglio del disen
t i t l e alle«timento sconico. il pub-
blfco ha a luntfo fe^teeaiato. con 
applausi e infinite chiamate. i 
protagonisti — che hanno eosi 
ricemto il ffiusto premio per le 
loro ottlme prestazfoni ma anche 
per il corauaio dimostrato sal-
vando lo spettacolo. malerado le 
infelic; premesse — il direttore 
d'orchestra e tutta la compagnia 
di canto. 

vice 

Teatro 
La scappatella 

II teatrino di via Belsiana. 
che fu al centra della elamoro-
sa vicenda del Vi'cori'o nel feb-
braio dello scorso anno, si e fi
naimente aperto. per iniziativa 
d'un grupiio di tfiovani attori. i 
quali ci propongono un altro te
sto della drammaturgia germa-
nica contemporanea. La scap
patella di Martin Walser: «II 
solito triangolo — annota il re
gista Roberto Guicciardini. — 
Ma alia luce del miracolo te-
desco: il benessere non coincide 
con una rinnovata cascienza 
dell'uomo». Hubert e un diri-
gente d'industria, che. durante 
una delle sue periodiche evasio-
ni dalla monotonia della vita 
coniugale. trova l'ex amante 
Frieda in atteggiamento singo-
larmente aggressivo: e finisce 
con l'essere sottoposto. dalla 
donna e dai di lei marito. il 
fuochista Erich, a una sorta di 
processo. che potrebt>e anche 
concludersi su un rudimentale 
tipo di sedia elettrica. 

Ma Hubert t"\ socialmente co-
n;e psicologicamente. il padrone: 
benche muoia di paura. riesce 
a reperire gli argomenti per ti 
rare Erich dalla sua parte, e 
tutto si conclude, tra loro due. 
in bisboccia. Frieda sola si ab 
barbica con testardaggine. in 
un'affermazione elementare ma 
sincera di dignita. 

II meglio della commedia. dai 
punto di vista della tematica e 
da quello del lingua ggio. 6 nel 
modo '•ome s'innesta. su un'an 
cestrale «o!idarieta rruscolina. 
1'elemento solidarieta mascolina. 
classe: che e poi rimesso in di 
scussione dalla presenza contur-
bante dell'autista Berthold. te 
stimone impassibile degli eventi 
e loro * critico* oggettivo. Que
sto Berthold e I'ultimo ered*'. si 
direbbe. d'una lunga tradizione 
che non riguarda soltanto la let-
teratura tcatrale. e non soltanto 
la G^rmania. Nella sua obbe-
dienza supina. nel suo gelido 
conformarsi ai \*oleri del signo
re. ma nel rifiutargli la fami-
Iiarita. la complicita affettuosa 
che quello anche esigerebbe. si 
aggiomano modernamente i 
termini d'un antico contrasto: in 
Berthold e'e qualcosa di Woj--
ztc (come rfleva a ragione il 

traduttore dell'opera, Ippolito 
PizzettI), ma forse pure un'om-
bra del nostra vecchio Bertoldo. 

La scappatella 6 recitatu alia 
braxa. e con discreto spirito. da 
Paolo Bonacelli. Virgilio Zernitz. 
Mario Hussolino e Carlotta Ba-
rilli. entro un semplice disposi-
t i \o scenico di Luce Bramanti. 
Agli interpreti. e sj regista Ro
berto Guicciardini. raccomande-
remmo tuttavia una maggiore 
stilizzazione, che rendesse piu 
evidente il caratlere emblema-
tico dei personaggi. Lo spetta
colo. accolto da un cordialissimo 
successo. si replica. • ' 

ag. sa. 

Cinema 
Una donna 
senza volto 

Piu che d'una donna senza 
volto. si tratta d'un uomo sema 
memorid. il quale vaga per New-
York cercando di ricostruire la 
propria |>ersonalita e il proprio 
passato. Insidiato da un oscuto 
seiiiO di colpa. egli arriva a te 
mere d'essere uo pazzo pericolo-
.-o. e\a^o dai manicomio. Nelle 
sue peregrinazioni. mcontra uiu. 
due. tre donne. credendo d'identi-
flcare in ciascuna di esse, a turno. 
la propria moglie. F:nche. pezzo 
per pez/o. la vita vissuta gli si 
ricostruisce nella mente. ed egli 
ritrova. col proprio nome. le pro 
prie concrete responsabilita: 
drainmatiche. senza dubbio. ma 
non tali da non potersi sciogliere 
in una onesta ripara/ione. 

Diretto da Delbert Mann, e de-
rivato da un romanzo di Evan 
Hunter (presumibilmente mlgliore 
della sua trascrizione cinemato-
grufica). Una donna senza volto 
cosparge abbondanti dosi di mora-
lismo e di sentimentalismo su una 
storia d'impianto psicanalitico. 
con venature giallognole. Nella 
vicenda s'introducono tuttavia. a 
riscattarla in qualche modo. bran-
delli di piu pungente realta: dal
la improvn'sata manifestazione d; 
giovani beat alia partita a dadi 
in una bisca di Harlem. E. in 
quei momenti. il solitano rovello 
del protagonista sembra rirlettere 
i temi di un'angoscia generale. di 
un'alienazione non soltanto pri-
va'.a. 

Discreta l'mterpretazione di Ja
mes Gamer. Jean Simmons. Su
zanne Pleshette. Katharine Ross, 
Angela Lansbury. 

E venne 
un uomo 

E venne un uomo di Ermanno 
Olmi e il tentativo. jKirtroppo 
mancato. di trasferire in imma-
gini cinematografiche la vicenda 
umarui di Papa Giovanni. Si sa il 
procedimento adottato dai regi
sta: l'attore americano Rod Stei-
ger (doppiato dai nostro Romolo 
Valli) «media > l'azione. intro-
ducexido gii spettatori nel borgo 
contadino del Bergamasco. che 
diede i natali al futuro ponteflce. 
e incarnando successivamente 
la figura <ii lui. senza pretendo'e 
a u«ia mimesi naturalistica. rna 
anzi mantenendo. almeno nelle in-
tenzicui. un rispettoso distacco. 
Seguiamo C03I (attraver.so ambien-
ti che ora sono senz'altro quelli 
attuali. ora ricostruiti storicamen-
te alia bell'e meglio) le fasi prin
cipal! dell'esistenza del protago
nista: i laboriosi studi nel piccolo 
paese e poi in seminario. le tap-
pe della carica ecclesU-^Uca. la 
mi^sione in terra balcidjrf. e in 
Francia dopo la gucrra. 1'assun 
zione al soglio, il breve pontifi-
cato. la morte. 

Chi fu Giovanni XXin. secondo 
Olmi? Un prete campagnolo. col-
mo di bonomia e di pieta. carita-
tevole. giusto. scrupoloso. In che 
modo queste qualita morali e re
ligiose si siano sublimate in una 
alta. ragionata comprensione del 
mondo tnodemo. del nostro tempo 
drammatico, 1'autore non lo di
ce. Egli .si e rifatto, con lo sce-
neggiatore V.'nce«izo Labella. al 
Giornale dell'anima dello stesso 
papa: ma, dalla riproduzione piu 
o mono testuale. sfugge il senso 
della novita del pontiflcato gio 
vanneo. del benefico sconvolgi-
mento ch'esso ha portato nella 
Chiesa e fuori. della comples-
sa dialettica nella quale ma turd 
1'esperienza non soltanto spiritua-
le. ma politica. di Angelo Ron-
calli. 

Come pittura devota. alia ma-
n'era dei primitivi. E venne un 
uomo non si sarebbe giustificato 
in nessun caso: troppo scottan:i 
sono. nella coscienza di tutti. i 
problenu gigantesehi che Giovanni 
XXIII seppe affrontare. con una 
spregiud'catezza quasi stnza pre
cedent; nella .stor'a del C-Utia-
nesimo: troppo aperto e ancora 
il dib3tt:to su di es.si. Sta di fatto 
che. nemmeno s-jl piano agiografi 
co e'e qui motivo di soddisfa 
zione: il disegno delle situazioni 
e dei caratten. anziche att'ngere 
una casta semplicita. scade in un 
di^arman^e stile da parrocchia. 
aggravato dai colore. Le pagine 
miglwi sono insomma quelle di 
repertorylo. dove la cronaca pren-
de !a sua onesta nvneita . 

ag. sa. 

Debutta in teatro 
il f iglio di Holden 

HOLLYWOOD. ;; 
West Holden. fistlio di William 

Holden. ha debuttato in un tea 
tro di Pa«adena mterprttando 
L'opera dei mendicanli di John 
Gay. messa in scena da un grup-
po di studenti. II teatro e lo stes
so dove William Holden fu « sco-
perto > nel 1938 da un «talent 
scout» della Paramount, e av-
viato verso una brillantissima 
camera cinematogranca. 

Ha 6.000 
canne 

il nuovo 
organo di 
S. Cecilia 

Un nuovo grande organo del 
Conservatorio di S. Cecilia v sta
to inaugurato. nella sala dei con. 
certi dell'Istituto. dai iruiestro 
Fernando Germani, il quale ha 
e^eguito 1111 concerto con musi-
clie di Frescobaldi. Bach, Hin-
demith e Reger. 

L'orgauo elettrico. uno dei piu 
moderni che esistano al mondo. 
e stato costruito a Parma: ha 
dimensioni mastodontiche, e inu-
nito di (inattro tastiere. 83 regi-
stri reali. seimila canne. 1HC0 
* relais» speciali per il coman-
do dei vari dispnsitivi della * con-
solle t ed oil re sedicimila con-
tatti in argento. 

La realizzazione di quest'orga-
110 ha richiesto uno studio pre 
paratorio che e durato dodici 
mesi. 11 progetto e stato portato 
a termine da una commissione 
presieduta dai direttore del Con
servatorio di S. Cecilia, maestro 
Fasnno. E' stato necessario. in-
fatti. reali/zare uno strumento 
(iotato di sonoritu timbriche tali 
da consentire interpretazioni sti-
listicamente valide della lettera-
tura organistica ma senza su|K'-
rare preeisi limiti di spazio. im 
posti da ragioni di estetica. La 
fattura delle canne e stata im 
postata ^ulla base della miglio 
re tradizione dei <r Serassi » e del 
« Callido ». mentre la < Consulle » 
e stata cieata secondo le misure 
stabihte in occasione del con-
gresso organistico di Trento, 

BRACCI0 DI FFRR0 * Bud S?npnrton 

Shelley Winters 
reciterd 
Bellow 

a Spoleto 
L'attrice americana Shelley 

Winters interverra a! Festival 
di Spoleto per interpretare due 
atti unici di Saul Bellow che, 
l>er la regia di Ulu (Jrossbard, 
andranno in scena il 14. 15. 10. 
17 luglio nel teatro Caio Melisso. 
Per questi stessi giorni era pre-
visto uno spettacolo che e stato 
anticipato al 7 luglio: Musica e 
lazzi (dalla commedia dell'arte). 
a cura di Cesare Brero. per la 
regia di Giancarlo Sbragia. 

La variazione nelle date del 
programma si e resa necessaria 
in quanto Shelley Wiutei s. la qua
le tencva molto ad offrire la i>ro-
pria collaboraziune a Giancarlo 
Menotti. ha fatto conoscere alia 
segreteria romana del Festival 
che. a causa di precedenti impe-
Uiii di lavoro, non pote\a e.-scre 
a Spoleto prima del 13 luglio. 

II maestio Menotti. attualmen-
te a Farigi, in procinto di par-
tire per Roma, durante una con
versazione telefonica con i suoi 
collaborator! romani. ha detto 
di ritenere « molto signilicativo » 
che una commedia di Italo Sve-
\ o . L'arrenfMra di Maria, venga 
presentata dai Teatro Stabile 
dcH'Aquila in prima mondiale. al 
Festival dei Due Mondi. 

Documentario 
cecoslovocco 
su scoperte 

mediche 
PRAGA. :. 

La -scoperta dell'oxitocina e 
della metiloxitocina. due medi
cine imiiortanti per i'o^tetricia. 
costituiscono il hoggelto di un 
documentario terminate in que
sti giorni dai regista cecoslovac-
co Jaroslav Sikl. I due medica-
menti sono stati scoperti recen
temente da un gruppo di scien-
ziati diretti da Frantisek Sorm. 
presidente dell'Accademia ceco-
slovacca delle scienze. 

Jaroslav Sikl. autore di cor-
tometraggi ha girato anche tilm 
per !a televisione ceco^Iovacca. 
L'anno scorso ha partecipato al
ia produzione d'una serie inti-
tolata II laboratorio di crimino-
logia, che sara continuata que
st'anno. E' anche autore e re
gista della maggior parte dei 
dieci film della -erie GII archivi 
criminal! che s.iranno rnos>i in 

• 1 Unit a 
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TV STUDIO UNO 
_Q- %». *# A# ,y. -v. ,y, .y. .v. .y. .y. .v. .v. y y , 
CONCORSO A PREMI ABBINATO ALLA TRASMISSIONE "STUDIO UNO" 

DEL 28 MAGGIO 1966 

noma e cofinoma . . . . 

Indlrizzo 

Ritagiiare a Incollare tu una cartollna postale e spedire alia RA> casella 
Dostale 400, Torino 

Nal corjo ai ciascuna trasmisslone dl "STUDIO UNO* vorra eaeguita una 
canzona con testo In Itallano nella quale due parole del testo orlglnario 
aaranno camblata sostltuendole con altre due parole: per partecipare al 
concorao "Studio Uno Quiz" I telespertatorl dovranno InHividt'are e indi-
care negll apposltl spoil dl questo tagllando le due paro!t> c»atte del te
sto orlglnario della canzone. 
I tagllandl, rltagllatl e Incollatl su cartollna postale, dovranno pervenire 
alia RAI • Casella Postale 400 - Torino, entro e non oltre le ore 18 da> 

?lovedl auccasslvo alia trasmisslone cul si nferlscono. 
ra tutti I tagllandl contenenti lesatta indicazione di entrambe le parole 

del testo orlglnario che sono state sostitulte verranno eslratli a sorte set-
tlmanalmente una automobile (Alia Romeo Giulia TI oppure Fiat 1500 op-
pur* Lancia Fulvla 2 C) e 10 preml consistent! ciascuno In un buono del 
valors dl L 150000 per I'acquisto di dbri e In un motorscooter (Larn-
bretta 50 oppure Vespa SO) 
Tra tutti I tagliandl contenenti I'esatta Indicazione dl una sola delle due 
parole del testo orlglnario che sono state sostituite verra estratta a sort* 
una scoria dl prodottl allmentati del valore commercialo di L 700000 
(polll, ,carne dl malala magro, uova, olio d'ollva, ecc, di produzione naao-
nate) tale da fornlre la dispensa del vlncitore per, un anno. 
L'invk) delle cartollna Implies la ptena conoscenza e lincondizionata accei-
tazlone dalle norme del regolamento pubbllcate sul n 1? del Radiocor-
rlera-TV Aut Win. 

Rinascita 
da oggi 28 maggio nelle edicole 

Venti anni di Repubblica 
A che punto siamo? 
colloquio della redazione di Rinascita 
con LONGO, AMENDOLA e PAJEnA 
0 I rapporti di forza tra padronato e movi-

. .. . cn^nto operaio, allora e oggi 
# Come peso la presenza militare e politica 

degli alleati 
% La « svolta » della crisi Parri: perche accel-

tammo la mediazione Oe Gasperi 
0 I limit! del Fronte popolare. Nenni e il 

« fusionismo » 
# Le critiche della Pauker, di Gilas e di Kar-

deiy al PCI nel 1947 
0 Un PCI piu maturo deve andare avanti piu 

rapidamente che nel passato 

LA CASSAZIONE E IL REFERENDUM 

Eccezionali documenti 

ossolutamente inediti 

Perclie I'ambigiio annuncio il**l presi
dente Pagano nella tornata della Corle 
suprema del 10 giugno 1916? 
Quali pericolope manovre monarrhiche 
erano in coreo? 
Clu scri.«se al Gnanla.sigilli Togliatli, e 
quale fu la ri*po«ta? 
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XIV FIERA 

ROMA 
&m/uona)ua 

OGGI ORE 11,30 

INAUGURAZ10NE 


