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Valentino Orsini «gira» a Faenza 

// film su Corhari 
per «rmvere» 
la Resistenza 

Gli autori vogliono vederla non tanto come un 
fenomeno politico-militare umvoco, ma come 
una grande vicenda contraddittoria che ebbe 
In se tematiche ideah e sociali ancora oggi 

attualissime e perfino non risolte 

I L « FIDELIO » A M o n z a i l 

13 / epeffacoli 

BERNSTEIN 

Dal noitro inviato 
FAENZA 14 

Stamo a Faenza, per tradi
tions isola bianca nella Ro 
magna rossa Glorie locali u) 
ftciali sono notonamente le 
ceramtohe e Bendandt it si 
smologo a piu familtarmenle 
«I uomo dei terremoti» le 
glorie invece piu tntimamen-
te senttte ptu gelosamente 
private dei jaentini sono al 
tre Corbari per esempio II 
partigiano Silvio Corbari co-
stltui&ce qui piu che una glo 
rta un mito, una leggenda 

E a questo mito a questa 
leggenda che sisptra appunto 
U film tntltolato semplicemen-
te Corbari che Valentino Or 
»tnl — sulla traccia di un sog 
getta elaborate da lui slesso 
e da Renato Nicolai (che gia 
fu tra gli autori dei 1 frafelli 
Cervt col compianto Gianni 
Puccini) — ha cominaato a 
gtrara in esterni nel Faenti 
no con mezzi non certo trop-
po cosptcui ma per contro 
con I uguale slancto civile e la 
uguale passions politico con 
t qualt portt a compimento 
la sua recente fatica I dan 
nati ctella terra 

11 nostro incontro con Orst 
Bt e statu per qualche verso 
persino emozionante Erava 
mo gtunti a Faenza in mat 
ttnata e subito ci ha colto un 
senw dt allarmato disagio nel 
vedere attorno al mumcipto 
tut to un via vai di < brtgatisti 
nert» di miiiti delta «X 
Mas a arrnati flno at dmti che 
ci evocavano i giorni ango 
sctost delta Repubblica dl Sa 
Id ma e bastato un attnno 
per naverci poichG le facce dt 
quel ragazzt provvisoriamen 
te impegnatl nella realtzzazio 
ne del film Corbari tradtva 
no inequivocabilmente con 
un aria dt sostanziale bo 
nomia la finzione del loro 
tristo ruolo 

Abblamo asststlto cosi al 
la realizsaztone di una delle 
inqmdrature ptu tese del film 
quella in particolare in cut il 
comandanle delle forze fascu 
ale delta zona dazione delle 
esaltanti gesta del Battaqltone 
Corbari decide dopo una en 
nesima beffa gtocataglt ardi 
mentosamente dallo *te*so 
Corbari di scatenare una ter 
ribile sptetata caccla all uo 
mo per catturare costt quel 
che costi la personiftcazione 
stesso, delta sfida popolare oi 
oriminali fascisti e a ttitti I 
loro sostenltori di sempre 
agran e tndustriall per primi 

Per gli autori del film « Cor 
bari riassume in se le tmpa-
eienze I istinto poiemico e ra 
dlcale le anste realizzatrtct 
che sono oggi elementi carat 
terizzantl la protesta giovant 
le 11 film d altro canto vuol 
vedere la Resistenza non piu 
come un fenomeno politico mi 
lilare miticar^ente umvoco e 
perci6 retorico ma come un 
comptesso atale e quindt an 
che contraddittorio che ebbe 
in se talune tematiche socia 
li e tdeali dt fondo ancora 
oggi attualissime e persino 
non risolte » 

Tutto do in effetti e an 
che quello che salta fuori dal 
le parole dt Valentino Orsmt 
it quale rtfacendo un po la 
stona di come e nato questo 
film, dice « Corbari era una 
ueccmssima idea di Nicolai 
Ci abbiamo pensato su per 
qualche tempo finche dopo la 
realizgazione dei Dannati del 
la terra insieme al produtto 
re Giuliani delta AGER to 
stesso e Nicolai abblamo po 
sto mono fmalmente al nuo-
vo progetto Nuovo in tutti t 
sensi voglio dire poiche ini-
zialmente si pensava ad un 
film classico sulla Resistenza 
ma poi ci rendemmo conto 
che era certo piu utile non tan 
to celebrare la Resistenza 
quanta rivisitarla rtvederla 
anohe net suot momentt ed 
tpisodt piu signtftcatwt col dt 
tincanto e la meditaztone con 
i qualt e giusto e realistico 
valutare da uomtni del no-
ttro tempo rnodemt doe qua
lt stoma o qualt vogltamo es 
Mere questa stagione erotca 
piena di possione e dt genera 
sita che e 3tata ed e tutto 
ra tanta parte delta nostra vi 
ta Intendo dire in breve che 
posslamo rtvtvere oggi la Re 
itstensa come una metafora 
per descrivere una situazione 
ptii generate e al tempo stes 
IO bruciante ad etempto la 
realtd del Terzo Mondo di 
tutto il mondo in lotta con 
tro il capttaliimo e I imperia 
Itsmo » 

St ma in che modo dar 
corpo a queste idee'' Voqlm 
mo dire in pratlca ccme rac 
contarle9 E soprattuttn crime 
raccontarle per ii pubblica che 
c< sembra tl natnrale de tma 
tarto dt questo dtecorto cine 
matOQrafico nuovo sulla Reil 
atenza? 

«In prtmo luoqo — npren 
de Oritnt — attrat prso il mon 
do del potere P superflun 
quasi ch in rtenrdi qui come 
il fasctimo in t ilte le sue 
eitrinsecasmni p into e ttrto 
Imposto ed e nun ndnla alia 
puerra e aUp efUrntezze drfla 
Repubblira dt laid come stru 
mento dt potere detla clattp 
padronale dnpll aarari delta 
Basia aoli Induitriali del 
Nord sempre e cmnunque co 
me la mano armata del capl 
taliimo coniro le clast po 
polari operai e cmtadint in 
particolare Ora I amblzlone 

piu grossa di quebto film vuo 
le essere proprio quella di 
porre a faccta a faccta il mon 
do del capitate e il mondo del 
lavoro nel momenta Horica 
mente ptu signtficativo dt que 
sto confronto di forza la Re 
sistenza con tutte le sue im 
pltcaziont e tutti i suoi ulte 
riori sviluppi fino a gtunge 
re alio stesso confronto di 
forza in atto net mondo di 
oggi tra capitalismo e imperia 
lismo da una parte e sociali 
smo e internazionalismo pro 
letario dall altra In questo 
senso il tmguagglo cinemato 
grafico e I moduli nanativi 
di Corbari tenderanno non a 
proporre anche vistvamente 
jascisti e partlgiani in 
una contrappostzione sem 
plicemente manichea — tan. 
ta che i brtgatisti nert so 
mtglieranno molto psicosoma-
ttcamente al para mercenari 
e at marines americani mtn 
tre i partlgiani saranno iden 
tificabili quasi con i patriot i 
vietnamiti e i guernglieri la 
ttnoamericani e africant — 
ma proprio a mettere tn evi 
denza le complicity le collu 
siom le dectstom attraverso 
le qua t i detentort realt 
del potere (agrari industria 
li burocrazia stampa padro 
nale) attuarono con I tmpicgo 
dei criminall fascisti la piu 
feroce represstone della lotta 
contro il capitalismo e per 
11 sociah>>mo In questo con 
testo la figura e lazione dx 
Silvio Corbari — il cui mito 
se e pur grande trova comun 
que ancora oggi dtscordantt 
giudizt — sono da vedere co 
me quella componente tncon 
scia e intuitu a della Reststen 
za che vedeva nella lotta ar 
mala I untco sbocco per a It 
beraztone dell uomo dallo 
s f r ut tame nto capital'**i 
co Corbari tn effetti nassu 
meva in se tutti gli slanci 
(persino contraddittori) della 
anima popolare tutta tesa co 
m"era nella sua lotta aperta 
al }a<ictsmo a dare stgmfica 
to pur senza chiara cosclen 
za politico ad un fondamen 
tale Indubitabile istinto di 
alasse In questo senso ami 
si possono spiegare e capire 
oggi meglio di allora i geiti 
e t convmcimenti che posero 
qualche volta Corbari e * suoi 
compagm in poiemico rappor 
to con la Resistenza organtz 
zata Non a caso uno dei mot 
tl rtcorrenti di Corbari " che 
m effetti esprime bene U* 
generosa trruenza del sua tern 
peramento era ora qui e su 
bito>» 

Fin qui tl film dt Volenti 
no Orsini o almeno quello 
che egli spera di portare a 
buon fine sia con I apporto 
det suot piu diretti collabora 
tori — e singolarmente con 
Gtuliano Gemma net panni di 
Silvio Corbari e di Tina Au 
mont in quelli delltroica par 
ttgiana Ins Versari — sia con 
(apporto anche piu rilevante 
(determtnante dice ami lo 
stesso Orsini) della maggior 
parte della popoiazione faenti 
na 

Quel che resta ancora da di 
re e t itineraria di Corbari co
me uomo e non solo come 
mito Nato il 10 gennaio 1923 
nel Borgo di Faenza Silvio 
Corbari operaio e poi valo-
rosissimo partigiano cadde n 
mano dei fascisti il IS agosto 
1944 dopo un aspro combatti 
mento in un casctnale dt Cor 
no di Madighana Lo stesso 
gxorno la popoiazione dt Forli 
inorridita vide appesl at lam 
pioni di piazza Saffi i parti 
giani del Battagttone Corbari 
Silvio Corbari Iris Versari 
Adriano Casadet e Arturo 
Spazzoh U Resto del Carlino 
del 20 ago to 1944 scrtveva su 
questo tragico fatto sotto il 
canagliesco titolo «II delin 
quente partigiano Corbari cat 
turato e impiccato u queste 
vih parole « Siamo in grado 
dt annunciare che flnalmente 
giustizia e fatta a carico di 
uno dei maggtori delinquent 
della partigianerta tmbosca 
ta M Ricorderemo che tl 24 
aprile del 1948 fu assegnata al 
« dclmquente Silvio Corbari 
la "Widaglia d oro at Valor Mi 
htare 

Sauro Borelli 

Sospeso a 
Milano uno 
spetlacolo 
filonazista 
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Leonard Bernstein dlrige 
nell Auditorio della RAI una 
prova del « Fidelio n dl Bee 
thoven L'opera, che ha per 
protagonista Birgit Nilsson, sa 
ra trasmessa dat programma 
nazlonale della radio marred! 
prossimo Polche if Fidelio » 
e ambienfalo — come e noto 
— in una prlgione, Franco 

Zefflrell i che tollaborera 
alia reahzzazione t-adiofontca 
1 egg end o I recitatlvt) aveva 
proposto che le prove si svol 
gessero nel carcere romano di 
Reg na Coelt, per dar modo 
al reel us I dl conoscere l'opera 
beetlioveniana ma non e stafo 
possibile attuare il progetto 

«La prossima volta canlero per t e » a Roma 

Una estrosa 
riflessione 
esistenziale 

primo ciak de! 
«Giardino dei 
Finzi Contini» 

FERR4RA 14 

Roma Feirara \enezia e 
Monza Sono le « tappe » seel 
te da \ ittono De Sica per la 
reahzzazione dol suo ultimo 
film 11 gmrdmo dei F if Cot 
tmi La troupe da lui d retta 
in ziera il viagg o in senso n 
verso cioe il pr mo « si gna » 
\ erra gr dato a Monza in un 
parco che risponde bene alle 
esigen?e d De S ca perche 
somigliante al famoso giard no 
jntrovabile a Feiraia (ma 
forse il luoso cm si e ispi 
rato Giorgio Balsam per sen 
vere il suo romanzn non e 
mai es stito nella realta) 

De Sica gmngera a Mon7a 
ai primi di apr le con a di 
sposizione un solo attore Ro 
molo Valli che impersomfiche 
ra i! padre della « ragazza di 
miele» Micol Poi la reahz 
zazione del film avverra m 
fasi alterne a Roma per gli 
«mterni» a Venezia e a 
Ferrara per gli « esterni t> 

Ma prima d allora il regi 
sta dovra aver nsolto un gros 
so problema la scelta finora 
difficile di una ragazza 
«bionda occhi azzurn atleti 
ca e dal volto mistenoso» 
Le candidate a ricopnre il 
ruolo della ragazza ebrea so 
no molte ma nessuna fino ad 
oggi sembra aver soddisfat 
to pienamente De Sica 1 cui 
occhi si erano posati su una 
ragazza ferrarese con carat 
tenstiche molto \ icine a quel 
le descntte da Bassani 

Tutta via qualche indiscre 
7ione e gia trapelata sui luo 
gbi scelti per ambientarvi la 
stona dello scrittore ferrare 
se Si sa ad esempio che la 
smagoga verra costruita in 
via Porto d Amore che nel 
palazzo di Ludovico il Moro 
verranno « girate » scene di 
fondamentale importanza e 
che la deportazione in massa 
degli eb ei snra ambien a*a 
in Piazza Municipale II film 
san a colon e sutlo sohe^mo 
vedremj le « maschere T> dt 
attori della «Straferrara» 
g a scelti per ncopnre ruoli 
secondari cosi come avvenne 
per 11 gndo di Antonioni 

Quando potremo ammirare 
la trasposi7ione cinematografi 
ca del noto romanzo non e 
dato ancora sapere Forse 
nell autunno avanzato o in 

La giovane Compagma del 
I Atto che lavora a Roma al 
Sangeneso ptopone in a pn 
ma » per 1 Jul a La prossima 
volta canlero per te dell in 
glese James Saunders II te 
sto nsale al 6' (e t el b" po 
temmo vedeme qu, da noi la 
ed zione francese) ma die a 
mo pure me^ho tardi che 
mai Si tratta infatt d una 
opera mtell gente ed estrosa 
che nprende da. un lato la col 
laudata teen ca del « teatro 
nel teatro » della « commed a 
da fare » dall altro i term del 
la riflessione es stenziale con 
giungendol sul filo d un ardi 
to gioco di parole e di si 
lenzi U quale ha punti di 
contatto col primo Beckett e 
in genere col linguaggo del 
1« assurdo » ma filtrato at 
traverso una sensibil ta molto 
specifica 

Un autore regtsta due at 
ton-collaborator pign ed e\a 
sivi un attneetta svampita 
sul palcoscen co nudo tenia 
no d dent ficare la fgura e 1 
dramma unano dun er m ta 
vissuto a cavallo de due se 
coll e spentosi in eta a\anza 
ta nel 1942 Ch» cosa d stinse 
quest uomo tra un * conce 
pimento ace dentale » e una 
t morte casuale » — dalla mo! 
titudine degli altn7 Forse nul 
la A ogn modo 1 interprete 
(quinto elemento del gruppo 
sopra detto) che e chiamato 
a r crearlo sulla scena r fiu 
ta le vane motivazoni e qua 
hflcazioni (soc olng che psi 
canal tiche ecc ) va via pio 
postegli e cerca prima d an 
corare 1 suo personagg o a 
uno sfuggente repertor n natu 
ral st co po di sp ngerlo a 
un ambigua subl mazione e 
santfica7one srorzi altret 
tanto vano ~ anche se « spet 
tacolai mente R pu suggest 
\o — d quello enmp uto d l̂ 
1 a itore regista e da s JOI as 
s stenti per estra re dall ano 
n mato quell ombra remota e 
sol tana 

« D veit mento » t n hre e 
imaro sull nposs b 1 U rii 
una rippres nla? ont dawe 
ro realist ca fm teitro o il 
tro\e) d un m >nd semf rt 
mutevole e tn te so med 
•M one e\ era s IIIT I ta t 

sulh mirte sere d d gtes 
s on Limnr cl P sernn 1 
un a I ca t n J ? one c ill inle 
br tann ca si p i d \ers ir 
gome it In proswma i olta 
ca le o ier fp e t tto qjesio 
e anche d p \ I a d ff col 
fa sti nrl TI p p n en 
1 hi- > i \ i o i e 

tando la fie lp CT catura e 

l msidia cabarettist ca La re 
gia d Lu gi Tani \ i esce in 
buona proporzione soprattut 
to nel secondo tempo dove il 
dosaggio delle battute e del 
le pause raggiunge una note 
vole compattezza di st le e 
anche gli attori offrono il me 
glio di se essi sono 1 acuta 
Roberto Herlitzka 1 esatto 
Renato Campese il d sinvolto 
Vittorio Di Prima 1 sens bile 
Rino Bolognesi e la graziosa 
Ada Maria Serra Zanetti for 
se un tant no piu emozionata 
di quanto la parte non richie 
desse CordiaJissimo successo 
e si replica 

« Carabiniere » 

di Infantino 

al Folk-Studio 
Martedi e mercoledi prossimi 

al Folk Stud o di \ la Ganbald 
Leoncai lo Settimelli presenta 
Antonio Infant no (che gia fu 
ospite del « mercoledi del folk ») 
in una no\ ta che si intitola 
Carabiniere e che e stata cura 
ta oltre che da Infantino da 
Francesco Ventuia Carabiniere 
ha come sottotitolo «Nolente 
o \olente dovette fare il cara 
b uere si arruolo mon e r tor 
no » e sara raccontato con can 
zoni e stone dette da una sin 
golare figura di « cantastone » 
e con immagini proiettate In 
prat ca si tratta della stona d 
u ia emigrazione forzata dal 
Sud fino ai ntorno al paese 
in Lucarua Una realta che In 
fantino ~ che ncordian o anche 
sorprendente interprets di C\ ra 
giono e canto n 2 con le sue 
canzoni • vola e sull ernigra 
zione — i gia dimostrato di sa 
per coghere eon mcisn o lin 
guaggio 

Cinema 

Io, Emmanuelle 
I a 0 ne Lmman eile soff e 

itr cemente per ia manca za 
cl tmertzza L uomo che essa 
ama un tamoso med co 1 qua 
e note\a sodd sfar n 1 ha re 
sp nta Per otto ann Emmanuel 
e ha ccrcato dei sirrogati Ma 
g uom m « corrono » troppo 
cosi almeno s ospnme la don 

na nel f 1m) c oe prendono sen 
/a dare Noi conosc amo la pro-
tagon sta projr o nel per odo del 
h sua magg or cr non tro 
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da e perdendo d vista 1 mo-
sa co generale Accanto ad En 
ka Blanc interpret del film so
no Wolfo Ceh Milla Sannoner 
Paolo ierran Colore 

La morte bussa 
due volte 

C sono dei film (molti film) 
che \anno avanti per forza di 
inerzia casualmente senza che 
la struttura narrative abbia una 
s ia giust f cazione non diciamo 
interna ma \olgarmente esterio 
re Tra questi f 1m possiamo 
anno\erare \ a g all all itaha 
na » di cu La morte busta due 
i olle e n nequ vocabile esem 
I o a iche se f rmato da un ipo 
let co tedesco Tiara d Ph 1 pp 
a 1 e az me degli st 
matograf c cons innst a 

La pe icola a colon ( nter 
pietata da Dean Reed Fab o 
Test Na d Tiler Leon ^sk n 
In ^ssmann R ccardo Carrone 
Maro Biega e Keen Chanel) 
prtnde aw o da un assass n o 
pu prec samente da no stran 
golamento La \ tt ma e una s 
gnora al egra g o\an ss nid spo 
sata a n sessantenne che muo 
it s i na sp agg a tal ana dopo 

n fol e amplesso con un lomo 
notor amente cons derato gran 
de amatore II govane n rta 
ta e un man aco ma dietro le 
sue spa le n em nen2a g g a 
ma non tant mano\ a pe con 
s stem interess econom c Na 
t a I me e n poi 7 otto e n 
a cat dal sessant nne d sco 

pr re la <.er ta id q ale pun 
t dlnente w rrn a ga a dopo 
n t I corr p caz on tra d e s i 
penri esemphn d c gn chp 
TI i ino rnmant camente in un 
g a7 oso laghetto 

vice 

"Conoscere i grand! musei11 

Un testo semplice, chiaro, rigoroso - Splendide tavole tutte a colori sono i pregi della nuova 

pubblicazione a fascicoli settimanali dell'ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI di Novara 

Proprio in questi giorni 

e apparsa in ed cola una 

nuova pubblicazione a di 

spense Si tratta di una 

collana edita dall Istituto 

Geografico De Agostmi di 

Novara Largomento sono 

i grandi musei Sedic! tra 

le piu importanti pinaco 

teche del mondo saranno 

illustrate in sei grandi vo 

lumi tutti a colon artico 

lati in 108 fascicoli sem 

manal Si tratta di unope 

ra di notevole impegno 

affidata ad emeriti specia 

Usti II tema «Conoscere 

i grandi Musei» e avvin 

cente I musei sono I cu 

stodi del cammino della 

civilta e non solo dell ar 

te Sono anzi una tappa 

obbhgata per chlunque 

voglia conoscere la s tona 

del paese che li ospita 

Proprio tenendo conto 

di questo concetto 1 Isti 

tuto Geografico De Ago

stmi ha reahzzato una col 

lana che diventa non solo 

la chiave per conoscere 1 

grandi tesori dar te del 

musei ma la s tona stessa 

di un paese e dei suoi rap 

porti col mondo attraver 

so le vicende che hanno 

contribuito alia nascita del 

grande Museo Oltre 2 000 

capolavori illustreranno 

tutte le pagme di questa 

opera 2 000 quadri ripro 

dotti a colon su una bella 

carta patinata L opera si 

presenta mteressante per 

diversi aspetti Primo per 

il testo mtroduttivo che e> 

una stona precisa del Mu 

seo dalla nascita del suo 

arncchirsi attraverso i se 

coh dei cn ten seguiti per 

renderlo sempre piu vasto 

e completo secondo per 

il catalogo di tutte le ope 

re esposte nel Museo ter 

zo per il commento cntico 

estetico che illustra ogni 

tavola Essenziale e ngoro 

sa dunque la parte riser 

vata al testo Tutta da go 

dere la parte a colon dove 

si ritrova una stampa mti 

da e precisa un tentativo 

altamente mentono di of 

fnrci delle opere nella fe 

dele ncerca del colore 

spesso anche delle opache 

tonahta filtrate dai secoh 

Siamo qui come m altre 

collane d arte nel settore 

della grande diffusione ma 

1 mteresse per questa nuo 

va iniziativa nasce non 

tanto dall onzzonte consi 

derato ma da precisi In 

tenti che queste « guide » 

se cosl vogliamo chlamar 

le ai musei ci offrono Si 

prenda ad esempio il pri 

mo fascicolo apparso in 

edicola Esso e dedicato 

agh «Uffizi» cioe a uno 

tra I piu ncchi e interes 

santi Musei del mondo II 

testo mtroduttivo la seel 

ta delle tavole i commen 

ti alle stesse sono dovuti 

a Roberto Salvmi cioe a 

un esperto da r te di pri 

micsimo ordine forse in 

formato come nessun al 

tro sui tesori della galle-

ria fiorentina In uno stile 

nitido di impronta netta 

mente classica Salvmi ri 

fa la stona degli Uffizi 

gettando lampi di luci sui 

momenti determinanti di 

questa formazione Vedia 

mone a titolo di esempio 

1 apertura a taglio vivo 

«II 3 luglio 1559 e una da 

ta memorabile nella s tona 

architettomca di Firenze 

Ponendo mano quel gior 

no alia costruzione del Pa 

lazzo degli Uffizi Cosimo 

I granduca e Giorgio Va 

sari architetto insenvano 

arditamente nel cuore del 

la citta- medievale un ac 

cento architettonico e ur 

bamstico di musitata mo 

dernitk» Si e con questa 

prosa vicino a quel gran 

de momerto e si e m pan 

tempo pronti a seguire 

con interesse quello che 

sara ii crescere e il pren 

dere vita di questo museo 

voluto nel cuore di una 

citta pnncipe della cultu 

ra di un museo dove nel 

corso dei secoh afflmran 

no continuamente nuovi 

tesori d arte tali da nchia 

mare espert: appassionati 

visitatori da ogni parte del 

mondo 

Ben piu meritona appa 

re dunque questa nuova 

collana dell Istituto Geo 

grafico De Agostmi non 

solo perche ncorda o ad 

dinttura fara conoscere a 

molti le piu grandi opere 

di ogni tempo ma perche 

essa si adegua assai bene 

alle esigenze del let to re 

moderno Nesiuna visione 

romantica dell arte ma una 

severa impostazione cntica 

illummata da un testo sem 

pre piano e discorsivo do 

ve il hnguaggio per adepti 

e stato risolutamente ab 

bandonato e in cui si ri 

trova sempre la notizia 

chiave che aiuta non solo 

a capire il quadro ma a 

collocare 1 artista nel mon 

mento stonco della sua 

creazione 

Vogliamo dire che il 

commento al quadio non 

si ferma a considerare 

unicamente la parte este 

tica ma sovente si amplia 

al ntrat to rapido sinte 

tico dell artista chiarendo 

i suoi rapporti con i con 

tempoianei con la scuola 

da cui usci con la corron 

te che determmo rifacen 

do insomma in breve e 

proprio per questo in ma 

niera convmcente il pun 

to sulla «ua arte sulle 

ragioni rhe ne determina 

no il tessuto 1 espressio 

ne chiarendone sempre il 

sigmf cato Apnamo a ca 

so il gia citato primo fa 

scicolo degli Uffizi e leg 

giamo il Lommento all « *n 

coronazione della Vergine » 

di Lorenzo Monaco Ecco 

che cosa dice il Salvim 

«Lorenzo Monaco e con 

Gentile da Fabriano il 

massimo rpppresentante a 

Firenze della pittura del 

Gofico florito o cosmopo 

htano di \.i movimento 

artistico cioe che nei pri 

mi decenni del secolo XV 

domina in tutta lTSuropa 

occidental Le radici di 

questo hnguaggio sono nei 

la pittura del grande Simo 

ne Martini le cui opere 

tarde (scomparse) ad A 

vignone e m Valchiusa fu 

rono all ongine di una pit 

tura sempre piu abbondan 

temente gotica che dalla 

Provenza passb alia Bor 

gogna e al Noid della Fran 

cia » e contmua conclu 

dendo n altre poche righe 

e il rifluire dello stile in 

Italia da numerosi altri 

paesi dEuropa e sottoli 

neando la «fantasia im 

maginosa e appass onata 

del frate che crea f«ibe de 

hcate e commosse permea 

te di pathos rehgioso « E 

questo un commento tra i 

anti ma tale da far capi 

re al lettore la vaiidita di 

questa nuova collana che 

e uno stimolo a una piu 

profonda conoscenza del 

larte 

brasthano atlantico 

centro amencano tropicale 
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