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«Sacco e Vanzetti» sugli schermi Italian! 

Storia d'un delitto di 
' / • ' v * * 

le prime 
Musica 

Concerto 
moderno 

a S. Leone Magno 
Anoora un punto d'onore per 

ft'Isbituzuone umversitaria dei 
concerti. In una serata moder-
na, sono stati messi a confron-
to — diremmo — aspetti della 
nuova musica europea e mo-
meati di un nuovo musicale in 
America. Cioe, Webern da un 
la to; Carl Ruggles e Charles 
Ives dall'altro. 

La <sigla» del concerto era: 
« Verso la nuova musica... >. ma 
poi e scomparsa, anche perche, 
alio stesso modo che Webern ri-
teneva compduta una composi-
zione dopo la esposizione della 
eerie dodecafonica, cosl ci si e 
resi conto che non e'era unan-
dare verso la nuova musica, 
ma proprio Vesistere del nuo
vo. nel momento stesso in cui 
Webern compone i Due Lieder. 
op. 8 (1910) o i Tre canti po-
polari sacri, op. 17 (1924). So
no i due numeri d'opus nei qua-
li si awia e si perfeziona il 
processo di rarefazione e con* 
centrazione del suono. Tra essi 
si sono inseriti le Set" bagatelle 
op. 9 (1913). i Quattro Lieder, 
op. 13 (1914-18). i Cinque canti 
sacri, op. 15 (1917-22) e i Cin
que canoni, op. 16 (1924). Su 
tutto questo arco di produzione 
sovrasta il Multum non multa 
(Molto. ma non molte cose), 
cos! caro a Webern come seve-
ra linea di atteggiamento com-
positivo. Suoni e canto (inter-
vengono diversi strumenU) si 
Bono susseguiti in una stringa-
tezza esasperata. Forse occor-
reva non aver fretta e distan-
ziare le esecuzioni. 

L'aspetto americano del nuo
vo in musica appare piuttosto 
dilettantesco. per quanto d'alto 
livello. Annels del novantacin-
quenne Carl Ruggles. pagina ri-
salente a cinquant'anni or so
no. riflette nei suoni di quattro 
violini e due violoncelli un cli-
ma mahleriano: mentre Char
les Ives (1874- 1954). in pagine 
composte tra il 1906 e il 1915. in-
treccia — ne senza iroma o ma-
linconia — satuazioni consonan-
ti ad altre dissonanti. ciascuna 
fluente per suo conto. E' senza 
dubbio un pioniere. ma un po" 
alia buona e un po* a tempo 
perso. 

Eccellenti le esecuzioni. so-
vrastate dal tormenfato canto 
di Marjode Wright, dirette con 
infcensa vibrarone da Ghno;e-
ro Taverna che a reva s:>lendi-
di inff-rnreti n*->i tnuw'e*' della 
Seciefa cameristica italiana. 

e. v. 

Teatro 
La violenza 

La violenza di Giuseppe Fava 
mette in scena un processo per 
gravi fatti legati all'attivita del
la mafia in Sicilia; il materiale 
esposto nel corso del dibatti-
mento costituisce. ami. quasi un 
compendio delle trag:che crona 
che isolane degli ulUmi dieci o 
vent'anni: uccisioni di sindaca-
listi. di poliziotti e di carabine 
ri. sterminn Ira tcosche» m a -

« Turandot» 
inaugurera 
la stagione 
a Caracalla 

Turandot di Puccini inaugure
ra. i! 2 lug'to. la stagione hhea 
alle Terme di Caracalla. che 
si <.*oncludt?ra il 14 ago&o con 
Aida 

Trentadue sooo gli s--*ottaco!i 
in canellooe v-osi ripartitr Tu 
randot \\ Giaco.no Puccini (due 
cduioni) !u<? 10 2. 4 8, 10 13. 
15. 18. 21 \ In di fJm«~>pe *er 
di (tre edmonil. luglio. 7 9 
11. 14. 17. 20. 22. 24. 26. 28. HO; 
agosto: 1. 5. 7. 9. 12. 14. Mada 
ma Butterfly di Giacomu Pucci 
m\ ( * « edizioni). luglio: 27. 29. 
&1; agosto: 3. 6, 8, 10. 

li. ecc. ecc. L'afTastellamento 
degli episodi e notevole. e l'au-
tore (che pure fa il giornalista) 
sembra non aver tentato di or-
dinarli secondo una prospettiva 
coerente. 

Ma. leggiamo nel programma. 
dalla mafia si vorrebbe qui risa-
lire a un'immagine generale del
la violenza che domina il mondo. 
II compito di allargare il discor-
so, purtroppo, e affidato a un 
boss mafioso. il piu importante 
e autorevole degli impuaii. E' 
lui a pronunciare il conclusivo 
predicozzo moraUstico. che do-
vrebbe coinvolgere tutti noi. 
spettatori e cittadini. nella re-
sponsabilita per quanto accade, 
in Sicilia o altrove. 

Troppo facile, troppo comodo, 
troppo equivoco. Vero e che il 
testo evoca anche. per l'interpo-
sta persona di una madre do-
lente. e altresi in via diretta 
(grazie a un'apparizione fanto-
matica di dubbio gusto), la figu-
ra di un giovane. coraggioso sin-
dacalista. assassinato perche si 
opponeva ai disegni dei padroni. 
II guaio e che tra costui e il 
sospetto mandante di dodici de-
litti (il boss del quale si diceva 
prima) finisce per stabilirsi una 
sorta di eqinvalenza. nella di-
gnita umana e nella consapevo-
lezza del proprio s'ato mortale. 

II linguaggio della Violenza 
oscilla tra la retorica dei tribu-
naii e I'enfasi letteraria: non vi 
manca qualche spunto di grosso 
effetto teatrale. su cui il regista 
Giacomo Colli si c buttato senza 
molti complimenti. costruendo 
uno spettacolo di rozza efflcacia, 
ma non privo di vuo'i e di lun-
gaggini. Lo Stabile di Catania. 
che rappresenta il dramma di 
Fava al Valle. ci a\eva dato 
assai di meglio. gli anni passati. 
Nemmeno gli attori sembrano of-
frire la piena misura del loro ta-
lento. a cominciare da Turi Fer-
ro. che stavolta ci e parso im-
pegolato in una specie di affet-
tazione pirandelliana. Ricordia-
mo. comunque. Ida Carrara. Giu
seppe Pattavina. Michele Abruz-
zo. Guido Leontini. Umbcrto Sna-
daro. Giuseppe l-o PresM. Leo 
Gullotta. E registrhmo il calo-
roso successo della « prima » ro-
inana. Si replica. 

ag. sa. 

A come Alice 
Nel quadro delle celebrazio-

ni < avanguardistiche * al Tea
tro Centrale promosse daU'ETI. 
l'altra sera abbiamo assisUto 
anoora una volta ad A come 
Alice, lo spettacolo che Gian-
carlo Nanni nel novembre del-
lo scorso anno ha presentato 
al Teatro t La Fede * di Roma. 
G4i at ton sono nmasti gli stessi 
salvo la partecipazione di Di-
no Conti e Gianearlo Cortesi. 
Per essere sincen non c. sem
bra che A come Alice guada-
gru gran die ad essere rap-
presentato su un palcoscenico 
pcu spazioso. Comunque. i pregi 
e i diTeUi. dei quali abbiamo 
gia parlato. sono nmasti. anzi 
se qualche < miglioramento > 
e'e stato esso e stato realizza-
to esclusivamente in direzione 
formalisUca. nel senso che una 
smaltatura piu accurata non e 
stata sufficiente ad illuminare 
il dyworso che Nanni ha voluto 
condurre sui testi di Lewis 
Caroil. 

A come Alice, nonostante al-
cune sugcestive imma«ir.i tea-
trah. appare come uno spet'a 
colo cale-Ay^omco ncco si di 
giochi fantastki ma gratu.ti 
nella nr-sura in cui non contri-
buiscono a chiarire non soltan-
to un'idea registica ma il sen
so stonco e culturale delle av-
venture. delle e favoJe > ck Ali
ce. che fimscono per essere il-
lustrate come in un vivace fu-
metto per bambini grandi. oscu-
ro quanto compiaciuto dei suoi 
g'ocnj astrattt e mLsteriosi 

\ote\ole. come «*fnnre. ap
pare invece il contributo crea-
•i\o doali attori. n.iturali«tici e 
as»ritti nella loro dimenvone 
scenica: Maniw»la Kastermmn. 
Romano Armdei. Massimo Fe-
riV»le AmMio Perhni. Dno Con 
h Giancarlo Cortesi e Alesian 
dro Vinoni. II commrnto musi 
rale e sHfo ni'-ato da Giuseppe 
Chiari CordiaH gli applausi. e 
si replica. 

vice 

Questo film scruta 
passa to e presen te 
Perchfe e come i due anarchici italiani furono mandati a morte negli Stati 
Uniti - II quadro d'una repression - Testimonianza rigorosa e appassonata 

«...Quando 1 vostrl noml, le 
vostre istituzioni, non saran-
no che il ricordo di un pas-
sato maledetto, il suo nome, 
11 nome di Nicola Sacco. sa-
ra ancora vivo nel cuore del
la gente. In fondo, dobbia-
mo ringraziarvi. Senza di vol 
saremmo morti some due uo-
mini qualsiasi: un buon cal-
zolaio, un povero pescivendo-
lo... Mai, in tutta la nostra 
vita, avremmo potuto sperare 
di fare tanto In favore della 
tolleranza, della giustlzia, del
la comprenslone fra gli uo-
mini...». Cosl Bartolomeo Van-
zettl al presidente della cor-
te che condannava definitiva-
mente lui e 11 suo compa-
gno Sacco alia sedia etettrl-
ca: su questa essi sarebbero 
saliti alia mezzanotte del 23 
agosto 1927, piu di sette an
ni dopo II loro irresto. awe-
nuto 11 5 magglo 1920 

Con lucidita. con fermezza 
e con passione, Giuliano Mon-
taldo racconta, nel suo Sacco 
e Vanzetti (che appare in que
st! giorni sugli schermi italia
ni), quella grande tragedia po-
litlca e umana. Sin dall'inlzio, 
ci e chlaro che il «c aso » del 
due immigratl Ita.iani si col-
loca In un quadro generate 
ben preclso. Dopo la fine del
la prima guerra mondiale e 
la vittoria della Rivoluzlone 
bolscevlca, la classe dirigente 
americana ha scatenato il ter-
rore, tramite 1 suoi strumen-
ti piii fedeli. (come il mini-
stro della Giustizia. Palmer) 
contro i « rossi ». gli anarchi
ci, i sovversivi: si «usseguo-
no arresti. condanne. bnitali-
ta dpiorta7ioni in massa. Un 
episndio di cronaca nera of 
fre il destro per mnntare. 
contro i Invoratori. 1 sindaca-
ti. le organizzazinni di sini
stra. J poveri venuti da ogni 
parte del mondo a creare con 
le loro mani la potenza del 
capitalismo vankee. una be-
stiale macchinazione In tut-
to degna del process! «alle 
streghe» celebrati a Boston, 
nel Massachusetts, tre secoll 
addietro. Ed e a Boston, nel 
Massachusetts, che Bartolo
meo Vanzetti e Vicnla Sac
co sono imputatl come auto-
ri d'un duplice omicidio a 
scopo di raplna: le prove ap-
paiono fragili, inconsistent!: i 
testimoni a carico si contrad-
dicono, o mentono senz'altro, 
ma vengono scandalosamente 
Imbeccati e sostenuti dalla 
accusa, mentre quell! a di-
scarico sono Intimlditi, mal-
trattati. L'awocato difensore 
Moore, affiancato e pol sosti-
tuito, in un secondo mo
mento. dall'illustre penalista 
Thompson, tenta dapprima dl 
mantenere la causa sul pla 
no del diritto nomune. Ma 
sono il giudice Thayer. 11 pro-
curatore generale Katzmann a 
fame essi stpssi una questio 
ne pnlitica: Sacco e Van7e^ 
tl sono anarchici, sono stra-
nieri, hanno dlsertato sconfi-

nando !n Messico, nel '17, per 
non vestire la divlsa ameri
cana: dunque sono colpevoli. 
Una giuria faziosa e razzista 
pronuncia il verdetto di mor
te. La battaglia continua, per 
anni: sorgono dovunque comi-
tati «Sacco e Vanzetti», gi-
gantesche manifestazioni scuo-
tono gli Stati Uniti e 11 mon
do. mentre si cerca con ogni 
mezzo di ottenere una revisio-
ne del dibattimento. La par-
zlale confessione dl un dete-
nuto, il portoricano Celestino 
Madeiros, apre una strada 
che potrebbe condurre a in-
dividuare gli effettlvl colpe
voli. Ma autorita gludlziarie 
e amministrative sono Irre-
movlbill: e 11 governatore Ful
ler respinge anche la doman-
da di grazia, presentata dal 
solo Vanzetti, poiche Sacco, 
col suo lstinto plehen. ha gia 
perduto ognl residuo dl fl-
ducia nella legalita borghese. 
E il delitto dl Stato viene 
compluto. 

Aspettavamo da tempo (e 
con piu acutezza da dieci an
ni, dopo 11 Sacco e Vanzetti 
teatrale dl Roll-Vlncenzonl) 
che 11 cinema prendesse di 
petto questo argomento d'ec-
cezlone, particolarmente con-
sono alle capacita evocatrici 
e insieme attuallzzanti della 
macchina da presa. Giuliano 
Monttldo lo ha ora fatto, e 
nel modo giusto: cavando 11 
massimo di emblematiclta, in 
direzione del presente. dal 
massimo di rigore nella do 
cumentazione storlca Nulla. 
sostanzialmente. e «Inventa-
to »: a cominciare dalla defe-

Inferrofta 

la lavorazione 

del nuovo film 

con Elliott Gould 
NEW YORK, 16 

Le riDPese del film A Glimpse 
of tiger, prodotto da Elliott 
Gould e Jack Brodsky sono fi
nite dopo una settimana. II pri-
mo giorno. vi e stato un inci-
dente nella metropolitana che 
ha codnvolto vario personale del 
film, pur non causando ferite 
gravi; poi, Gould ha litigato col 
regista Anthony Harvey, allon-
tanandoio da) lavoro; U giorno 
dopo Harvey e stato riassunto. 
ma e stata la volta di Gould di 
dichiararsi stanco. e di assen 
tarsi dal lavoro per van giorni. 
A questo punto. tutti hanno fat
to fagotto, e il film e stato so 
speso. La ragione viene attri-
buita al cattivo carattere di 
Gould, il quale probahilmente 
e esaunto. avendo lavorato in-
tensamente e senza tregua da 
almeno due o tre anni. 

L'attrice francese a Roma 

Suzanne Flon 
Teresa due volte 
La brava e celebre attrice 

francese Suzanne Flon e di 
passaggio a Roma. Soltanto po-
che ore. non un vero e proprio 
soggiorao. per presentare alia 
stampa il film Teresa, tra: to 
dal noto dramma L'inserzione 
di Natalia Ginzhurg. dt cui la 
Flon e protagonusta Ma sua in 
terpreta7ione le valse. Testate 
s<f»rsa. un premio in quella 
peraltro squallida manifestazio 
ne mondano tunstica che e il 
Festival delle Nazioni di Taor-
mma). 

Teresa apparira fra breve 
sugli schermi francesi ed il 
regista Gerard Vergez (al suo 
secondo film, dopo Ballade pour 
un chien) sta attualmente cu-
rando l'edizione Italians. Nata
lia Ginyburg. anch'essa presen
te. con Suzanne Flon e Gerard 

Cotalogo-guida 

dellARCI per 

la formazione 

di cineteche 
E' uscito in questi giorni. edi-

to da il Umone Circoli Cinema-
tografici dell'ARCl. U Catalogo 
guida alia formazione di una a-
netera L opera e stata curata 
dai cntici cinematografla Ad^ 
uo Kerrero e Corrado Morga 

U c<ttalogo oltre die cotnpren 
dere due importitnti uiirixJuzo 
ni sul cinema politico e di con 
trointumvizMJiie presents una 
<one di notiz.e e di elfn*-a/ioni 
sui film off nei van format! 45 
mm., 16 mm. 8 super 11 volu 
me consta di 170 pagine e co 
sta lire 2000. Le richieste van 
no fatte presso l'ARCI narionn-
le, vitle Francesco Carrara 27. 

Vergez. alia conferenza stam
pa. si e dichiarata soddisfatta 
della versione cinematografica 
della sua opera teatrale. Non 
altrettanto avvenne. qualche 
anno fa. con il film Ti ho spo-
sato per allearia di Luciano 
Salce In quella occasione la 
Ginzhurg non si dimostrd mol
to felice della scelta di am 
bienti e aiton sopra'tu to per
che a\rehbe prefento Adriina 
Asti a Monica Vitti nel ruolo 
di protagomsta Ad ogni mo 
do. nel caso di Teresa, tutto e 
sembrato fllare in perfetta ar-
monia: Suzanne Flon si e det-
ta en'usiasta del personaggio 
di Teresa, definendolo «com-
pleto. ricco e particolarmente 
toccante. perche si tratta di 
una donna disarmata e malde-
stra di fronte alle angosciose 
a\-versita della vita». Suzanne 
Flon ivinotnce. tra Paltro. a 
una Mosira di Venezia di pa-
recchi anni fa. de!!a Coppa 
Volpi per la migliore afnee . 
con il film Tu non ucciderai di 
Claude Autant l.ara) ebbe i 
pnmi conti ti ^on il « personag 
gio Teresa » due anni fa. a 
Pangi. quando L'inserTvme an-
do m scena ron successo nel 
la capitale francese per la re 
gia dello stesso Gerard Ver
gez. Questi ha tenuto a rile-
vare le caratteristiche cinema 
togranche del dramma della 
Ginzburg. II regista ha esal-
tato le grandi cipaci'a della 
Flon. cui ha concesso ampia 
ltl>erta d'interpretazione. for 
mando con lei i>n «connubto 
artistico > indispensahile all'esi 
to del film Vergez ha po' nfiu 
tato ogni etirhetta di teatro 
tilmato che qualcuno ha voluto 
attribute a Teresa sot olinean 
do la relativita del term me e 
nallacciandosi a quanto affer-
mava .Marcel Pagnol. L-ons.ne 
rando. cioe. il teatro Hlmato 
< una trappola tpotetica e tal-
volta piaccvole >. 

nestrazlone di Andrea Salse-
do, l'anarchico « caduto » nel 
vqoto daU'ufficio di polizia 
dove lo interrogavano: la fan
tasia dei K tutor! dell'ordlne » 
non si arricchlsce di molto, 
da paese a paese, da epoca 
a epoca, nemmeno per que
sto nguardo. Soprattutto, la 
sceneggiatura (cui ha lavora
to, con Montaldo, Fabrizio 
Onofri) e la regia Individua-
no bene, in una serie di epl-
sodi-chiave (come quello del 
colloquio tra II governatore 
Fuller e Vanzetti) la natura 
e le ragionl di nlass<s dell'as-
sassinio perpetrato su Sacco 
e Vanzetti, a monito dl quan-
ti si opponevano e si oppon-
gono al dominio e alio sfrut-
tamento dell'uomo da parte 
deU'uomo. Fuller, Katzmann, 
lo stesso Thayer non sono 
«mostri», ma serv! astutl e 
delegati coerenti d'un sistema 
esso si mostruoso. di cui raz-
zismo, fascismo. represslone 
violenta sono necessarie filla-
zioni. Cosl. anche Vanzetti e 
Sacco non sono le vittime 
ignare d'un errore forse evi-
tabile, ma combattentl dlver-
samente consapevoli — con 
maggiore sottigliezza cultura
le Vanzetti, con lntelligenza 
contadina e proletaria Sac
co (nato nelle camoagne pu-
gllesi, divenuto operalo cal-
zaturiero In America) — del
la loro aspra lotta, del loro 
duro destino. 

Montaldo evita quindl — In 
quest'opera che segna la sua 
raggiunta maturita di cinea-
sta. a contatto d'un tema da 
lui sentito come dawpro tun 
— osni artlficio retorico. ognl 
deteriore mozione deeli affet-
ti Esemnio tagliente d! cine-
matestimonianza, piii che di 
cinema-documento. nolche Im-
pllca una netta pr*«a di po-
sizione degli autorl, Sacco e 
Vanzetti appare speclalmente 
felice nella rpstituzlone non 
archeologica del periodo rao-
presentato: onde I materlall 
di archivio, le sequenze del 
cineglornaH sulle dimostrazio-
nl a favore del condannatl si 
crmnettono senza strldorl — 
pur rimnnendo distinte le due 
prospettiva — con la arico-
struzlone» cinematografica. 
La fotografia a colorl (ma In 
bianco e nero per 11 proloeo 
e per l'epilogo) di Silvano Ip-
politl — cui non sembra di-
fettare, sobriamente aecolta, 
J'alta isrt'razlone fieurativa dl 
Ben Shahn — la scenografia 
dl Aurelio Cmgnola. I costu-
ml dl Enrico Sahatlnl con-
corrono alia bonta del risul-
tato. E vi concorre lMnterore-
ta7*one d*»n «rrupno di attnrl 
SCPUI e dJrefti con sagncia. 
ottlmi tutti Splendidn ninn-
maria volonte. rjer mtsu^a e 
prnfonditft nel nannl di Vin-
zettl; e una riv*>lazinne rmn 
solo per oh! non ne san*s<* 
&h it tnlpn*o trrmno n^co rieo-
nnscluto) Riccardn rucrlniia. 
un Sar-eo dl pprfetta eviden-
za. Cyril Cusack e un Katz-
mqnn mti<ri*tral»» E aneora 
da ricordare. almpno. MUo 
O'Shea. OeoffTiev Keen. Wil
liam Prince. Rosanna Fratel-
lo d m viso esprAssivo, non 
c'fe che dire). Armenia Bal-
duccl. Valentino Orf*»o. Clau-
dio Rora. Martsa Fahbrl. CIBU-
de M»nn. Vejla cnlonna so-
nora. d^l re^tn sanqm«»ntp nri-
v» df lenoclnto fa «r»'*»ro una 
rorrnntp ballafj* srritta da 
""'f icone e cnntqta da Joan 
Baez. 

Aqqeo S^violi 
VELLA FOTH: Ginn \taria Vo-
Jon'^ (Vanzefti) e Rirrnrdn Cue-
ciofla fSnrco) in uv'innuadratu-
ra del film di Montaldo. 

« Settimane 
festive » 

di Berlino-Ovest 
BF.RLINO OVEST. 16 

Una sere di mterpreti d: fa 
ma intemarionale sara presen 
te nella nros«ima estate alia 
ventunesima edizione delle Set 
Umane Festive di Berlmo. Nel 
settore musicale avranno la 
prionta le opere di Guxtav Ma
hler. del quale ncorre quest'an-
no il sessantesimo anniversario 
della morte La Filarmonica di 
Israele. diretta da Ztihm Metha. 
aprira le «Settimane» con la 
Prima sinfoma di Mahler, men 
tre il baritono Dietrich Fischer 
Dieskau dedichera un'intera se
rata al conrxwitore Tra i com 
plessi teaTfll* ^ttesi sono <1 
gnipoo Teatro \/ione dil! Ita 
ha il Pieat-e du So!*it ia Pi 
ngi e il Young Vic Theatre da 
Londra. 

d. g. 

Tognazzi premiato 
al Festival 

di Cartaaena 
CARTAGENA. 16 

Ugo Tognazzi ha vinto il pre 
mio come m.ghore attore al Fe 
sUva: di Cartagena, col film 
Venaa a prendere il caffe da 
not I) pntno prenr.o e andaio 
al film amencano Diary of a 
mad howe idle, di Frank Per 
ry del quale e stata prrmnta 
anche la prouigomsta femmi 
rule Migliore regista invece e 
stato giudicato Jean Pierre Mel 
ville. per il film l/armtt des 
ombres. Mighor film latino-
amencano e stato giudicato 
Bratil anno 2000 dl Walter Lima. 

TIPO DA 
SPIAGGIA 

La giovane attrice Mara Maryl in una scena del film « La 
lunga spiaggfa fredda > di Ernesto Gastaldl, attualmente in 
lavorazione, di cui sono interpret), tra gli altri, Robert 

Hoffmann e Walter Maestosi. Nel suo succinto abbigllamenlo, 
Mara dimostra di non temere molto II freddo della spiaggia 

Mostre d'arte: Francalancia 

Poesia di forme 
fissate in 

una luce umana 
Riccardo Francalancia • Roma, 

Galleria t Senior s (via del 
Babuino 114); fino al 31 marzo. 

In attesa di una grossa. vera 
retrospettiva di Riccardo Fran 
calaneia (A—•« 1886 Roma 1965) 
— ma potrebbe tardare anni 
perche quando una pittura non 
e di facile mercato e consumo 
viene emarginata dai nostri isti-
tuti artistici che piangono sem-
pre miseria ma sono tra i piu 
baronali e settari del mondo — 
contentiamoci di belle mostre 
come questa che rtportano alia 
luce circa 40 opere dipinte tra 
il 1922 e il 1961. Sono tutti pae-
sagtti umbri. laziali. romanj al 
di fuori del ritrattino « naif » di 
« Mamma Memma » vecchia sa 
bina o ciociara indurita sulla 
nropria Tatica dj vivere e con 
la sola gloria di quel paio di 
orecchini in oro rosso e cora'Io 
Ungiretti. mealio di altri mi 
sembra. nel '56. illustrd alcuni 
caratteri del lirismo di Fran 
calaneia fatto di « raccoglimen 
to affettivo. della dolcezza che 
e nelle forme — piante. mo
nument!. case, tondeggiamentj 
del terreno — a lungo daeli oc-
chi amorevoli accarezzati. E" 
poesia di forme che lodano la 
mano che le ha fermate in una 
umana lure Un pittore d'una 
grazia eastwsima. Francalan 
cia II suo mestiere non e quel 
lo ch era di Utnllo E' da quel 
lo fo*-<*» all'onpoKta parte Tan 
to era fulmmeo inello ch Utril 
lo imnto ie^v^ questo da lun 
gamente meditata osservazione. 
Ma nessun altro oittore o*erei 
nominare. evoeando TJtriHo se 
non Francalancia Per umilta 
def'uno e dell "altro smisurata 
verso le cose ritratte a eomu-
nicare fl proprio canto Per 
essere I'uno e I'altro ugualmen-
te. straordinariamente radioati 
davvero ciasruno in una • pro 
pna tradizione » 

Su due c pilastri » si fonda 
va la traiizione di Francalan 
cia: sul gusto e sulla stoncita 
•ipicamente ita'iana che e nel 
'"Umbra e in Giotto *d Assisi: 
sul senso ununo molto ncco 
delie cose po\ere ed JUII e ne 
cessane che sole, per il pitto 
re pote*ano far cresoere la vi 
ta e una pittura che non fosse 
o serva o puttana E. allora 
il comportamento dei piu nei 
confronti del fascismo dimostra 
quanto la pittura pos&a essere 
serva e puttana. 

I paesagg) piu belli, rorse 
perche piu intransigent! e eon 
un pirzico di lirusmo fol'e per 
rilmhna e per Giotto, sono de 
gli anni venti: dipinU. ceno. in 
relazione alia cultura artistica 
di t Valon Plastici» a Roma 
ma mente afTatto addottnnati 
dirumenti poetin anzi di jrw 
metahsu-a che Franca la noia tro 
vava e mverava nei iu<»ghi nei 
tipi umin, nHle cose anche oo 
polane PaeMggi da t l̂ i val'.e 
di Gal lira no • a «Chiesa di S 
Ruffino ad Assist». che impo 
sta no gia. come in una icona 
la struttura di un'immagine del 
paeaaggio italiano che sara cara 
a Dorujhi. Trombadocl • Roaal. 

Pure senza figure umane. que
sti paesaggi italiani sono tra I 
piu umana mente abitati della 
nostra pittura contemioranea e 
i piii vicini. fatto pittorico cu 
noso. al crLstallo durissimo e 
trasparente dei pittori della 
< Nuova Oggettivita » tedesca. 
Nessun pittore italiano degli an
ni venti. dopo De Chirico. riusci 
a far oarlare. meglio di Fran
calancia. le pietre e le archi
tecture d'ltalia e ancorarci un 
senso mitoerafico pooolano e non 
mittco classicista della vita. 

Oario Micacchi 

La scomparsa 
dell'attrice 

Bebe 
LONDRA. 16. 

L'attrice Bebe Daniels b 
morta. per emorragla cerebra-
le. oggl nella capitale Ingle-
se. Aveva 70 anni; era nata 
infattl. il 14 gennalo 1S01. a 
Dallas nei Texas Flglla d'ar-
te. esordl sulle scene alia te-
nerissima eta di died mesi. 
Nel cinema, fece la sua pri
ma appanzione a sette anni: 
adolescente. dal 16 al '19 fu 
a fianco di Harold Lloyd in 
numerose comiche dl succes
so Spazi6 poi dal cgenere* 
drammatico iMaschio e tern-
mtna e Perche cambtate mo-
glre? di De Mille) al bnliante: 
U sua maggiore affermaiione. 
airepoca del « m u t o » la col-
se in Monsieur Beaucaire 
(1924). dove fu partner di Ho-
dolfo Valentino. L'awento del 
« sonoro» non la escluse da-
gli studtos (come .iccadde in 
vece ad a i m suoi tliustn col-
legnn Dai "29-30 in pui par 
tev po ir.iaiti ancora a nume 
rosi film, anche di sum^u 
musicale. La si ncorda. in 
special modo. accanto a John 
Barrymore in Riturno alia 
vita di William Wyiei H9J3) 
Complessivamente le sue tn-
terpretazionl cuiemauigrati-
che raggiunsero ti numero di 
trecento Qualche anno prima 
della guerra, si era trasien-
ta a Londra con II martto Ben 
Lyon attore pure lui. Duran
te il conflitto orgamzzo spet-
tacoli per le truppe alleate 
comhattenu, e fu al centro dl 
»ra.smiss1t»m radiofoniciie Ave 
va riCt*vuto dal govemo ame 
ncano un alta on<>rifirenza 
per tl lavoro svoito in Nor 
mandia dove <irnv6 +o\o 
quindici giorni dopo u gran 
de sharco del ti giuitno 1M4 

Gia avanti negli anni. si 
era nvolta aglt affan; dal ta 
col figlio Richard, dlrlgeva a 
Londra una bottoga dl anti-
quaristo. 

faSI yl; 

controcanale 
FRAMMENTI DI DEMOCRA-

ZIA SCOLASTICA - Dopo mol
to tempo, siamo tornati ad as-
sistere ad un numero di Spazio, 
settimanale per i piu piovani, 
a cura di Mario Maffucci. Ab
biamo avuto la conferma che 
questo settimanale ha tenden 
ze piu vitali e inclinaeiorii piu 
attuali delle precedent! rufori-
che analoghe della TV dei ra-
gazzi: ma, tuttavia. non va 
nemmeno esso al di la dei con-
fini di una frettolosa osserva
zione dei * fenomeni». 11 te
ma, questa volta. era quello 
della democrazia scolastica e 
la esemplificazione del * feno-
meno» e stata colta in una 
scuola di Reqgio Emilia. 1 bra-
ni di discussione cut abbiamo 
assistito contenevano momenti 
interessanti e, soprattutto. toc-
cavano argomenti vitali per la 
vita scolastica dei nostri gior
ni: ma la « jMinoronitca ». pro 
prio per il suo carattere di 
< panoramica », won e riuscito 
a fornirci piu di qualche im-
pressione. In fondo. da quel 
che abbiamo visto e ascoltato 
si poteva dedurre soltanto una 
conclusions che tra gli stu-
denti esistono quelli che vo-
gliono «lavorare e migliorare 
le cose * e quelli che sono « ni-
chilusfi >. Che & IQ solila con-
clusione. La prossima settima
na saremo subito alia discus-
sione col ministro: e buona not-
te. Eppure. il tema e tanto im
portante che avrebbe meritato 
di essere portato avanti per 
parecchie settimane. con una 
indaqine diretta a informare 
(in modo piu attento e( com-
pleto) su varie esperienze e a 
fornire i possibili elementi di 
verifica alia luce dei quali. poi. 
anche una discussione col mi
nistro sarebbe pohiia risultare 
utile. Perche. ancora una vol
ta. le opinioni diverse servono 
solo se vengono conirontate 
con la pratica. con i fatti, al 
di Id delle «impre.ssiom"»: e 
alcuni dei brani cui abbiamo 

assistito ci hanno dimostrato 
che questo confronto avrebbe 
potuto essere utile e istruttivo. 

GIALLO DI CASA — No* 
ci pare che questi raccontinl 
di Louis C. Thomas che for-
mano la serie mtUolata alia 
nostra TV Giallo di sera at 
oiovino di elementi particolar
mente origivali. Sono raccontini 
brevi, somiglianli a piccoli in-
dovinelli: risolti i quali, natu-
ralmente. il colpevole e sco-
perto. In circostanze del ge-
nere, \ personaggt, anche quelli 
che tornano in tutti gli episodi 
della serie, hanno Vimportanza 
che le ped'ne hanno nel gioco 
degli scacchi: una importanza, 
ciod. puramente strumentale. E, 
infatti. la caratterizzazione del-
Vispettore Blavier o della ispet-
trice Monique o dei loro col-
laboratori (che sono appunto I 
personaggi Jissi) e abhastanza 
convenzionale. Starebbe, sem-
mai. al regista e agli attori 
rendere questi personaggi, at-
traverso trovate di regia e di 
recitazione, piii umani e viui: 
tna sarebbe neces*ario. per 
questo. avere a disposizione 
bravi caratteristi, in possesso 
di maschere tnci.tii'e — e in 
Italia non e'e mai stata una 
autentica tradizione in questo 
senso. 

Alia mndest'ia dei raccontini 
corrisponde cosi. in questa ver
sione italiana, la modestia del
la regia e della recitazione: 
attori come Carlo Giuffre e 
Nicoletta Rizzi. senza dubbio 
capaci. non escovo in questa 
occasione dall'ambito di un nor-
male mestiere. Purtroppo. a 
momenti. questa modestia sfiora 
una improhabiWa perfino fa-
stidiosa: come, ad esempio. nel 
corso dell'ultimo episodio. nella 
scena dei * capelloni * alia sta-
zione di pol>2ia. Una scena del 
tutto astraita. anche se inof-
fensiva, che sottolinea ancor di 
piu il carattere di giochetto ca-
salingo di tutto I'insietne. 

g. e. 

oggi vedremo 
OPINIONI A CONFRONTO 
(1°, ore 18,45) 

II tema del dibattito e le ferie: come devono essere P ^ a n v 
mate? L'argomento e di notevole interesse. ^ J " * 6 . ] ! ^ . ! ! 0 ? 0 . 
uno dei nodi di fondo del probtema oolitico del c tempo hoero» 
e non sono certamente soltanto un fatto di < orgamzzanone >. 
Stupisce. quindi. che al dibattito - presieduto da Ugo Zattenn — 
siano stati invitau" soltanto tre dirigenO ammimstratm m tre 
industrie turistiche nazionali: tutta la discussione riscnia di es
sence gravemente distorta. 

L'ULTIMO PIANETA 
(1°, ore 21) 

Comincia un programma in cinque puntate dedicate al problem* 
deH'inquinamento. L'inchiesta. condotta soprattutto negli Stati Uni
ti. e realizzata da Gianluigi Pali su testo di Alberto Batra e eon 
la consulenza di Giorgio Tecce. II programma si propone esphci-
tamente di rivolgersi ai cosiddetto * italiano medio > per lnfor-
marlo — e allarmarlo — sulla situazione drammatica in cui. se
condo alcuni scienziati. si trova l'intero ptaneta. Com'e noto. 
infatti. il tema dell'inquinamento (che certamente e m" notevole 
importanza) e diventato in alcuni rjaesi (specie negli USA) un 
tema di dibattito politico vivacissimo. capace sovente di mettere 
in secondo piano altri argomenti pohtici (come la stessa politica 
imperialistica statunitense). Non a caso del resto. la puntata 
odierna prende 1'avvio da una grande mamfestazione svottasi 
negli USA gia lo scorso anno per chtedere una programmazione 
per la difesa dell'ambiente naturale. 

ANNI DIFFICILI 
(2°, ore 21,15) 

Secondo film della sconclusionata serie dedicata a c momenti 
de) cinema italiano >. Questo appuntamento, tuttavia, e di narti-
colare interesse giacche Anni difficili. realizzato da Luigi Zampa 
nel 1948. e certamente fra le opere piu significative del regista 
ed anche fra le pellicole piu interessanti degli anni del neoreali-
smo. Zampa vi affronta il tema del fascismo e dei primi anni 
successivi alia caduta della dittatura sotto I'angolazione di un 
< uomo qualunque >: un piccolo impiegato di una cittadina di pro-
vincia. II film e ispirato al racconto II recchio con gli sftcali di 
Vitaliano Brancati che. del resto. ha collaborate alia sceneggia
tura. Gli interpret! principal) sono Umberto Spadaro. Ave NindM, 
Massimo Girotti. MiUy Vitale. Delia Scala. 

programmi 
TV nazionale 
12.30 

1 3 M 

1330 

17J0 
17.45 

18.45 
19.15 

19.45 

Sapere 
Repuca ddTattima 
puntata 65 « AUa sco-
perta dei e o o o t 
Nora chiama Sod 
Sod chiama Nord 
Te'egiomale 
Il qinco aelle cose 
Procraouna per i w6 
PKxm: 
Te.egiornale 
La IV de< raqazzi 
Orazoou movaoj 
Ooinom a controntO 
Saoere 
Terza ounuta * < 0 
aunore e ai lesge* 
leieqioTiaie sport 
Cronache dei >avoro 
• deU'econofnia 

OggI al Parlamento 
20.30 Teiegiomaie 
21J0O L ultimo pianeta 
22,00 Mercoled) sport - Bo-

xe: Benvenutl • ChV 
rino 

Z3J0Q Teiegiomaie 

TV secondo 
21.00 Teiegiomaie 
21.15 Anni difficili 

Secoooo fum della sa> 
ne dedicata a «Mo> 
menu da C I D M M na-
oaoo» • curaia da 
Fernaldo Di Giaas-
maoeo. 

23.10 Medicma oggi 
Settimanale per I DB»-
(bd 

Radio 1° 
Gioiwtii n * 0 ! or» 7, a. 12, 

I S . l « 15 it. 20. 2Jt fe 
MattuliDO iMMcMt, 7.IO-. K» 
y o n . wine arimo. t.2% L* «H» 
Mr* srclMstr* a< mitstca •«» 
••r* . / . «> i«r- •• fa r lwn** 
t». a.JO w« janiott' o«i mat 
vmo- * . ! * : VO- • • •«. 11.JO-
ca «c*ota «CI I« •nofii. 12.10-
ka cawTon »i Mnranio 1971: 
12 S I : roMartoo accatera ace* 

t l . i > On t*x.mtj: l«t 
rr**io-. 16 frosram 

• M »m »tcc0*ti i * ,20 . eat 
«•• ffOraHl. I a. 15: Carnal a>o 
K H C ia .30: I tarOccM. ia .«5: 
Cr«nac*j« ami Mazroaiornoi I 9 i 
lmat»ta«» a eonrronto-. I*.SO; 
Ma«KMi 20.20-. La aostiowa 
• taar Caias. 21.SO- Concarte 
•ai «vr aiantstico Rati* • M » 
n*H t r t f 9 m . 22.20s I I fira-
tuatct 

Radio 2° 
i.ornai* -»«io an /.JO 

a.jo a. JO lo.ig U . J O 
I 2 .J0 I J JO 15 JO la.JO 
17.J0 l*.Mt i J i « 24. • 
Il <natti»iara. I 40 duonfiorac 
con k t m i M Viliam t Nicoti 
Artfiiano. a.1«t MtMica aa»ra» 
M l a.40t SaOM • colon «•*• 

erase* m Brooktyai ia,05« Caa> 
con* mm tattu lOJSt Ckr-
Rom* J U I i 12.11k f f 
«*oni laaionaW. •2,J5< H 
ano-. 1J 45: O—<»aj»tt 14* C4> 
mm • arena. i4.0»-. 5a «i aani 
14 JO- irasm.mon • a atonalw 
i 5 Non tutto MM •> tanai 
lo.JO »pocia>« OK. ia .45 : V-
rata * aaccaaa*. 19.02; «ac*-
cat 20.1 a II a t m c ««troaa> 
ra. 21 Caccia at taaajo. 21.55> 
eariiamo du Maaa-ao mm m 
i itTOBoin 22 t»omoni»*4ino4 
22.40t ha aoftawica m a*n4« 

Radio 3° 
Or* I O I COnfrtO 4 

r*i H i I co m a t t m 
5a»«atiMi Bocn« 11.40: Ma 
italtan* a'ooaii 12a L'mtc 
rora atnemusKOfofaco; 12.28i 
M M K I M naranato; IS- latarntaa. 
ce. 14 f i o o •• ararura-. 14.JO* 
r^x-tamo. 15 JO-. KMin lraian*)| 
15 15 un carte icaro> 17> L* 
opinion *aoi. •rm-. 17.25i **> 
al- o aiaam l / . 4 0 Miwca 
•an" ^nama, 15 «toti«ia o*t 
far to. 14 • 5- 9«a«r*nt* at* . 
Mfiiico. ta .45 I*KCO4© aiana> 
ta. i f 15 kOMtrlc «• « • * • ••> 
ra, 20 15 II ar**i>aj>a * M l * 
•aca a** a^onOo contanla*r*> 
noo: 20.45: • • * • • rottl «aH* 
muwcai 21i I I G H K I M M nut 
T*n*i 21^0i MaM*r 1W1. 
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