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Domani 
sciopera 

I'orchestra 
di Santa 
Cecilia 

Domani gll orchestrall dl 
Santa Cecilia scendono in 
sciopero; pertanto il concerto 
all'Auditorlo e stato annulla-
to. Ne hanno dato notlzia gli 
stessi lavoratori della gestio-
ne autonoma con il seguente 
comunicato diffuso leri sera: 

« I lavoratori della Gestlone 
autonoma dei concert! di San
ta Cecilia (orchestral!, impie-
gati, opera! e rappresentanti 
del coro), riuniti in assem-
blea hanno preso in esame 
la mozione votata all'unani-
mita dal Consiglio di amml-
nistrazione dell'Ente nella se-
duta del 29 febbraio. L'assem-
blea ha preso atto con soddi-
sfazione dei contenuti della 
mozione stessa, i quali rispec-
chiano pienamente gli Indiriz-
zi e i giudizi che sia sugli 
uomini sia nell'azione svolta 
dal consiglio di amministra-
zione hanno serrore dato i la
voratori dell'Ente. 

« L'assemblea del lavoratori 
ha espresso la propria soli-
darieta a tutti gli uomini che, 
nel Consiglio di ammini-.tra-
zione e al di fuori di questo, 
hanno fatto propria e portato 
avanti 1'azione di rinnovamen-
to e di democratizzazione 
dell'istituzione intrapresa dai 
lavoratori stessi, fino ad arri-
vare a prendere, di fronte ai 
tentativi di restaurazione di 
una vecchia linea. decisioni 
come quella di risanare le di
vision! del corpo accademico 
o di mettere a disposizione i 
mandati di consiglieri di am-
ministrazione della Gestione 
autonoma dei concerti. 

« L'assemblea dei livoratori, 
coerente con gli indirizzi e 
le decisioni adottate e conse-
guentemente portate avanti in 
questi due ultimi anni per la 
difesa della istituzione dei 
concerti, per la sua qualifica-
zione culturale e artistica e 
per fare in modo che questa 
diventi sempre di piu un be
ne di elevazione culturale al 
servizio di tutti i cittadini, 
concorda pienamente con la 
richiesta, contenuta nella mo
zione suddetta, di dare alia 
Istituzione la stessa integrale 
fisionomia rappresentativa e 
pubblica che la legge 800 con-
ferisce agli Enti autonomi li-
rici e sinfonici, ai quali d'al-
tra parte la gestione e assi-
milata. 

«L'assemblea dei lavorato
ri, al fine di sensibilizzare i 
ministeri competenti ad una 
rapida e conseguente soluzio-
ne, che permetta di superare 
l'attuale crisi, e al fine di bat-
tere le manovre gia iniziate, 
tese a creare disorientamento 
e timori tra i lavoratori stes
si nel tentativo di divideme 
1'azione unitaria intraprssa, 
decide di proclamare per 
domenica 5 p. v. uno sciopero 
di 24 ore come prima manl-
festazione di protesta». 

II maestro Virgilio Mortari 
ha annunciato ieri pomerlg-
gio al Consiglio accademico di 
Santa Cecilia le sue dimissio-
ni da vicepresidente e da so
cio accademico. In una Iettera 
inviata a tutti gli accademici 
e letta in Consiglio, il mae
stro Mortari sostiene, tra l'al-
tro, di avere. come vicepresi
dente ad interim (incarico as-
sunto a norma di statuto do-
po le dimissioni di Renzo Sil-
vestri), « proseguito sulla stra-
da di rinnovamento e di svi-
luppo, che era stata indicata 
in precedenza, ottenendc ri-
sultati abbondantemente rico-
nosciuti e che sembravano una 
buona premessa per l'avvenire 
dell'accademia ». 

« Considero una delle ragio-
ni che hanno favorito tali ri-
aultati — prosegue il maestro 
I>Iortari — la riconquistata ar-
monia fra gestione autonoma 
dei concerti e l'istituzione-
madre, l'Accademia, l'una ri-
spettosa dell'altra. A questo 
scopo ho creduto di dover de-
dicare il maggiore impegno 
del mio lungo incarico. ed e 
sembrato dimostrabile che. nel 
rispetto della cosiddetta leg
ge 800, si sarebbero potuti ga-
rantire all'Accademia i pre-
supposti accettabili di una vi
ta tranquilla e prosperosa, In-
vece non e stato cosi. Un piu 
o meno palese malcontento ac
cademico per l'anno passato 
della gestione dei concerti si 
e affiancato a inqu:etudini e 
difficolta di concihare obblighi 
di legge con aspirazioni vdlte, 
secondo me. a superare linuti 
di potere dalla legge stabiliti. 

« Lascio 1'Istituzione — con
clude la Iettera — rnortificato 
perche inutile e stato il mio 
impegno di tredici mesi per 
conservare all'Accademia l'at-
tivita cor.certistica. e mi e 
chiaro ormai che la gestione 
dei concerti non pud vivere 
che in una plena autonomia, 
Indipendente daH'Accademia, 
proprio come non a\rei mai 
voluto ». 
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Morta I'attrice 

Jacqueline Morane 
PARIGI. 3 

L'attrice Jacqueline Morane 
k morta a Pangi all'eta di 57 
anni. Aveva efordito prima 
della guerra all'Athenee, sotto 
la direzione di Louis Jouvet. 
e si era rapidamente afferma-
ta come una delle migliori in
terpret! del repertono tragi-
co francese. Tra le sue prin 
cipali interpretazlon! si ri-
cordano quelle di Jeanne au 
bucher di Claudel, di Bouches 
inutiles di Simone De Beau-
voir, e di testi classic! di Cor-
neille e Racine alia Cornedie 
f.ancaise. Aveva lavorato an-
cne per il cinema, apparendo 
fra l'altro in Gervaise di Cle-
Bient e nel Dijeuner sur l'her-
fcl di Renoir. 

Prorogato all'attore 
— 

il permesso di soggiorno 

Lou Castel 
per ora non 
sara espulso 

II chiaro significato politico di una 
persecuzione poliziesca - La protesta e 
la vigilanza dei cineasti democratici 

Lou Castel non lascera per 
ora Tltalia. La Ouestura dl Ro
ma ha concesso Ul'attore una 
proroga di venti giorni. Si spe-
ra. e si crede. che il provvedi-
mento. nel frattempo. verra 
completamente ritirato. 

La notizia deU'espulsione dl 
Castel dal nostro paese si era 
sparsa l'altra sera. L'attore 
era stato « invitato » ad andar-
sene entro died giorni dal-
l'ltalia, e 11 termine scadeva 
oggi. A nulla erano valse le 
richieste di un rinnovc del per
messo di soggiorno. 

II significato politico e 11 ca-
rattere discrirninatorio della 
disposizione poliziesca apparl-
vano subito chiari: 11 provve-
dimento veniva preso non con-
tro tutti gli attori stranieri, 
che, quantunque muniti solo di 
un permesso turistico di sog
giorno, vivono e lavorano in 
Italia, ma contro un determi
nate attore. 

Ora il provvedimento e stato 
sospeso e questo e il prlmo 
risultato dell'azione di prote
sta che, contro di esso, era sta
ta promossa dalle forze demo-
cratiche operant! nel mondo 
del cinema. 

Ieri il Comitato d'agitazione 
del cinsma italiano, cui aderi-
scono i sindacati del lavoratori 
e le associazioni degli autori 
e degli attori, aveva Indetto 
una conferenza stampa per 11-
lustrare la gravita del provve
dimento preso dall'autorita di 
polizia nei confront! di Lou 
Castel. 

La conferenza si e aperta con 
l'annuncio della proroga con-
cessa. Sono stati lo stesso at
tore e il sue legale, l'awoca-
to Locatelli, a raccontare co
me si sono svoltl i fatti. Lou 
Castel ha cominciato col dire 
che, pur essendo nato in Co
lombia, egli ha un passaporto 
svedese. Da dieci anni risiede 
in Italia, dove lavora quasi 
senza interruzione. Tanto piu 
inspiegabile e giunto all'attore 
l'avviso «che il suo permesso 
di soggiorno era improrogabi-
le» e che, quindi. entro dieci 
giorni avrebbe dovuto lasciare 
l'ltalia. 

In un primo incontro, che 
l'attore aveva con il vice-que-
store, questi giustiflcava il 
provvedimento con la non me-
glio speciflcata necessity di ap-
plicare l'accordo italo-svedese 
per l'emigrazione. L'avvocato 
Locatelli ha splegato che uno 
straniero, per vivere all'estero, 
deve dimostrare di essere in 
possesso dei mezzl di susslsten-
za. Per quanto riguarda l'ac
cordo sull'emigrazione esso in-

teressa, soprattutto, coloro che 
lavorano in fabbriche o azlen-
de. Non e. pero, il caso dl un 
artista che non ha, 6 ovvlo, un 
reddito fisso. Comunque 11 lun
go elenco di film che Castel ha 
interpretato in Italia e piu che 
sufflciente a « giustiflcare » I 
suo! mezzi di sussistenza. 

L'avvocato Locatelli ha te-
nuto a mettere il dito sulla 
piaga e a ricordare come, nel 
nostro paese, il regolamento di 
polizia sia tale da mettere pra-
ticamente lo straniero nelle 
mani della questura. II potere 
discrezionale, di cui la polizia 
gode, fa si che il permesso di 
soggiorno possa essere conces
so o negato senza alcuna spie-
gazione. 

Negll ambient! della questu
ra circolava la voce che il prov
vedimento di espul.-.ione. nei 
confront! di Castel. fosse mo
tivate con la circostanza che, 
a suo carico, sarebbe in corso 
un procedimento giudiziario. 
L'attore ha detto di non aver 
ricevuto nessuna intimazione, 
ma di sapere di essere « accu-
sato» di aver partecipato ad 
una manifestazione politica. 
Questo elemento fornisce una 
prova abbastanza chlara degli 
intenti persecutor! dell'autori-
ta di polizia nei confronti del-
l'attore. Praticamente. il ra-
gionamento che fanno i nostri 
poliziotti e questo: se sei stra
niero, e vuoi stare nel nostro 
paese, non occupaiti di politi
ca. Ora Lou Castel fa capo ad 
un raggruppamento della « si
nistra extraparlamentare» e 
tanto basta per cercare di dar-
gli. in tempo di elezioni. qual-
che seccatura. Per ora il caso 
Castel e chiuso, ma 1 cineasti 
democratici restano vigilanti. 

Film di Jires 
su un'eroina 

della Resistenza 
PRAGA, 3. 

Uno del piu noti fra i glo-
vani registi cecoslovacchi, Ja-
romil Jires, ha portato sullo 
schermo Maruska, storia di 
un'eroina della Resistenza e 
del suo diario, scritto duran
te quattro mesi di detenzio-
ne. in attesa che i nazisti pro-
nunciassero la condanna a 
morte. Marie Kuderikova era 
il vero nome della donna, nel 
film impersonata dall'attrice 
slovacca Magda Vasaryova. 

II governo del Senegal 
vieta alcuni spettacoli 
perche antimperialisti 

UAKAK. 3 
II governo filoccidentale del 

Senegal ha sospeso d'autorita le 
manifestazioni della < Quindici-
na culturale sull'unita del 
mondo negro » che erano in cor
so da qualchc giomo a Dakar. 

Al governo non e piacuto che 
la rassegna — come e detto 
in un comunicato emesso per 
giustiflcare il provvedimento — 
abbia ns«unto un caralfere che 
6 andato « al di la de] quadro 
culturale al quale bisognava at-
tcnersi >. per assumere aspet-
ti troppo decisamtnle politici. In 
altrc parole, la < Quindicesima > 
6 via via diventata una mani
festazione apertamente antimpe-
rialista. cd cvidcntcmentc il 
prt'.sidentc Senghor e i suoi 

collaboralon hanno tc-muto che 
cid potesse spiacere ai gover-
ni dei paesi colonialist i. 

Grande < vedette > della ras-
segna e stata Miriam Makeba 
(nella foto) — combat'^r.te in 
prima linea delta lotta per la 
liberazione dei popoli oppres-
si — che ha avuto un grande 
successo di pubblico. ma il cui 
comportamento e stato ricfinito 
dalla radio «scortese verso il 
Senegal >. Tutti gli spettacoli 
che la grande artista negra do-
veva dare, dopo essersi esibita 
a Dakar, sono stati annullati. 
E da ricordare che gia due 
anni fa il governo del Seneg.il 
aveva proibito una manifesta
zione alia quale doveva parte-
cipare la Mahcba. 

lo spettacolo di Maricla Boggio e Franco Cuomo a Bologna 

Onesto ma parziale ritratto di 
Gramsci uomo e rivoluzionario 

I due autori hanno voluto rendere un atto 
di omaggio al grande dirigente comunista 
ma non sono riusciti ad evitare del tutto 
le insidie dell'agiografia e del semplicismo 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 3. 

Se dovessimo definlre in 
breve formula che cosa sia 
questo Compagno Gramsci dl 
Maricla Boggio e Franco Cuo
mo, presentato glovedl sera in 
« prima » nazlonale alia Rlbal-
ta, diremmo che si tratta dl 
un onesto atto d'omaggio al 
grande dirigente comunista, 
all'lntellettuale dl nuovo tipo, 
al maestro dl intere genera-
zlonl di militrnti. all'uomo che 
aveva fatto proprio il motto 
del pessimismo della ragione e 
dell'ottimismo della volonta, 
al tenero amante, cui le vi-
cende della politica impediro-
no di vivere 11 proprio amore. 

Un atto d'omaggio forzata-
mente parziale, che sfiora gll 
scogli della retorica cosl come 
quelll del sentimentallsmo, 
tradotto nei termini del tea-
tro-documento p=r quanto ri
guarda 11 testo. tutto o quasi 
costrulto con citazione dalle 
piu diverse font! llberamen-
te maneggiate. Questo mate-
riale e rlfuso in un linguaggio 
drammaturgico ad andamento 
poetico rlsultante piu alia let-
tura che all'ascolto. Linguag
gio e struttura drammaturgl-
che non original!, con model-
li Insigni (Peter Weiss, ad 
esempio), ma senza una pre-
cisa determinazione politico 
ideologica; talche il Gramsci 
che ne viene fuori. 11 suo ri
tratto, e abbastanza consueto 
con un tantino di agiografia. 

Ma vediamo nei partlcolari. 
La rappresentazlone si apre 
con una scena dl pura inven-
zione. in cui gli autori hanno 
immaginato che Gramsci stia 
assistendo alia prova generale 
del Sei personaggi in cerca di 
autore, con Pirandello regista. 
Modo dl aggredlre l'argomen-
to in cui nulla corrisponde 
ad una qualsiasi verita: Piran
dello commediografo fascista 
e un vezzo di una certa cri-
tica da prmphlet. dl un estre-
mismo parolaio che non tiene 
affatto conto della complessa 
realta storica. I due autori 
sposano queste tesi estreml-
stiche e semplicistiche. por-
tandole aU'esasperazione. per
che fanno diventare l'attore 
che impersona Pirandello il 
presidente del Tribunale Spe-
ciale che condanna Gramsci 
(e meno male che, a diffe-
renza dei copione, non si ve-
dono in scena i sei personaggi 
in divisa fascista!). 

La condanna cl porta imme-
diatamente nel carcere. ed e 
questo 11 fulcro dell'azione; 
che pol si muove nei vari luo-
ghi e nei diversi tempi con 
flashes-back continui. E', in
somnia, come se Gramsci ri-
vivesse quest! momenti della 
sua vita: nella scelta dei quali 
si sono seguite due strade, 
quella storico-politico-cultura-
le che ppssa dalle giornate di 
Torino del *17 all'occupazione 
delle labbriche del '20. alia 
fondazione del Partito comu
nista, aH'awento del fasci-
smo. alia lotta parlamentare 
contro i fascist!, fino al pro-
cesso e alia condanna; e la 
strada privata. dell'amore di 
Gramsci per Giulia Schucht. 
Questa — scelta per evident! 
ragioni di completezza dram-
maturgica — e tuttavia la 
meno riuscita; anz! diremmo 
che non e riuscita affatto, le-
stituendoci di Giulia un ritrat
to evanescente e piccolo bor-
ghese. E* bensl vero che la 
moglie di Gramsci ebbe per 
lui una realta che via via gli 
sfugglva sempre piu; ma egll 
lotto sempre contro la sua 
riduzione a fantasma. tanto 
piu che el la aveva con se i 
due figli. saldissimo legame. 
con la concretezza di un rap-
porto di sentiment! che non 
naufragarono mai nell'evasio-
ne visionaria. Si aggiunga che 
il testo non fa il minimo cen-
no alia presenza. negli anni 
del carcere, di Tatiana 
Schucht, la cognata che, ri-
masta in Italia, gli fu vicina 
con l'aiuto e il conforto: sto
ria umanissima che poteva 
stimolare una versione dram-
matica. 

Sul versante storico-politico-
culturale le cose vanno un po' 
meglio. In rapid! quadri vien 
fuori la figura di Gramsci 
teorico e guida politica; i 
quadri si accavallano e non 
seguono, almeno nella prima 
parte, la cronologia, ma ci 11-
luminano con efficacia il per-
sonaggio nella sua complessi-
ta. Nei momenti chiave del
la nostra storia operaia, lo 
spettacolo ci dice, quasi sem
pre con le stesse sue parole. 
la posizione di Gramsci; la 
preminenza data all'azione 
delle masse, la guida ricono-
ciuta nella classe operaia 
(Cera una possibilita di so 
viet in Italia, e voi — da soli 
1'avete trovata — afferma 

i Gramsci in un comizio davan-
! ti agli operai della FIAT, che 
! e uno dei momenti migliori 
{ dello spettacolo); dapprima i 

dubbi sulla costituzione di un 
i partito comunista, poi la ade-

sione incondizionata al Par
tito Comunista d'ltalia. del 
cui comitato centrale fu chia-
mato a far parte (e bisogna 
riconoscere che i due autori. 
socialist!, non hanno calcato 
la maTO su una interpretazio-
ne antiscissione di Livorno). 
Ancora; la fedelta assoluta al-
rinternazionalismo. da cui de-
riv6 la lotta cor.tro Bordiga; 
la pronta comprensione della 
necessita del fronte di sini
stra contro il fascismo avan-
zante. , 

C'e una lacuna, ci pare ab
bastanza grave, nelrassenza 
totale di accenni al delitto 
Matteottl, con quel che esso 
signified anche proprio nella 
biografia politica di Gramsci 
e nella sua funzlone di guida; 
cosl come manca un rlferi-
men to aJ Congresso di Llone 
(gennaio 1926), dove si ailer-

md nel partito comunista la 
linea gramsciana contro quel
la dl Bordiga. C'e, invece, e 
occupa quasi lnteramente la 
seconda parte, la scena del 
processo del Tribunale Spe-
dale, "he segue a quella, al-
trettanto sviluppata, del dl-
scorso del 16 maggio 1925 alia 
Camera, dopo la declslone del 
comunisti di lasciare l'Aven-
tino, discorso che smascher6 
in pieno le mene autorltarie 
e dittatorlali del fascismo. 
Dalle pagine del verball, le 
dichiarazioni di Gramsci e di 
Terracini si fanno qui vive, 
diventano vero e proprio ma-
teriale drammatico di alta ef
ficacia. Se assai discutibile e 
anche scenicamente monoto-
na ci sembra tutta la scena 
sul Futurismo (Gramsci che 
ne parla con Trotski, e intan-
to si vede Marinetti che emet-
te vers! e dice Jdiozle clrcon-
dato da futurlstl Italian!: men-
tre campeggia la figura dl 
Maiakovski che dice bran! del 
poema su Lenin: un guazza-
buglio). che ha lo stesso difet-
to dl semplicismo della sce
na con Pirandello, abbastanza 
riuscito c! sembra il Gramsci 
delle Lettere dal carcere, quel-
lo delle storielline esemplari: 
sul piano quinquennale. ad 
esempio. o sull'uomo caduto 
nel fosso. A proposlto: lo 
spettacolo e molto elusivo pu
re sui Quaderni del carcere. 
la cui tematica poteva essere 
sfruttata anche scenicamente, 
invece che fare della polemi-
ca de~mode sul Futurismo. 
Nessun accenno a Croce. ad 
esempio: il grande antagoni
sts ideale di Gramsci nei 
Quaderni, che poteva sugge-
rire qualche stimolo. 

La rappresentazlone. non 
ancora lnteramente in perfet-
to rodaggio, risponde ai ca
non! d°l teatro-documento, ma 
con elasticita ed eclettismo. 
Vincenzo De Toma e Gram
sci: ora e realistico ora ha 
accenti epici. E' sottoposto ad 
una fatica intensa: in scena, 
quasi sempre di battuta. da 
una prova di energia note-
vole se non proprio di con-
vinzione; cerca di trar fuori 
da una certa palude sentimen-
tale il suo Gramsci. cui da 
un tal quale vigore tutto di 
testa. Gli altri attori della 
compagnia Teatro Insieme 
hanno tutti due o piu ruoli: 
primeggia tra loro Ettore Con-
ti. eccellente per precisione, 
ironia, calibro vocale: fa Pi
randello. Terracini. Marinet
ti. un uomo nella favola fi
nale (la cui espressione mi-
mata non ci ha convinto). 
Mario Valdemarin e Togliat-
ti e il pubblico ministero; 
Renzo Fabris. un soldato, Ser-
rati, un operaio, un futuri-
sta, il presidente della Came
ra, l'uomo nel fosso: Alfredo 
Piano e il capocomico, San-
thia, Trotski. e il presidente 
del tribunale: Toni Barpi fa 
il padre dei Cei personaggi. 
Turati, un operaio. un anar-
chico, un prigioniero. ecc. Si-
mona Caucia e Giulia. 

Sul piccolo palcoscenico del
la Ribalta (ma all'origine non 
s'era pensato addirittura al 
Palazzetto dello Sport? c'e 
stato dunque un ridimensio-
namento della concezione 
stessa dello spettacolo?) sono 
ammucchiati elementi scenici 
praticabili (in riduzione. quel-
li deft'Amante militare) che 
stipano un po' la scena, sen
za peraltro introdurvi confu-
sione. ma al tempo stesso. ci 
pare, anonimizzandola. Si ve-
dono striscioni e bandiere 
rosse: la regia di Maricla 
Boggio ha un po' puntato su 
cert: effetti visivi, specie nel
le scene dell'occupazione del
le fabbriche. Nell'insieme. non 
diremmo che si noti una re
gia che dia un'Impronta pre-
cisa alio spettacolo che. ine-
sorabile, porta in palcosceni
co quasi duecento cartelle dat-
tiloscritte del copione. anche 
se con qualche taglio: ce ne 
vorrebbero altri, per rende
re il tutto piu agile. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Musica 

Alicia 
de Larrocha 

La pianlsta Alicia De Lar
rocha e finalmente arrlvata a 
Roma, preceduta da una fa-
ma basata soprattutto su en* 
tusiastiche recens.oni amtn-
cane; le quali, come si sa, sono 
spesso condizionate dalle ne
cessita della pratica pubbli-
citaria. 

Ma l'altra sera, all'Olimpl-
co, ognl nostra possiblle dlffi-
denza e caduta, perche abbia-
mo constatato de facto che 
Alicia De Larrocha e vera-
mente una personalita di gran
de spicco nel concertismo di 
oggi. La pianlsta catalana ha 
presentato al pubblico della 
Filarmonica tutti e quattro i 
quaderni di Iberia di Isaac 
Albeniz. Si sa che tall pro-
grammi, diciamo cosl Inte-
gralmente monografici, posso-
no facllmente riuscire mono-
toni, quando non siano affron-
tati da un interprete d'ecce-
zione. E la Larrocha e stata 
bravissima nel tenere sempre 
in piena luce l'estrema liberta 
di scrittura e la grande varie-
ta dell'invenzione dell'autore: 
la forza evocatrice della mu
sica ha trovato cosl il giusto 
tramite per portare l'ascolta-
tore in un gradevole, fanta-
stico viaggio nella Spagna di 
Albeniz. 

vice 

Cinema 

Causa 
di divorzio 

Qualche giomo fa, pubblica-
vamo in altra pagina la notl
zia che, nel primo anno di ap-
plicazione della legge, i di-
vorziati in Italia sono stati 
26.000. Una cifra minuscola, 
dinanzi alle catastrofiche 
quanto interessate previsioni 
degli « antidivorzisti ». In que
sto suo nuovo lungometrag-
gio. Marcello Fondato ci offre 
una dimostrazione abbastanza 
spiritosa dei motivi per cui 
il divorzio da noi c'e, ma non 
si vede poi troppo. 

Silvestro, un giovane roma-
no, si e sposato a Carpi, in 
terra emiliana, con la grazio-
sa Ernesta: lui lavora in una 
fabbrica tessile, lei in casa. 
incatenata alia macchina che 
confeziona indumenti di ma-
glia. E il jnatrimonio non va 
bene. Silvestro si fa un'aman-
te, Enrica, bella pure lei, mo
glie d'un collaudatore di auto 
costruite in quel di Modena. 
Ed Enrica vuole lasciare il ma-
rito. sposare Silvestro. Al qua
le sorride piuttosto l'idea del-
l'«Angelo del focolare» — co-
si si presenta Enrica — tutto 
dedito a lui e alia cucina. (A 
questo punto si sfiorano pro-
blemi psicologici e morali, re-
lativi al comportamento del 
maschio latino», i quali non 
«hanno tuttavia sviluppi par-
ticolarmente rilevanti, nel rac-
conto). 

Andiamo avanti. Per Enrica, 
sposatasi in chiesa, le cose 
procedono alia lesta, grazie & 
un tribunale ecclesiastico in 
vena di concorrenza. Ma Sil
vestro (nozze civili) dovra !n-
tanto separarsi Iegalmente da 
Ernesta, come gli spiega un 
dispendioso avvocato; ed Er
nesta dovra a tal fine. «col-

laborare». Essa « collabora». 
inffltti. portandosi a letto un 
amico comune. Silvestro si 
secca un po', ma il provvedi
mento di separazione puo cosl 
awiarsi. 

Qui interviene la questione 
piu grossa. quella economica: 
Silvestro ed Ernesta avranno 
da restare lontani l'uno dal-
l'altra almeno cinque anni, pri
ma di poter aprire la causa 
di divorzio. Ora. e possibile 
tenere in piedi due case, con 
la retribuzione di un ope
raio? Silvestro prova perfino 
a dimezzare, con rigorosi mu-
ri di mattoni. il suo modesto 
appartamento; ma non funzio-
na. Potrebbe andare a vivere, 

a rlschlo dl ulterlorl compllca-
zioni, da Enrica; 11 marito dl 
costei si e portato via, per6, 
sin l'ultlmo mobile. Silvestro 
e tentato di fuggire da tutto e 
da tutti, quando vede che an
che Enrica, per aiutare la ba-
racca, si e messa a lavorare. 
Ma si ficcherebbe lui nel guai. 
Che fare, dunque? 

II regista illustra, Insomma, 
sottolineandone limitl e diffi-
colta, tutta o quasi la casl-
stica legale in materia di di
vorzio (ci6 che non risulta dal
la vicenda in se si configura 
infatti nelFimmaginazione del 
protagonista, secondo la for
mula dei «sogni proibitin), e 
ne trae conclusion! amarogno-
le. II tono del film e comun
que prevalentemente scherze-
vole, di commedia e anche di 
farsa, pur laddove uno sguar-
do e gettato su un'altra gran
de piaga sociale, il «lavoro a 
domicilio», che meriterebbe 
adeguata trattazione a parte. 
Non si puo dire, in verita, 
che lo sfondo sociale e politi
co della situazione sia stato 
molto approfondito (Carpi e 
citta «rossa»): anch'esso for
nisce spunto a notazionl ra-
pide, un po' facill e alquanto 
approssimative. E i tern! se-
condari della storia cinemato-
grafica appaiono come addos-
sati, piu che raccordati. a 
quello principale. 

Formalmente, Causa di di
vorzio si avvantaggia di una 
gustosa intonazione cromatica 
(la fotografia a color! e di 
Luigi Kuveller), collegata al 
perdurante boom della maglie-
ria. Le interpreti femminill 
— Catherine Spaak e Senta 
Berger —. ambedue piacevoli 
e ben doppiate, hanno la me
glio su Enrico Montesano. 
che, in un personaggio piu 
Impegnativo dei suoi soliti, 
se la cava a fatica. Da ricor
dare Lino Toffolo e, nella 
pungente caratterizzazione 
dell' avvocato. Gastone Mo-
schin. 

Ice 
Ice («Ghiaccio») e il terzo 

lungometraggio del giovane 
regista americano Robert Kra
mer (da non confondere con 
Stanley Kramer); come i suoi 
precedenti film (In the coun
try e The Edge), esso agita i 
problemi teorici e pratici di 
una ipotesi rivoluzionaria che 
possa essere valida per gll 
Stati Uniti. In Ice s'immagi-
na addirittura una guerriglia 
urbana destinata a rovesciare 
il potere dei monopoli. gra
zie anche all'intesa con le 
forze di resistenza del vicino 
Messico, che si suppone ag-
gredito. Quanto alle allean-
ze «interne » e a parte qual
che accenno alle minoranze 
razziali, il fondamentale «bloc-
co storico» prefigurato sem
bra essere quello tra un nu-
cleo di giovani intellettuali 
che praticano il sabotaggio, il 
terrorismo, l'attacco in armi 
e quei loro colleghi che, in
vece, si sono inseriti. anche 
ad alto livello. negli apparati 
scientifici e tecnologici. Vec-
chie e deliranti escogitazioni, 
riverniciate appena di nuovo. 

Non e detto, pero. che que
sta « proposta» debba esser 
considerata alia Iettera; alcu
ni amici di Robert Kramer, 
anzi, lo negano. Per essi, il 
film avrebbe una funzione 
critica nei confronti della sua 
materia testuale. Ironizzereb-
be, cioe, la « messa in scena » 
della rivoluzione per spinge-
re all'azione rivoluzionaria il 
pubblico (un pubblico. peral
tro, che sia gia politicamen-
te cosciente). Che cio risulti 
davvero, al livello dello stile. 
noi non diremmo; e, per quan
to ne sappiamo, anche in Ame
rica Ice e stato giudicato da 
moiti, negli ambienti della 
sinistra, confuso ed equivoco: 
anche se. come documento, 
non manca d'interesse. 

II film viene presentato al 
Mignon d'essai in edizione 
originale con sottotitoli in 
italiano. 

ag. sa. 

real yi; 

controcanale 
CARNE AL FUOCO — Chiac-

chierate di meno e diteci di 
piu: sempre piu spesso vien 
voglia di dirlo, dopo die si & 
vista una puntata di A-Z. Ab-
biamo notato piu volte che la 
rubrica diretta da Locatelli 
ha, in questa sua terza stagio-
ne, diminuto drasticamente i 
suoi riferimenti alia cronaca 
e si e andata trasformando in 
una settimanale «tavola ro-
tonda», secondo uno stile te-
levisivo ormai piuttosto infla-
zionato. Ma c't poi un altro 
aspetto della questione: e sta 
nell'andamento di queste «ta-
vole rotonde-n. Anche quello 
di mettere tanta carne al fuo-
co„ di allargare continuamente 
a macchia d'olio la discussto-
ne (meglio sarebbe parlare di 
« conversazione». quando si 
tratta di televisione) pub es
sere un sistema per eludere i 
problemi anzichi centrarli e 
apvrofondirli criticamente. Si 
solleva un tema, si ascoltano 
alcune opinioni che offrono 
altrettanti spunti, e subito si 
passa ad altro, ripetendo I'ope-
razione. Pub sembrare un me-
todo giusto: solo cosi si pub 
risalire, si pensa, dal portico-
lare al generale, si possono in
dividuate le vere cause dei fe-
nomeni, si pub evitare di ti-
manere chiusl in una visione 
9 tettoriale ». Gia, ma pub an' 

che accadere che per questa 
via ci si limiti, invece, a lan-
ciare qualche sasso qua e la, 
a coglicre solo qualche scorcio 
di realta, e quindi, a dir tutto 
senza dire nulla, Tanto piit se 
gli invitati in studio sono tanti 
e se della conversazione real-
mente avvenuta si trasmette 
soltanto la mela o, addirittu
ra, la terza parte. 

Lo ha confermato, appunto, 
Vultima puntata di A-Z, dedi-
cata ai costi della salute. Si t 
partiti dal problema delle co-
siddette aparcelle d'oron; ci-
tati un paio di casi di cronaca, 
abbastanza fuggevolmenle, si 
i passati alle opinioni in stu
dio. Qui, come al solito, sono 
venuti a confronto due punti 
di vista praticamente opposli: 
quello di coloro che si riferi-
vano, pur deprecandola gene-
ricamenie, alia «legge del 
mercato*, e quindi nei fatti 
rilanciavano Vaccusa, e quello 
di coloro che. invece. conte-
stavano a fondo «la riduzione 
della salute a merce* (testua
le espressione del prof. Fade-
ni). Qui, dunque, si era gia 
ad un tema di fondo, che in-
vestiva frontalmente sia le 
strutture del nostro sistema 
sanilario, sia la responsabilita 
di coloro che di quelle strut
ture e. di questa socicta sono 
le creature e, insieme, i soste-

nitori. Cera di che disculere, 
e animatamente, soprattutto 
dal momento che erano emer-
si appena alcuni accenni, in 
tono diverso. ai problemi che 
sono alia base di tutta la que
stione della salute: e, invece, 
si i passati al tema degli ospe-
dali — legato, certo, al primo. 
ma gia particolare e ben com-
plesso in se~. 

Vn altro esempio? Ce stato, 
nella conversazione, un giusto 
accenno di Delogv alia medi-
cina preventiva (espressione 
che, purtroppo, risulta gia 
consunta prima ancora che 
abbia un riscontro nella real
ta): qvalcuno I'ha contestata 
e si stava avviando un con
fronto, quando si e passati 
ancora ad altro. 

A conclusione della puntata. 
dopo tanti discorsi sul presen-
te e sul futuro. si & tornati sul 
caso di una famiglia che & al
ia disperazione perchi non sa 
come curare una giovane don
na ammalata di rem. Un giu
sto richiamo alia realta, cer
to: che ha, perb, oggettiva-
mente confermato quanto po-
co ci si fosse mossi, in sessan-
ta minuti, dall'interrogativo 
iniziale, nonostante tante pa
role. 

g. c. 

« L'organizza-
zione» sfida 

Tispettore Tibbs 
« L'organizzazione » sfida lo 

ispettore Tibbs, di Don Med-
ford, e il terzo film della se-
rie interpretata dall'attore 
nero Sidney Poitier. In omi-
cidio al neon per I'ispettore 
Tibbs, il noto detective era 
occupato a scoprlre 1 «mostrl» 
sociali o asocial! per poi ri-
condurli aH'ordine con l'aiuto 
della forza di polizia. A que
sto film decisamente reazlo-
nario segue, quindi, «L'orga
nizzazione » sfida I'ispettore 
Tibbs, dove l'ideologia della 
conservazione si esprime In 
toni piu sfumati e meno im-
pegnativi: Virgil Tibbs, que
sta volta, e chiamato a risol-
vere un complicato caso di 
traffico di droga. 

Questo traffico, scoperto ca-
sualmente dopo un assassinio, 
fa capo a una «organizzazio-
ne» industriale mafiosa che 
sembra avere agentl e spie 
nella stessa polizia. E sara 
proprio per questo che Tibbs, 
nel bel mezzo delle indagini. 
sara sospeso dalle sue funzlo-
ni ufficiall e costretto ad agi-
re da solo, con risultati non 
molto entusiasmanti. 

II film a colori di Don Med-
ford, in realta. ci dice meno 
di quanto possa suggerire il 
tema in argomento. I legami 
mafiosi tra l'industria, la po
lizia e il traffico della droga 
sono prospettati non solo in 
forma spettacolare (la serie 
degli appostamenti, delle tele-
fonate e degli inseguimenti) 
ma soprattutto in chiave am-
bigua per cui abbondano le 
incongruenze, le fumisterie e 
i particolari superflui. 

vice 
Canzoni 
Milva 

Una bella faticaccia quella 
alia quale si sottopone, dal-
l'altra sera, fino al 12 marzo, 
Milva. Diciotto canzoni, piu 
gli inevitabili bis, una dl se-
guito all'altra, con una pic-
colissima interruzione. a luci 
spente, tanto per cambiare 
d'abito. 

La cantante si esibisce nel
la seconda parte dello spet
tacolo Musica si. giunto alia 
quarta puntata. Per il pubbli
co del Sistina ha scelto un 
repertorio nel quale figura-
no. si. alcune canzoni di fa
cile effetto come Sola, Qual-
cosa di mio o Mediterraneo 
(presentata a Sanremo), ma 
anche pagine famose dell'Ope-
ra da tre soldi di Brecht-Weill 
come Surabaya Johnny, La 
schiavilii sessuale, Jenny dei 
pirati, o spiritual come Some
times y feel; e qui la cantan
te dimostra quanto le sia sta
ta utile la lezione strehleria-
na. Milva si cimenta pure con 
Milord e Ai no finale (versio
ne italiana di Je ne regrette 
rien), che furono tra i cavalli 
di battaglia della scomparsa 
Edith Piaf. Non fa correre il 
brivido nella schiena come la 
grande cantante francese, ma 
bisogna dire che se la cava 
bene appoggiandosi sulle spi-
rali basse, per le quali la sua 
voce si presta particolarmente. 

Molti, calorosi applausi per 
Milva e anche per i Folkstu-
dio singer, che l'hanno accom-
pagnata in varie canzoni. Nel
la prima parte il pubblico ha 
applaudito anche / macaggi 
(un quartetto di saltatori 
acrobati), il Duo di Piadena. 
Elio Pandolfi (che si e esi-
bito in un piccolo show) e 
Los Diabios del bombo, uno 
scatenato complesso argenti-
no. La regia dello spettacolo 
e di Filippo Crivelli. 

vice 
Musica pop 
Bee Gees 

I fenomenl « melodici» del
la musica pop sembravano 
ormai seppelliti con l'evolu-
zione ritmica dei Beatles, con 
la reinvenzione del rock, oggi 
divenuto la matrice piu con-
geniale per un certo discorso 
musicale d'avanguardia. E in
vece no. Le musichette senti-
mentali tengono duro, e ce 
lo hanno dimostrato i a resu-
scitati» Bee Gees, con un 
concerto tenuto l'altra sera 
al Palasport. 

II complesso, formato dai 
tre fratelli Gibb (Robin. Mau
rice e Barry) continua a per-
correre i romantici sentieri 
eseguendo i brani piu noti 
tratti dal suo vasto reperto
rio: World, To love somebody, 
Words, I started a joke. Le 
voci sono ben impastate, e 
riproducono fedelmente i sug-
gestivi effetti costruiti in stu
dio. ma la sezione ritmica e 
pressoche inesistente, nono
stante l'apporto di un'orche-
stra composta di ben venti 
elementi. I Bee Gees sono 
questo: assoluta mancanza di 
nuove idee musicali, totale ne-
gazione di ogni ricerca. a qual
siasi livello, contenutistico o 
linguistico. Ed e proprio per 
cid che dovrebbero esser ri-
fiutati. non certo perche sia
no effettivamente « passati di 
moda»> oppure no. Musicisti 
come John Mayall o Pete 
Seeger non sono mai stati ne 
« di moda » ne « fuori moda », 
ma il loro contributo alia mu
sica moderna e grande. E, 
purtroppo, questi ultimi ri-
marranno sempre fuori del 
gusto cosiddetto «popolarei>, 
mentre gruppl come 1 Bee 
Gees si potranno permettere 
morte e resurrezione, tra un 
uragano di applausi. 

Mostre a Roma 

Interventisu 
fotogrammi 
del pittore 

Franco Angeli 
Franco Angell - Roma; 

Galleria Sirlo, via Angelo 
Bruneltl, 14; fino al 4 marzo; 
ore 11-13 e 17-20. 

Queste «fotografie con inter
venti » di Franco Angeli, espo-
ste a Roma, con un saggio in 
catalogo di Antonio Del Guercio. 
sono la riproposta. nella flssitii 
documentaria e tragica del foto-
gramma, delle pitture che pre-
sentammo l'anno scorso alio 
Studio Condotti 85 e che varia-
vano essenzialmonte due temi: 
quello deH'interno dello studio 
con la speranza rossa e il dub-
bio quotidiano della vita del pit-
tore; quello delle strade delle 
citta d'America e d'Europa con 
la violenza borghese e fascista 
scatenata contro i giovani. 

Lo stile delle immagini dipin-
te gia voleva essere, con una 
iigurazione energica di un pri-
mitivismo proletario, lo atile 
delle cose stesse; ora le cose 
occupano il campo di un'imma-
gine fotografica nella quale la 
pittura sembra avere la sola 
funzione di ritoccare certe sfo-
cature e eccessive freddezze de-
gli obiet'tivi della Nikon; gialli 
acidi e funebri, rossi di sangue 
e di bandiere. verde trasparen-
te d'un stagione felice come nel
la memoria. 

Qui Angeli lavora secondo un 
modo documentario anonimo e 
la pittura trapassa nel film 
(com'e gia stato per un altro 
pittore, Mario Schifano. che ha 
avviato a Roma, ricerche di pit
tura e film originali rispetto 
agli antecedenti pop di Andy 
Warhol e del cinema creativo 
underground americano). 

I fotogrammi. proprio nel sen-
so di bruciante «scrittura di 
luce », che piu interessano sono 
quelli con l'interno dello studio: 
nella disposizione caotica e an-
gosciosa degli oggetti, che sem-
brano fare una citta senza fun
zione (vengono in mente anche 
certe nature morte - di oggetti 
dipinte da Guttuso alcuni anni 
fa), si riproducono caos e vio
lenza deU'esterno, delle strade. 
Altri di questi interni sembrano 
il documento d'una selvaggia 
devastazione sia delle cose sia 
della psiche. Tutti i fotogrammi 
hanno sempre l'evidenza della 
descrizione di una battaglia. 
magari individuale ma sempre 
assai violenta. Gli unici punti 
di riferimento. nel caos e nella 
angoscia di questi fotogrammi. 
sono i segni della Stella, della 
falce, del martello, della ban-
diera comunista. 

C'e. a volte, una sommaria 
contrapposizione tra segni idco-
logici e cose, una contrapposi
zione che appare come una di
fesa estrema. 

Difficile dire se questi foto
grammi avranno uno sviluppo 
pittorico. o filmico. o tutte e 
due le cose. Cio che si puo 
dire e che l'occhio di questo 
pittore d'avanguardia della gio 
vane generazione sembra un 
occhio disperato e che ora por
ta una sua forza di abbuiamen-
to tragico su tutto il campo 
dell'esperienza pittorica che 
egli vede profondamente insi-
diata dalla situazione di classe. 

Giustamente Del Guercio dice 
che Angeli «riesce a dare a 
queste sue foto criticizzate e 
psicologizzate un "tempo", la 
cui qualita sospesa. e critica. e 
sin patetica. appartiene storica-
mente alia pittura». Ma. vor-
remmo proprio sbagliarci. che 
ne e della pittura quando si di-
spera della vita? 

Dario Micacchi 

Il Tribunale 
dispone la 

confisca del film 
« Africa ama» 

MILANO. 3 
La confisca di Africa ama, il 

documentario a lungo me-
traggio sui riti e le consue-
tudini delle popolazioni afri-
cane, e stata disposta dai 
giudici della prima sezione 
penale del Tribunale di Mi-
lano, presieduta dal dottor 
Martino, a conclusione del 
processo per offesa alia pub
blica decenza, nel quale sono 
stati imputati il regista Gui-
do Gerrasio e i produttori del 
film, i fratelli Angelo e Al
fredo Castiglioni e Oreste Pol-
lini. I giudici hanno rawisa-
to gli estremi di reato in una 
delle scene del film, quella 
riguardante un'orgia a base 
di hascisc, e per questo han
no condannato gli imputati a 
400 mila lire di ammen-
da ciascuno. La sentenza non 
diverra esecutiva in quanto ! 
difensori hanno gia fatto ri-
corso in cassazione. 

II film, subito dopo 11 rin-
vio a giudizio dei responsa-
bili, era stato sequestrate e 
rimesso successivamente in 
circolazione con l'autorizza»io-
ne della magistratura, dopo 
il taglio di alcune scene, tra 
le quali una parte di quella 
dell'orgia con l'hascisc. 

d. g. 

Spettacolo 
per ragazzi 
al Circolo 

di Centocelle 
Domani mattina alle 10,30, 

11 Circolo Centocelle di via dei 
Castani 201/a (Piazza dei Qe-
rani) da uno spettacolo per 
un pubblico molto importan 
te: quello dei ragazzi. 

La commedia che verra rap-
presentata ha come titolo Car-
nevale, dove sei?; essa non 
ha le caratterlstiche dello 
spettacolo tradlzlonale. in 
quanto sara rccitata da tre
dici ragazzi della scuola me
dia statale di Olevano i quail 
— In collaborazione con un 
insegnante, Augus t Pantoni, 
autore del testo — hanno rea-
lizzato 1 costuml e participa
te attivamente alia mmm in 
scena. 

'?*»&. ; * v > ^ , « ; 4 4 ^ ; ^ 4 i ^ ^£^^1^^^^^ ... >j^k:^i\jiM&><*&-^ -' ^ivxVtok ,M W'%ii$hfa&&&" \itilim$&Yi< 

http://Seneg.il

