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IN CALABRIA DOPO IL VOTO 

Mancini ei 
suoi 

L'ultima scena del film « Come, quando e con chi» e stata fata I e al regista 

Un'ondata l'ha sbattuto sulla roccia 
e Pietrangeli e scomparso tra i flutti 

Le degenerazioni clientelari negli «albi di mbilta del socialismo ita-
liano» - « Critica sociale» accusa i socialdemocratici meridionali • Pro-
testa inascoltata di Lamezia Terme - Le uova di Mancini nei nido socialista 

Dal nostro inviato / COSENZA, luglio 
Qualche giorno prima del 19 maggio tl direiiore dell'Avanti!, Gaetano Arfe, 

scriveva su « Mondo Operaio »: « La dlsgregazione del vecchto blocco clientelare 
nnn e andata sen/a conseguenze anche per il nostro parttto. Parte delle forze 
liberate si sono orientate verso di noi e non tutti hanno i tWoIl per figurare fin 
da ora negli albi di nobilta del socialismo italiano: ma sarebbe assai grave giu-
dicare il fenomeno coi criteri di un angusto ed astratto moralismo ». Gaetano 
Arfe, cioe, cercava di affrontare il problema del rapporto fra il partito socia
lista unificato e le forze clientelari, in particolare del Meaigjigiorno, jihettendo le 
mani avanti rispetto alia 
accusa — anche troppo fa-
cilmente documentabile — 
che gli «unif icati » nel 
Sud dawero non corrispon-
dono alia somma del due 
vecchl partiti, nel senso che 
si glovano di un apporto 
notevole di nuove forze clien
telari derivanti dalla pratica 
del sottogoverno muttiata 
dall'esperienza democrlstiana, 
con qualche aggiornamento di 
carattere populistico 
' Forse e ingeneroso, dopo 11 

voto, tirar fuorl questa cita-
zlone, quando la somma del 
tre latl del triangolo (PSI. 
PSDI e forze clientelari) ha 
dimostrato di poter dare nel 
'fi8 — secondo le tnecceplbi-
li regole dl una matematlca 
politico — un risultato che e 
inferiors alia somma aritme-
tica del due a catetl» PSI e 
PSDI misuratl col voto del 
'63 E' tuttavia utile farlo. e 
non a caso la citaztone vie-
ne in mente proprio qui, a 
Cosenza, dove 1 murl sono 
ancora pleni dl grandl mani
fest! col volto pensoso dello 
on. Mancini, dove e diventa-
to un hobby — almeno per 
certi ambient! che all'ex mi-
nistro, Tuori e dentro 11 PSU, 
s'oppongono — far collezlone 
dl patacche con la soritta 
« lo voto Mancini». dl volan-
tlnl dltlramblci sulla attivita 
mlnlsterlale del Nostro. --
- II fatto e che la larga eco 

ancora presente di una cara-
pagna elettorale dl tipo laud-
no, aggiunta alle attuall lace-
razloni nel PSU in Calabria. 
ripropone il tema mistl-
flcato da Arfe con quel suo 
rifiuto dl prender posizioni 
a angustamente moraltstlche ». 
Non si tratts InfatU di avere 
indulgenza per qualche com-
pagno di cordata che s'e ac-
codato all'ultimo momento per 
cogllere anche lui qualche 
edelweiss in clma alia plra-
mide governatlva. ne si trat-
ta di aver pazienza In attesa 
che gll ultlmi arrivati faccla-
no le loro prove per entrare 
negli *albi di nobim del so
cialismo italiano*. II proble
ma e piu grosso e riguarda 
a torze» e personaggl che In 
quegli albl stanno da tempo, 

II paragone col triangolo 
non corrisponde in effettl in 
alcun modo alia realta For
se. restando alia geometrla, 
si potrebbe paragonare tl fe
nomeno clientelare alia risul-
tante delle due torze. PSI e 
PSDI. unlfieate. un fenomeno 
che le comprende e le indi-
nzza verso una prospettlva al
meno quantitativamente anuo-
va » E . anche in questo ca-
so.la Calabria a mostrare in 
tutta ta sua virulenza il fe
nomeno glacche — di contro 
a un calo nazionale della « ri-
sultantem PSD — si ha qui 
una avanzata derivante dalla 
parziale vittoria del cllenteli-
smo ministeriale. dairenormi-
ta del mezzi profusl — a dal
la spregiudicatezza nel profon-
derli — dalla costituzione dl 
un fronte imprenditoriale e 
degli enti di stato sceso in 
battaglia al posto degli appa 
rati zoppicanti e delle platta-
forme lncerte del partito del-
la « btcicletta ». 

Insomma qui si pu6 consi-
derare chlaramente nei fattl 
quanto nel suo ultimo nume-
ro nota malinconlcamente lo 
editoriale della rivista soclal-
democratica « Critica soctale*: 
mOrmai lo spregevole siste-
ma democrtstiano della cac-
da at voti di preterema a 
suon dt mtliom e penetrato 
profondamente nelle nostre ti
lt. Abbiamo vtsto e senttto 
cose che vorremmo ceiare per 
cartta di parttto. ma che to
rn state xnsle e sotferte an
che da tanti elettort soctalt-
stt. Una prima sommarta ana 
list della composutone del 
gruppt parlamentan tndtca che 
la sconfitta del partito ha co
me risvolto una soluzione a 
rovescto. ossta la criteria (for-
tunatamente non totale) del 
clienteltsmo e del sottogover
no e Vascesa al polere dt una 
nuova classe dt notabili gra-
zxe al maneagto elettorale di 
decine e decine di miltoni di 
cm t pri non saprebbero mat 
gtustiftcare la provenienza e 
t qualt mirano solo ad tnse-
diarst negli *lallt parlamenta 
ri. governattvt e sottogoverna-
tivi, • restarct*. 

E tralasciamo Der un mo
mento di analizzare I modi 
della campagna elettorale del-
Ton. Mancini (ne faremo og-
getto dl un parttcolare arti-
colo cercando anche di dare 
un'occhiata ai costi che essa 
ha compoitato); fermiamocl 
invece a considerare se U ri
sultato del voto corrisponda 
tdVmascesa al potere di una 
nuova classe di notabilt * 

A parte I'ex sottosegretarlo 
Pnncipe demartimano. che da 
tempo cerca di contestant — 
a quanto si dice — il pote
re personale di Mancini in 
Calabria (ed ha certamente 
un propno notevole segulto) 
la deputazione socialtsta cala 
brese e composta di una pat 
tuglia di fedelissimi del man 
cinlsmo, gli on Napoli e Cin 
gan di Reggio Calabria e Fra 
sea di Cosenza; al Senato poi 
— attraverso un complesso 
gloco di accord! e d: asten 

' — • itatt favonu la 

elezlone del cugino dl Man
cini, Gaetano, e di un altro 
fedelisslmo: GIno Bloise. 

Come si e giuntl a questo 
risultato? Un documento illu-
minante e, a questo proposi
ti , la lettera tnviata prima 
delle elezionl dai sociallstl dl 
Lamezia Terme a Pietr'o Nen-
ni. ai cosegretari nazlonali De 
Martino e Tanassi, alle fede-
razionl e alle sezloni calabre-
si. ai candidate 

«..j:' tempo ormai di far 
caplre al compagno Mancini 
e al suoi sudditi — dice fra 
l'altro la lettera — che la 
nostra provincla pub e deve 
esprimere un proprio parla-
mentare socialista che noi e 
soltanto noi dobblamo sceglie-
re. II partito socialista, in Ca
labria, non e patrimonlo per' 
sonale di alcuno in partico
lare, ma di tutti i compagni 
socialisti... Nella nostra pro-
vincta Vapparato del partito, 
tutti i mezzi del partito, so
no invece tmpegnatl in una 
campagna elettorale capillars, 
con una terna e quaterna di 
numeri quasi si trattasse di 
un gloco al lotto... A questo 
disegno tgnomMoso. che of-
tende la cosclenza di tutti i 
socialisti, si sono vrestati i 
servt sciocchi dello stesso 
compagno Mancini che dirt-
gono ta Federazlone. Ed ec-
co che hanno fatto stampare 
e distribulscono, fino ad ogni 
sperduto comune della Fede
razlone mlgliala e mlgltaia di 
schede (sembra sla stata fat' 
ta una prima tiratura di 70 
mila copie) dove si invttano 
tutti t compagni a votare Man
cini. Napoli. Cingari. Riolo...». 

Dopo aver illustrate le com
plicate manovre n base dl ter-
ne e quaterne che dovevano 
portare al risultato che effet-
tlvamente hanno rafgiunfo 
(I'unico errore e in quella ci-
fra dl 70.000 schede che ri
guarda solo alcun) comuni del 
catanzarese e il primo perio-
do elettorale: nel complesso 
e per tutta la durata della 
campagna si calcola ne slano 
state stampate quasi tre mi-
Honi) la lettera mfine con
clude: a ...si e arrivati al pun-
to, calpestando la lunga tra-
dizlone socialista e contrawe-
nendo alle norme statutarie 
che vletano la propaganda per
sonale, dt far stampare mani
fest e volantini in cul si in-
vltano i compagni a votare 

so^Mancini. Noi diciamo ba
sin con questi metodl che of-
fendono ed umiliano la no
stra cosclenza di democraticl 
e dl socialisti...». 

Quello che 81 deve subito 
rllevare e chs 1 socialisti dl 
Lamezia Terme — e gli altri, 
non pochi, che la pensano 
come loro — sono stati net-
tamente sconfitti nel corso 
della campagna elettorale e 
sconfitti non da un'altra fra-
zlone. maggioritarla, del PSU 
ma da un nuovo e diverso 
apparato che al PSU si e so-
vrapposto e sostituito. Questo 
ha create ora una situazione 
di profonda crisi glacche il 
vecchio ceppo socialista — che 
gia accolse con difficolta Tin-
nesto socialdemocratico — ten-
ta ora una disperata «ope-
raztone dl rigettoa contro il 
mancinismo e Mancini per 
sua parte si pone il compi-
to — nazionale ma innanzitut-
to regionale — di conqulstare 
tutto , I'apparato di partito 

' E' questa situazione che 
crea nuova amarezza e che fa 
dire a un vecchio socialista 
calabrese che abbiamo incon-
trato: « Tl asvicnro una cosa, 
le elezionl hanno messo in 
crisi 11 nostro partito ma la 
situazione peggiore e proprio 
qui dove pure le cifre dico-
no che aooiamo atmto un ri
sultato positivo. Tl fatto e che 
nel nido socialista sono state 
messe uova che socialiste non 
sono, ed ora si aprono e noi 
ci accorgiamo che razza dl 
anlmalt feroci crescevano den
tro: noi e loro non posslamo 
stare nello stesso nido». 

Con il particolare. comun-
que, che queste « uova a non 
sono solo il frutto della *di-
sgregazione del vecchio bloc
co clientelare». come voleva 
il direttore de\VAvantif. Arfe, 
ma il frutto della degenera-
zione del vecchio ceppo so
cialista. 
• Quello che in Calabria pub 

richiamarsi alia memoria di 
Pietro Mancini padre deiror-
mal ex ministro del Lavori 
Pubblicl, la cui morte nel pe-
riodo elettorale ha provocate. 
piu che un ripensamento sul-
1'antico, una occasione per 
esaltare 11 • mito ministeriale 
del nuovo salvatore della Ca
labria. 

Aldo De Jaco 

Era in acqua con tre attori e s'e trovato in difficolta - Gli hanno lanciato 
una corda ma, quando sembrava stesse per mettersi in salvo, Pietrangeli 

e stato travolto dal mare agitato - II corpo recuperato a sera 

GAETA. 12. 
II regista Antonio Pietran

geli e annegato questo pome-
riggio mentre girava l'ultima 
scena del suo nuovo film. II 
tragico fatto e avvenuto a 
Torre Scissura, a quattro chi-
lometri da Gaeta. II regista 
era sceso in mare, verso le 
17.30. dinanzi alio sperone di 
roccia che delimita una delle 
punte del golfo, insieme con 
tre giovani «conlrofigure >. 
per insegnare loro i particola-
ri della sequenza. II mare era 
agitato. Per un po' i quattro 
sono rimasti nell'acqua. tenen-
dosi in piedi sugli scogli. a non 
piu di trenta metri da terra. 
I momenti difficili. che si so
no conclusi cosi tragicamente. 
sono cominciati quando il 
gruppetto ha deciso di tornare 
indietro. Le onde gettavano 
Pietrangeli e i suoi compa
gni contro gli scogli. il risuc-
chio li riportava indietro. 
Pietrangeli ha chiesto aiuto, 
La troupe a terra — circa 
trenta persone — seguiva 
ammutolita e impotente quan
to si svolgeva dinanzi ai suoi 
occhi. Qualcuno ha cercato 
una barca. ma non ce n'era 
nessuna a disposizione. Allora 
e stata gettata in mare una 
corda. Pietrangeli e i soui 
compagni ci si sono afferrati, 
ma. mentre i tre giovani si 
sono tenuti saidamente, un'on 
data piu forte ha spinto lo 
sventurato regista contro uno 
scoglio. Pietrangeli ha bat-
tuto la testa, forse e svenuto. 
ha lasciato la cima ed e scorn-
pa rso tra i flutti. II mare lo 
ha spinto subito lontano. 

Solo alle 19,20 una imbarca-
zione della Capitaneria di Por
to e una dei Vigili del fuoco 
hanno ripescato il corpo del 
regista. 

Spartaco Pizzi. Angelo Di 
Mei e Michele Cristiani, i tre 
giovani che si trovavano in 
acqua insieme con Pietrange
li, sono stati ripoyerati - al-
1'ospedale di' Formia, donde 
sono stati dimessi a tarda se
ra. Per ordine della Documen
to, la casa di produzione del 
film, tutta ia troupe e stata 
fatta ritomare a Roma in not-
tata. Sul posto sono rimasti 
solo il direttore di produzione. 
Renato Iaboni. e la moglie 
del regista, Margherita Ferro-
ni, giunta a Gaeta verso le 
ore 23. 

II corpo di Antonio Pietran
geli, che presenta una larga 

• Un recent* primo piano del regista Antonio Pietrangeli con il premio « Ciak d'Oro >. 

Un regista 
galantuomo 

In, lo conoscevo bene. Pur-
troppo. debbo \mz\are cosi tl 
necrologio di un amico, di un 
reaista senstbile e colto, di un 
tiomo che tutti consideravano 
un « signore » del cinema ita
liano. La nottzia incredibtle 
rue la da il redattore capo del 
giornale, me la conferma il 
giornale telev'mvo con le ulti-
me notizie. La voce dell'annun-
ciatore e fredda, distaccata: 
Pietrangeli e morto annegato 

pre.sso Gaeta durante la lavora-
zione del suo ultimo Jilm. Era 
un vero professiomsta. un pro-
fessionista serio: e caduto da 
professionista, onorando tl suo 
mestiere. 

Mentre scrivo dd uno sguar-
do alia mia libreria: e'e un h-
bro che mi e appena arrivato 
da Mosca, che non ho ancora 
sistemato accanto agli altri li-
bri di cinema, I'ho tenuto in 
vista perche mi ricordi che de-
vo scrivere ad Antonio Pietran
geli. E' la sceneggiatura in 
russo della sua ultima opera 
terminata: lo la conoscevo be
ne. Appunto. Pietrangeli. Mac-
cari. Scola, e il viso di Stefa-
nia Sandrelli in copertina. E' 
un piccolo volume che gli sa
rebbe piaciuto. 

Volevo bene ad Antonio Pie
trangeli. si pud dire da sempre. 
Da quando. durante gli anm 
del fascismo e della gtterra. 
egli conduceva la battaglia per 
un € cinema di verita > sulle 
colonne della rivista Bianco e 
nero. della rivista Si gira, e 
poi nella sceneggiatura di un 
film capitate. Ossessione. ac
canto a Visconti. ad Alicata, 
a De Santis, a Puccini. 

Fu il primo. a scrivere del 
neorealismo e a definirlo. in 

quella sua manlera garbata. ma 
con quel suo entusiasmo cosi 
umano. Fu uno sceneggiatore-
pnncipe. uno dei primi a por
tare in questa attivita una cul-
tura autentica. aggiornata. un 
amore di letterato e di critico; 

ferita alia testa,' e stato com 
posto. dopo le formalita di ri-
to da parte delle autorita le 
gali. nella camera mortuaria 
del cimitero di Gaeta. 

Come, quando e con chi — 
questo il titolo del film — che 
ha per interpreti Horst Bu 
chholz. Philippe Leroy e Da
nielle Gaubert — era giunto 
oggi alia sua ultima giornata 
di lavorazione. Le scene da gi 
rare erano tre: quella in ma 
re costituiva il < finale ». Pie

trangeli, che sino a pochi 
giomi fa aveva effettuato le 
nprese del film a Torino e 
poi sulla Costa Smeralda, ave
va scelto per la scena conclu 
siva questo bcUissimo sperone 
di mare nei pressi di Gaeta: 
una scelta che gli e. purtrop-
po. costata la vita. 

Pietrangeli lascia. con la 
moglie. anche due figli. Fra 
qualche giorno tutta la fa 
mtglia sarebbe dovuta partire 
insieme per una vacanza. 

LA PREMIAZIONE AVRA' LUOGO STASERA 

A CAL VINO, PROCACCl E VIG0L0 

la 39°edizione del «Viareggio» 
» 

Hanno vinto rispettivamente con « Ti con zero » (narrativa), « Storia degli Italian!» (saggistica) e « La luce ricorda »(poe-
sia) - Per l'« opera prima >» sono stati premiati Giulio Cattaneo (narrativa) e Pautasso (saggistica) - Confermata I'assegna-
zione del Premio internazionale ad Aim* Ctsaire - Un riconoscimento speciale alio psichiatra Basaglia e alia sua «tquipe » 

Nostro serozio 
VUREWilO. 12 

La giuna del Premio Viareg-
gK> ha concluso Ia notte scorsa 
I suoi lavon con la designa-
none defimttva dei vinci:on 
Rtsuitano premiati per la nar
rativa Italo Calvino con Tt con 
zero (Einaudi). per la poesia 
Giorgio Vigolo con La luce n-
corda (Mondadon). per la sag
gistica Giuliano Procaca con 
Slona degli italumi (Laterra): 
i premi sono di tre miliom cia-
scuno. 

Per l'« opera prima * sono sta 
U premiati per la narrativa Giu 
Ub Cattaneo con L'nomo della 
novild (Garzanti) e per la â? 
gistica Sergio Pautasso con i) 
saggio su Elio Vittonm (I-ater 
ra): avranno un milione cia*cu 
no Anche quest'anno la giuna 
non ha ntenuto di assegnare il 
prem!0 c opera prima > per la 
poesia. Un premio speciale e 
an.1ato alio psichiatra Franco 
Basaglia e alia sua equip* per 
U bbro L'istitunone negata (Ei 
naudi). 

Ultim'ora: il Premio 
a Libero Bigiaretti 

VIAREGGIO, 13 (nwHina) 
La gloria dal Viarcgfio, e*po 

II riftwto di Cahrino ha rfprcso 
In Mama la tituaiione dal Pra-
mte ptr la narrativa. Canstata-
to cha II libra dl Libara Blala-
ratti nal ballottanie av«va ot-
tanuto una vataitone di poco 
Inftriara a qualla di Calvino ha 
daciae alr'iinanimita dl » t a -
gnara a Libaro Biglarattl il 
« Vlaraggio 19M • par la narra
tiva. 

Incerta flno alia fine, la giu
na e stata per ia scelta fra Vi-
goio e Zanzouo: poi hanno pre-
valso le coniiderazioni di quei 
giurati che hanno voiuto pre 
miare Vigolo non solo per la 
sua opera poeuca. ma anche 
per la sua attivita di critico e 
musicologo. Non eguaJe auen-
none i giudici banno mostrato 
per Giorgio Candetoro. che. a 
not sembra. avrebbe mentato un 
ncocoscimemo. sia pure nella 
forma del « premio speciale >, 
per I'lmpegno rigoroso con cui 
da tanti anm egli lavora alia 
Storia deU'ltaba moderna (Fel-
tnnelli). 

Perplessita ha suscitato la 
premiazione di Cattaneo. prefe-
nto a Mario Spmella (che si 
presentava con un bbro. Sorel-
la H. libera nos. indubbiamente 
piu mentevole). e anche quella 
di Pautasso. prefento a Ser 
gio Moravia, ti cui bbro sulla 
cultura illummistica mentava 
forse maggiore considerazione 

Il hbro di Calvino approfon-
disce la ncerca awiata con il 
precedente le Cnsmicomwhe. che 
<egnava una nuova v̂olta nella 
sua narrativa. 

Degli undid raccontt di Tt 
con zero, i) piu « embiematico » 
e I'ultimo. 71 conle dt Monte 
crisio In esso Calvino ci da il 
wn«) della sua attuale ncerca 
Edmoido Dant̂ s. il prota«oniMa 
monologante. e Tahate Faria so
no tesi neirimpegno di evartere 
dalla fortezza pngione. L'abate 
Farla lavora *u\\'esDerimento: 
c Ad ogni impresa fallita nco 
mtncia a correggere i disegm 
e le formule di cui ha tsionato 
le pareti della sua cella: toma 
a mettere a punto il suo arse
nal* dt strumenti di fortuna: e 
nprende a raspare ». 

Edmondo Dante* lavora inveca 

sulla ipoteji e si costruisce una 
immagine della fortezza che gli 
consente di muoversi dentro a 
tutto suo agio coi pensiero. 
L'abate Fana non approdera 
mai alia evasione perche I'lm-
magine che egli dentro si fa 
delta fortezza non corrisponde 
alle vere dimension] esterne di 
essa: la soluzione non c sta nel 
progettare ed eseguire Pevasio 
ne perfetta». (Cosi. mentre si 
presume di lavorare sul coo-
creto. si compie invece I'ope-
razione astratta). La soluzione 
e invece quella di Dames, che 
lavora di ipotesi e perviene alia 
conclu-ione • che I'unico modo di 
sfuggire alia condtztone di pr> 
gion>ero e capire come e fatta 
la pngione*: 

La luce ricorda di Vigolo com
prende tre sezrooi. due note ma 
riscntte. quella della Linea del
la vita (1923-1948) e quella di 
Canto del destino (19351937). e 
una delle poesie deU'ultimo de-
cennio. Nor* poesie. D titolo al 
iibro lo da una linca della se-
conda sezione. La sua poesia 
si svolge tutta sulla linea tra 
dizionale ed e tipica della gran 
de stagione poetica che si con
clude. come <enstbilita mtorno 
agli « anm '30 » 

Cosi. anche quest'anno la giu 
na del < Viareggto > ha perdu 
to I'occastone di tndicare le 
t nuove frontiere » della nostra 
poesia contemporanea e ha pre
fento dare un nconoscimento ad 
un porta di altra stagione. piut-
tosto che misurarsi ooi ouovi 
problenru di Unguaggio e di sen 
sibilita che U discorso su Zan-
zotto avrebbe necessariamente 
implicato 

0 ubro di Procaca. si presen
ta nelle anparenti actti di un 
sommano della nostra stona dal 
1000 trt of(i: ID raaliA, • OD 

lucido ripensamento. una orga 
nica sistemazione di tutte le 
compooenti delia nostra civilta 
nazionale I faui politia sono 
da lui sempre ncordau dentro 
d processo reale della stona 
noo come operazione lemuirgica 
di personaggl d eccezwne, ma 
come produzione dellattivita 
consapevoie o no. di tutta la 
collettiv-ita nazionale 

Cos!, nella desenzrone di on 
momento particolare. diventano 
decisivn per Procacci non so!o 
gli aspetti e i fatti piu appan-
scenti. ma anche. e piu quelli 
che sembrano marginali e meno 
incisivi. e che di fatto sono i 
dati sui quali si misura la ef 
fettiva efficacia delle operazio 
m umane. da quelle economiche 
a quelle culturah Bast> pen<a 
re a come egli delinei certi 
momenti < nodali > della nostra 
civilta. quali I'umanesimo per 
esempio o rilluminismo o il 
Risorgimento O. se si vuole un 
esempio ancora p*u probante si 
pensi a come I'Autore desenve 
nelPuItimo ca piolo. I'attuale no 
<tra societa 

Acutamente II Procaca nota: 
c L'ltalia e uno dei Paesi in 
cui e stata abolita la pena di 
morte. hi cui si commettono 
ogni anno numerosi «delitti di 
cnore*. in cui e'e ancora qua! 
che milione di analfabeti. m cui 
centinaia di migliaia di coppie 
che hanno ce^ato di eonvivere 
non ' nescono a ottenere il di 
vorzio perche questo non esiste 
e dove t bambini sono idotatrati 
e la vecchiaia deprecata. dove 
Tavanguardismo aiteiiettuaie con
vive con il clericalismo. I'aue-
nazione con la superstmone». 
In questa situazione. Tunica pro-
spettiva dl nnnovamento e of 
ferta non gia — conclude il 
Procacci — dalla ciasaa dirt-

gente attuale. ma dail'acuta ana 
usi di rogliatti {MemoTiale di 
\alla) e dalia prassi poiitica 
Jet partito cumjntsta. II ubro 
.ermina con un convulso ncordo 
Jeila morte di Togliatli: < Qjan 
do la sua saina tenne nportata 
in Italia, seguirono la sua bara 
un milione di persone. da vivo 
egli era stato paragonato a Ca 
vour. per la sua capacita poii
tica e per sua fermezza ma 
Cavour era morto al culmine 
della sua glona. mentre a lui 
tocca\a monre in un'Italia gau-
dwite e volgare *. 

La cenmonia mondana della 
premiazione avra Iuogo domani 
êra Per la stes^a « r̂aia e an 

che previ3ta la premiazione del 
poe'a martmicano di lingua fran-
cese. Aim* Cesaire vincitore 
del Pre-nio internazionale. 

0 prof Carlo Sannan. mem 
bro della giuna ha nlasciato 
una dichiarazjooe n cui. dopo 
aver ncordato che <Ti con 
zero» era <tato m*ento nel'e 
« ro« » selettive che hanno pre-
ce>iuto ras-*egnazione del pre
mio in quanto Calvino (che sna 
aveva vinto e accettato il Pre. 
mio c Asti >) oon aveva fatto 
sapere (come in altra occasio
ne Palazzescni) di noo voter 
partecipare. e che perallro tl 
suo Iibro era stato invuto dal-
I'editore. espnme «I'opmiooe 
perwnale che tutti qjesti rulu-
ti che si stanno npetendo in 
occa-vione d« premi letteran 
nentrmo oeUa peggiore tradi-
nuoe del costume letterano ita
liano. di letterati che sono alia 
ncerca ad ogni costo della oo> 
toneti e che ambiscono di ma
ture sempre sulla cresta del. 
I'ooda ». 

Armando La Torre 

Giacomo Leopardi 
Canti 

Paralipomeni, Poesie vane, Traduzioni poetiche e Versi puerili 

A cura di Carlo Muscetta e Giuseppe Savoca, 
pp. xxxi-1570 

con 10 tavoie fuori tcsto, rilegato in astuccio, L. 12 000. 

Imminente in libreria il volume 
che raccoglie tutto il corpus poetico leopardiano, 

corredato per la prima volta delle «concordanze». 

Si a w i a cosf a compimento 
una iniziativa editoriale assolutamente unica 

la grande raccolta del 

Parnaso italiano 
che presenta in una scelta organica 

il meglio della nostra poesia, 
dalle origini al Novecento. 

Sono in preparazione gli ultimi due volumi, 
dedicati alia poesia dell'Otto e Novecento. 

15 tomi rilegati in tela con a»tuccio ' 16 888 pagine 
50oautori 50 opcrc complete 197 tavoie a colori fuori testo 

Prczzo dcH'opcra completa Lire 158 000 
Prczzo di prenotazionc Lire 1,50 000 

Particolari condirioni di pagatnento in libreria 
e presso lc Agenzie Rateali 

Einaudi 

Pietrangeli era laureato in me-
dicma. ma turn aveva mai pra-
ticato la medicma perche la sua 
passione era il cinema. Aveva 
soltanto 49 anni e ne aveva de
dicati al cinema quasi trenta. 

Era un repislasceneggiatore. 
II suo primo film d'autore fu 
II sole negli occhi nel 1953. 11 
neorealismo aveva gia esauri-

to la sua parabola trionfale. ma 
breve. Egli lo aveva prepara-
to. snstenuto. difesp; ma quan
do esordi come cineasta in pro
prio era tardi. II suo film non 
ebbe succesw. persino il titolo 
originate. Celestina. non venne 
accettato dalla distribuzione. 
Soltanto i giarnalivti italiani si 
accorsero che la sua storia di 
una ragazza ciociara che veni-
va a servizio a Roma era una 
storia sent it a. deltcata, priva 
di retorica e nello stesso tempo 
piena di rispetto civile. 

Pietrangeli efilie 1/ suo primo 
Nastro d'argento. Qualche an
no fa. i critici milanesi aveva-
no promesto a Pietrangeli di 
rip*endere ta sua « opera pri
ma » nel loro Cinema d'essai: 
non fu possibile farlo. mentre 
egli era in vita. E' un dolore 
e un rimpianto per tutti noi. 

Proprio verchp em un gen-
tiluomo, la carriera di Anto
nio Pietrangeli non c ^tata fa 
cile tie fortunata Tanti proqet-
tt accantonati. tanti film *sal-
tati » dopo H primo iVas/ro d'ar
gento. quasi tre anni d'inatti-
vita dopo I'ultimo lo \a cono-
5ce\ o bene. II regista si adattb 
al compromesso. da Lo scapolo 
al Magnifico cninuto. Questo 
regista di dnnne fu costretto 
a protagonisti maschili, che nnn 
gli interessavano. 

Infatti i suoi film migliori 
riguardano sempre le donne: 
Adua e le compagne, su quat
tro ex prostitute che. dopo la 
chiusura delle « case >. decidn-
no di iniziare una nuova vita; 
La visita. su una poveraccia 
dal cuore grande (Sandra Mi-
lo), che nei luoghi stessi di 
Ossessione si trova a ricevere 
in casa sua un impiegatuccio 
romano che delude il suo desi-
derio di amore; e lo la cono
scevo bone, ritratto di un'ado-
lescente che brucia la propria 
esistenza nella squallida ricer-
ca di una sistemazione non so
lo senttmentale. 

Ma anche nei film meno per-
sonali. da Nata di mar/n a La 
parmigiana. if rcgitta era at-
tratto da figure femmtntlt. dal
la condizinne della dnnna m 
una societa inclemente. assur-
da. comunque ingiusta. E ades-
so. ancora una volta, stava oc-
cupandosi della convivenza a 
due. del matrimonio, della ne-
cessitd di vincere i tabu per 
poter condurre una vita felice. 

Pietrangeli non sara stato 
un «grande regista >, ma e 
stato un regista probo. Chi co-
nosce il cinema italiano e la 
sua organizzazinne sa che que
sto e gia molto. moltissimo. 

II film che stava girando al 
momento della sua tragica fine, 
Come, quando e perche. dove 
va essere un film a colori (e 
non € colorato >. come disse in 
una intervtsta recente). E sa
rebbe stato il suo secondo film 
a colori dopo Fantasmi a Ro
ma. 

Fantasmi a Roma era una 
farola del Seicento romano, 
calda e sensuale. Pietrangeli 
era uno sludwso del Cervantes, 
avera acquistato 1 vohimi del-
TEnc eloped ia dt Diderot e 
D'Alambert. che mostrava con 
orgogho agli amici. Era, m 

fondo. troppo istruito per Vigno-
ranza e la cafoneria dei pro-
duttori italiani. Arera studio-
to e viaggiato. e nello stesso 
tempo rtmanera attaccato al 
suo dialetto romanesco come a 
una fonte mesaurtbile dt vert-
ta. Se un giorno qualcuno a-
vesse deciso di portare in ci
nema la vita del Belli, lui ao-
rebbe stato tl regista ideal*. 

Restera nella itorta del ci
nema italiano come un mae
stro della commedta di costu
me, come un interprete sonde 
e garbalo della piicologia fern-
minile. 1 %uoi ritratti dt donna. 
le sue direzioni di altrici re-
steranno esemplari. 

Antonio Pietrangeli non ha 
potuto dare al nostro cinema 
tutto quello che poteva e vo
leva dare. Ma cid che ha dato 
reca la sua impronta partico
lare, ed e un'tmpronlc alia 
quale ritorneremo spesto con 
nostalgia, alia quale saremo 
sempre grati. 

Ugo Casiraghl 
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