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Archiviata una denuncia 
contro « I pugni in tasca » 

Una sentenza 
per la liberta 

di espressione 
E' sfafa molivala con interessanfi argo-
mentazioni dal giudice istrulfore di Bologna 

BOLOGNA. 25. 
Una viva soddisfazione ha 

suscitato nel mondo dclln spot 
tacolo c negli ambienti demo 
cratici la notizia dcll*archivia 
zione — disposta dal giudice 
istruttore di Bologna. Federico 
Governatori — di una denuncia 
contro il film / pugm in tasca 
,a"i Marco Bellocchio 

La denuncia era stata innl 
trata, come e nnto da una si 
gnora genovese che. dopo aver 
visto il film, aveva chicsto alia 
Magistratura di intervenire a 
tutela della « sneieta e delta fa-
miglia ». 

II proccclimento penale. per 
cnmpelen?a territoriale. vennc 
affldato alia Procura della Ke 
pubblica di Bologna esscndosi 
accertato che / pugni in tasca 
era stato proiettato pubblica 
mente in prima assoluta a Imo-
Ja. nel corso di una tradizinna 
|e rassegna cinematogralica 
che si svolge in quella cilta 
ogni anno subito dopo il Festi 
val di Venezia. 
' La motiva?ione della senten 
ia d'archiviazione del dottor 
Governatori appare quanto mai 
interessante perch6 interrom 
pe. con acute quanlo giuste me 
ditazioni. una troppa lunga se 
rie di provvedimenti di censura 
che proprio In queste ultime 
settimane hanno gravemente 
violato la liberta di stampa e 
di pensiero. come negli episo-
di recent issimi del liceo « Pa 
rini ». dei giovani e tipografi 
comparsi slamane in catene di-
nanzi al tribunale di Milann 
per aver diffuso manilestini 
Contro la guerta del Vietnam. 
la condanna della scrittrice Mi 
lena Milani e I'elenco potrebbe 
continuare. 

In contrasto. dunque. con 
,9 questa ventata di esasperato 
\ puritanesimo e di incredibile I 

autoritarismo U dott. Governa 
tori ha affermato nella senten-
l a che « non spetta aJ giudice 
fare alcuna valutazione di na 
tura estetica, morale, sociale. 
politica, secondo i canoni sog 
gettivi del denunciante o del 
giudicante; o di un ambiente. 
di un partito. di una classe o 
di una maggioranza > e. che 
appare percid arbitraria la 

retesa di coloro i quali vor-
rebbero veder puniti gh autori 

i racconti o di rappresentazio 
i che la Iegge considera file 
iti soltanto che siano realmen 
e accaduti e non scmplicemen 

|51e "rappresentati". 
% « II rappresentare i fatti me 
i l iante U cinema — ha scntto 

Igl giudice istruttore — e uno 
!ei modi di mamfestazione del 

nsiero; e una ineliminabile 
onquista della nostra civilta 

liberta per chiunque di espri-
re il proprio pensiero (arti-

olo 21 della Costituzione). con 
ualsiasi mezzo, ove non si pas 

U limite del "buon costu 
e" e non si ledano i diritti 
trui. altrettanto fondamenta-
, quanto quellj della libera 
anifestazione del pensiero ». 
Dopo aver ribadito che alia 

. . - b a s e del nostro nuovo ordi 
(fbamento giuridico sta il princi-

So 

j.eome s 
\M istitt 
[me fon 

ifpio della liberta. garantita an 
l^tie dalla piu ampia dialettica 
lisfelle idee, che si pone anche 
|;cpme strumento di tutela del 

~* istituzioni democratiche e co-
fonte di sviluppo della so

il dott. Governatori ha 
stenuto che « di fronte a una 

lalsiasi forma di manifesta 
>ne di pensiero critico non 
iste alcun principio o istitu 
»ne. per quanto consohd.ua. 

abbia il privilegio della 
lunita: per giunta di fronte 

juelle particolari manifesta 
^ni di pensiero che assumo 

il valore del Parte. Io stesso 
linamento positivo esclude 
che il mito dell'osceno ». 
Jella sentenza si afferma 

^tre che il « giudice non de 
fare una valutazione este-
dello spettacolo. perche ta 

{valutazione non gli compete 
e del tutto imlevante ai 
della decisione > che nel ca 

[di I pugni in tasca « non 
pte alcun osfacolo legale al 

Inarrazione. anche distrutti 
delle vicende e dei proble 
di una famigha borghese. 

bene": non vi e tutela le-
e tanto meno penale per 

^neri sentimenti. quasi idil 
pio o meno ritenuti tra-

|ci La reiigiosa » 
(di Diderof) 

cambia titolo 
PARIGl. 25. 

film tratto dal romanzo La 
tiosa di Diderot, oggetto 

ie mese fa di aspre pole 
tie tra la casa produttnee ed 
ii ambienti politici e reu 
. potra entrare tra breve 
circuit© ». 

uesto e quanto ha deciso in 
Imissione di Centura francese 

si e limitata a vietare il 
ai minori di IH anm. 

tr mettere flne al!e poiemtche. 
•roduttore del film ha cam 

U titolo La rcligio<a in Su 
ne Simonin. la religiosa di 
rot. 

dizionali. che la "famiglia bor 
ghese" e la ,'giovinez?a" do 
vrebbero suscitare. allontanan 
do da ogni riflessione e descri 
zione tragica; la famiglia con 
i suoi problemi relativi. anche i 
piu scabrosi e diftlcili. non co 
stituisce un "tabu" »; non v'6 
tutela per la pretesa alia tran 
quillitn delle idee, per il dirit 
to al «divertimento >> p°IIo 
spettacolo Esiste, invece il di 
ritto di manifestare liberamen 
te il pensiero anche coti la pel 
licola cinematografica 

Va da se che questo prin 
cipio puo e dovrebbe dilatarsi 
in ogni altro campo della cul 
tura. dell'arte e della liberta di 
opinione. 

Sanremo: X I edizione 

Si apre stasera il 
Festival 
del jazz 

Calorosa 
accofjlienza 
di Madrid 

a « Giufie?ta 
degli sniriti» 

MADRID. 25 
Tutta la stampa spagnnla 

dedica grande rilievo alia 
manifesta/ione cinematografica 
avvenuta in Madrid nel corso 
della quale, con la partecipa 
zione di oltre duemila spettatori 
tra i quali Ie maggiori autorita 
cinematografiehe spagnole. il 
corpo diplomatico e rappresen 
tanti del mondo cinematografico 
e culturale. e stato proiettato 
Giulietta degli spiriti di Fede 
riro Fellini alia presenza — co 
me e nnto — della protagnnista 
Giulietta Marina 

La present azione del film 6 
stata prereduta da una afTollata 
eonferen/a stampa cui ha preso 
parte la totnlita dei rritici cine 
matngraflci madrileni e rappre 
sentanti della radio televisione. 

A Parigi per i diritti civili 

Grande spettacoio 
cost Belafonte e 

i artists negri 

Nostro servizio 
PARIGI. 25 

II cantante negro americano Harry Belafonte (nella folo) e arrivato 
giovedi a I'arigi con il suo gruppo musicale composto d\ set cantanli 
di musiche popolari. La * troupe > & giunta dagli Stati Uniit all'aero-
porto di Orljj in aereo. Belafonte £ a Parigi per attuare un pro-
gramma di concerti che culmmeranno. il 29 di questo mese, in una 
grande mamfestazione musicale al Palazzo dello Sport, di solidarieta 
con i movtmenti che. negli USA. combattono contro la segregaztone 
razziale. Alia manifestazione £ prevista la presenza di Martin Luther 
King, il quale, come £ noto, £ il leader del piu importable movimento 
antirazzi"ta americano. 

Da lungo tempo Belafonte £ un attivo militante in difesa dei diritti 
e delle liberid del suo popoh; ricordiamo la funzione di prtmo piano 
svolta dal cantante nell'organizzaztone della marcia su Washmaton 
e I'odio accamla che vi 6 alttrato. in questi anm, da parte di tutu i 
razzisti del mondo. Ma il contributo ptu signtficativo alia causa della 
emancipazwne della sua gente. Belafonte Vha dato con la sua produ 
zione musicale. frutto di un lungo e appassionato studio condotto sul 
maleriale tradizionale e suite elaboraziom recenti. Son cedendo alle 
facilt suggestwni di chi Vavrebbe voluto vedere un cantante commer
cial dt * calypso » e sfidando, quando £ stato necessario, Vimpopola 
rita. Belafonte si £ dedicaio alle canzoni che megho esprimevano la 
vita, sofferta. a volte tramen del suo oopolo Con Marh Twaxi ha 
csumato le canzoni dei battcllieri del Mississippi in Bring that ham 
mer e stato un interprete sensthde dei canti di lavoro e di pngionia 
che i negri americani hanno creato nei campi d'mternamento e nelle 
carceri: recentemente. in un microsolco intitolato My Lord, wath a 
moTrna m^ieme con i cant: reUaio<> ir,ui>ztnnalt Belafonte ha pre-
ci'ato a'rum dei t ruori spirituals * che sembrano usciti dal fuoco 
icl'a lotta di questi anni. 

d. I. r. 

Successo 
anche senza 
gorgheggi 

Dal nostro inviato 
SANREMO. 25. 

Anche i festival del jazz in 
vecchiano, benche non siano 
moltissimi ad accorgersi della 
loro eta Neppure gli appassio 
nati. del resto. per i quali un 
festival, a Sanremo o a Bolo 
gna. e sempre una novita. e 
sempre una iniziativa sulla 
cui realizzazione. poi. non si e 
mai sicuri — per ragioni di fon 
di. s'intende — flno all'ultimo 
momento Kppure quello sanre 
mese. che s'apre domani sera. 
compira il suo undicesimo an 
no di vita Ad avanzata prima 
vera poi. ci sarn il piu giova 
ne festival bolognese. 

Ad aprire Sanremo '66. do 
rnam sera, sara un pianista. il 
negro canadese Oscar Peterson 
format cittadino americano). 11 
pianoforte, benche attualmente 
un po' in ribasso nel jazz, e 
tuttavia il protaeonista di que 
sto XI Festival. Anche nella 
seconda serata di domenica si 
asrnlteranno due pianisti alia 
guida del proprio trio E sta 
volta si tratta di due musicisti 
italiani' il primo. Franco D'An 
drea. un solista che si 6 af
fermato solo di recente: il se 
condo. Guido Manusardi. asso 
lutamente sconosciuto nel no
stro paese. dal quale manca or-
mai da parecchi anni. Manu
sardi. infatti. vive in Svezia. 

Un cartellone abbastanza in 
teressante quello di Sanremo 
che nelle due serate in cui si 
articnla. schiera tre nomi di 
grande rilievo: Ornette Cole 
man. sabato. Sonnv Rollins e 
Steve Lacy, domenica. 

Questi tre nomi sono. da so 
Ii. sufficient!" a tenere in p'e 
di un Festivnl e a dargli una 
ragione d'interesse. benche si 
siano gia ascoltati in Italia tan-
to Rollins, quanto Coleman e 
Lacv. quest'ultimo. un anno fa. 
al Festival di Bologna. 

Manca. come purtroppo spes-
so succede nei festival, i! jazz 
tradizionale. Ma e'e da dire che 
manca anche il nuovo jazz, il 
jazz che si e affermato a New 
York nel 1965. provocando un 
enorme choc fra i conservatori 
per la sua violenta carica di ri-
bellione ai miti ufficiali ameri
cani. e in gran parte raccolto 
attomo ad una nuova piccola 
casa discograflca. la < Esp-
Disk ». che ha edito gia venti-
sei album — da noi purtroppo 
introvabili — e tutti di note-
vole interesse. E" gia una 
nuova generazione del jazz 
quella di Albert Ayler. di Bob 
-lames, di Sun Ra. di John 
Tchicai e quindi la presenza di 
qualche suo rappresentante a-
vrebbe dato al Festival di San
remo una piu prccisa informa-
zione culturale. Ma cid pare 
non sia stato possibile agli or-
ganizzatnri. che del resto si 
erano messi in contatto con il 
saxofonista Archie Shepp. al
tro uomo di punta del nuovo 
jazz, che perd ha promesso di 
venire quanto prima in Italia. 

Benche. oggi. sembri essersi 
un po' cristallizzato sulle pro 
prie posizioni. Ornette Coleman 
resta tuttavia una presenza in-
dispensabile a Sanremo. dove 
da anni il pubblico Io attende 
va. Con il suo eccellente trio 
(David Izenzon al contrabbasso 
p Charles Moffett alia batteria). 
Coleman chiudera la serata di 
domani, suonando il sax alto. 
la tromba e il violino. slrumen 
to. quest'ultimo. in cui mag-
giormente si sente stimolato a 
dire cose nuove. 

La serata. come si b detto. 
verra aperta dal trio di Oscar 
Peterson, che perlomeno servi 
ra a rompere il ghiaccio con 
il suo swing un po* troppo mec 
canico: Peterson Io si e ascol-

Ponti ed Ergas: accordo 
per sette film a Praga 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA. 25 
Sette film saran.no girati negli studi di Bar-

randov. a Praga. per conto dei prod.»tton italianj 
Carlo Ponti e Moris Ergas Ne hanno dato Ian 
nurvio oggi. a Praga. I due produtton stessi. 
L'accordo relativo sara firrnato unlciaJmente alia 
fine di apnJe, a Roma, dal mm.stro dello spc-
tacolo Corona e dal direttore deiJa cinemato 
jrafia ceco*!ovacca Po.&lnjak Registi dei film 
^aranno Zeman (due). Lip^ki (tre). Fonman (uno 
o due). for<e uno sara fatto da Jan Kadar. See 
nogg.a'or, e atton saranno d: van paesi. i tecnici 
tu'.ti cecoslovacchi. 

« Abb'.amo ragguinto gli accordi. molto lmpor-
tanti, — ha dichiarato t'onti ai g.omalisti all'ae-
roporto di Praga. prima di ripartire — dopo 
molti mesi di trattative. Sono qui da 24 ore. e 
sono nmasto stupito dalla meravighosa prepara-
zione e orgamzzazione dei registi. degli artisti 
e dei tecnici cecoslovacchu II successo della ci-
nematograha cecoslovacca nel mondo e stato si-
nora soprattutto artistico. In tutti i Festival es.sa 
ha avuto il p.u ar.ipio ncono>cimento della cri 
tica. Ma purtroppo la cinematoi^ratia non e so!o 
un fatto artistico La mia op;n'one e c!re sia 
soprattutto spettacoio per il grande pubblico. 

• Nei miei colloqui con gli am.ci cocosiovacchi, 
ho teredto di convinccrli che i film girati anche 
in aitra lingua, che n<wi sia la ceca, avTebbero 
avuto prospcttive commerciali molto larghe. 
• « II mercato p:u importante del mondo e quello 

del Nord America, un film * adulto solo quando 
ha conqmstato questo mercato — ha affermato 
Ponti. — Prova ne sia il film di Kadar e Klos 
Lo specchietto per le allodole che, dopo il sue. 

ce--o negli USA. e divenjto un "caso" interna 
z;ona:e. 

< II s.gnor Po.ednjak ha considerato favorevol 
mente le m:e idee, perc.d poiremo fare ins:en^e 
fi.Ta in ingle>«. per e*emp;a Mentre parlo con 
voi. sto preparando un fiJm a Londra. registi 
Miche.ange.'o Anton:oni Non tntendo polemazare. 
ma voiuo solo dire che la lingua e un mezzo 
per anivare a mo:ti spettaton. Bi«ogna superare 
il compiesso di infenor-.ta e uvare la possibiliti 
che le altre lir.gue ci offrono per propagandas 
i nostn ftm ». 

Ponti ed Ergas hanno dichiarato di ritenere 
che parecchi g:o\ani registi cechi abb'ano una 
preparazione form:clab:!e. Quanto agli studi di 
Barrandov. essi «non hanno nulla da invidiare 
a queili itahani e amencani >. 

Dai sette fiim che si tmziera presto a girare. 
queLli d: Forman e Kadar saranno «impegnati >. 
ma nello stesso tempo < divertenti >; Zeman ne 
realmera uno o due per ragazzi; queili di Lipski 
saranno di fantascienza. 

Gli intemi saranno girati a Barrandov. gli 
esterm in van paesL Le attnei e gli attori cechi 
non sono ancora stati sce.ti: lo saranno anche 
m base alia !oro conoscenza delPinglese. 

Djrante la conversazione aH'aeroporto. si e 
aoprefo mire che il film di Jan NVmec La le 
sta degli osprti, che un quotidiano mi'anese 
aveva aato ^ome D.i>cc3to iai i j censura ceca. 
era g a stato sped:to a New York e probab:! 
menre sara presenfato al Festival di Cannes 
Da parte sua Ergas ha reso noto di aver com-
prato cinquanta film cecoslovacchi e di averli 
collocati presso la TV americana. 

tato cento volte in Italia, an
che a Sanremo, ma questa vol
ta schiera un nuovo trio, con 
Sam Jones al contrabbasso e 
Louis Hayes alia batteria Gli 
succedera il settetto francese di 
Jef Gilson. una delle forze mi 
gliori del jazz francese. e quin 
di il trio di Coleman. 

D'Andrea. con il suo trio 
(Giorgio Azzolini al basso e 
Franco Tonani alia batteria;. 
aprira la serata di domenica. 
con la partecipazione del s a \ o 
fonista neero americano Boo 
ker Ervin Poi Steve Lacy, sat 
soprano, il piu singolare e si 
enificativo esponente del jazz 
bianco enntemporanoo. in quar 
tetto con Enrico Rava. alia 
tromba. Ken Carter, basso, c 
Al Romano, batteria: quindi il 
Trio di Guido Manusardi (con 
due musicisti sudafricani) e. a 
chiusura del festival. Sonny 
Rollins, accompapnato dal trio 
britannico del pianista Stan 
Tracey. 

II concerto di Rollins e mot 
to atteso. perche il tenor saxo 
fonista negro e stato uno degli 
uomini di punta del \?m deali 
anni cinquanta. A Milano. nel 
"6."?. era orientnto sulle posizioni 
avanguardistiche di un Cole 
man. senza troppa convinzione 
Oggi. Rollins, pur servendosi in 
parte di quelle esperienze. sem 
bra aver ritrovato il suo mondo 
forse piu « tradizionale » ma 
certo piu personale. soprattutto 
sembra aver ritrovato nuel lin 
guacgio sarrastico e heffardo 
degli anni migliori. 

Daniele lonio 

FaaiC/ 
controcanale 

le prime 
Musica 

L'« Ensemble 
Ars Nova » alia 
Sala Accademica 

Con un secondo inconsueto atto 
di coraggio in meno di una set-
timana. rAccademia di Santa Ce
cilia. dopo il concerto di Mader-
na di domenica scorsa. ha chia-
mato ieri sera ad esibirsi nella 
Sala Accademica 1'«Ensemble 
Ars Nova * — un complesso or-
ganizzato dalla Radiotelovi^ione 
francese per esccuzioni di musi
ca contemporanea — che ha pre-
sentato un rapido ma non meno 
pungente panorama della musica 
d'oggi. assommando in un solo 
concerto ben sei prime esccuzioni 
nei concerti accademici. Un pa
norama che ha avuto inizio dal 
lontano 1911 con i Tone Roads n. 3 
di Charles Ives — un solitario 
artista americano che anticipo di 
alcuni decenni tante delle scoper-
te linguistiche oggi riproposte 
dalla c nuova musica » — e che 
e giunto al 1959 con i Tropi di 
Nicolo Castiglioni. una raffinata 
pagina del giovane musicista mi-
lanese. una serie di vaghissime 
atmosfere che nascono da un 
gruppo strumenfale costituito d.i 
un flauto. un clarinetto. un vlo^ 
lino, un violoncello, un gruppo 
nercussivo ed un pianoforte. Tra 
questi due estrerra cronologici il 
concerto si 6 articolato in due 
pagine stravinsklane del 1918. la 
nota Histoire du soldat e i Tre 
pezzi per clarinetto solo, una pa
gina fondamentale nella storia 
della tecnica do^ecafonica come 
il Concerto op. 24 di Webem — 
composto nel 1934 in occasione 
del sessante^imo compleanno di 
Schoenberg — ed infine la Rapso 
dia a 7 del francese Andre Jo 
live! del 1957. che ci ha rioortato 

— malgrado la data di composi-
7ione — indietro nel tempo, trat-
tandosi di una pagina che non 
riesce a nascondere. malgrado 
certe arditpzze di linguaggio e 
certi richiami a Messiaen. il lun
go viaggio fatto dall'autore attra-
ver«o i campi di Debussy e di 
Ravel con un occhio fisso a Stra-
vinski. 

II comp!e<:=o francese — 17 so-
li={i spec:'n!iz7ati in mu«ica mo-
dcrna diretti da Marius Constant 
— ha dito nel comnlesw un sag 
c o di b-av.ira facendosi prefe-
rire. pero. come interprete dei 
rrtilanti b!occhi =o*v>ri di Ive« 
e delle rarefatte atmosfere di 
Webern. mentre la Histoire stra-
vin^kiana e anparsa un po' trop^ 
rio colon" st ica mente e«teriore. 
Grande s'jecesso con ripetute 
chiamate. E noi sara male sot-
tolineare — potrebbe sorvire da 
mo-ale agli oreanizzatori dei 
concerti accadcnici — che il Pub
blico era as^i nil numeroso e 
eiovane di quan'o la Sala accv 
drmica -ia ahituata a videroe in 
a'.t-e p.u o'.vie o.ca=:oni musi
cal!. 

vice 

Cinema 

Rancho bravo 
La delicata problematics di 

Rancho bravo s'intesse attorno 
alle qualita riproduttive d'un 
anziano toro di razza inglese. 
che una volitiva vedova. Martha 
Price, vuol far allignare nel Te
xas. incontrando 1'oytilita teonca 
e pratica d'un barbuto quanto 
lercio allevatore. Alex. e. alia 
lunga. la solidarieta d'un non 
meno rozzo ma piu illuminato 
bovaro, Sam. Quest'ultimo finira 
per sposare Martha, mentre la 
figlia di lei. Hilary, diverra la 
moglie del figlio di Alex, Jamie. 

II toro, a sua volta, contrarra da 
solo molti matrimoni, dando ini
zio a una fiera stirpe. ma immo-
landosi. anche, nell'adempimen-
to del dovere coniugale. 

Diretto da Andrew V. McLa-
glen. Rancho bravo tenta di ri-
creare climi e personaggi alia 
Ford: ma. con 1'ecezione pam'a-
Ie di qualche scazzottata. I'in-
sieme solTonde una noia piu uni-
ca che rara. Gli attori principali 
— James Stewart, Maureen 0' 
Hara. Brian Keith — mostrano 
gli anni che hanno. e forse qual-
cuno di piu. La giovane Juliet 
Mills, come gia sua sorel.'a Hay-
ley. conferma che il loro padre. 
l'ottimo attore John, avrebbe 
fatto bene a indirizzare la prole 
verso altri mestieri. Colore, 
schermo largo. 

ag. sa. 

Forse i « Gemelli 
veneziani» al 

Festival 
di Montreal 

GENOVA. 25. 
/ due gemelli veneziani di Gol-

doni. da quattro stagiom in re-
pertono al Teatro stabile di Ge. 
nova, hanno raggiunto le 206 re-
pliche. con complessivi 106 ZOO 
spettaton dei quali 32.000 nella 
sola Genova. Le citta italiane vi-
sitate sono state 26. Quelle stra 
niere 16. 

Questi dati sono stati forniti 
dal Presidente del Teatro Ouse. 
Luigi Accame. prima che s'mi 
ziasse la cinquantanovesima re 
cita genovese. Egli ha poi con 
segnato una medaglia d oro agli 
atton e ai tecnici che hanno 
partecipato a tutte le 206 recite. 
cioe ad Alberto Lionello. Paoia 
Mannoni. Eros Pagm (tutti e tre 
da sette anm al teatro stabile di 
Genova). Camillo MIIII. Omero 
Antonutti. Marghenta Guzzma 
to. Em:lio Cappuccio. Gianfranco 
Padovam. Luigi Carubbj e Ugo 
Del Corso. 

E" « estremamente probabile » 
— ha detto ancora Accame — che 
i Geme'.U veneziani vengano n-
presentati al pubblico anche il 
prossimo anno, in Italia e al 
I'estero Tra gli invnti giunti v'e 
quello dell"E«po3iz:one mondiale 
del Canada che vedra a Mon
treal I pnncipali teatn del mon
do e che. per f Italia, ha invntato 
la Scala di Milano per la linca 
e !o Stabile d, Genova per la 
prosa. 

MILANO. 25 
« E' stata unespenen7a che an 

dava fatia * dice Serg'o Endngo. 
e si riferisce alia tournce sovieti-
cd che U cant.inte ha appena ter-
mmato. « Per me. era una spe
cie di scommessa. II pubblico 
sovietico conosce quasi esclusi-
vamente le canzoni itaiiane tradi-
zionali. anche perche sono queate 
che i nostn cantanti hanno finora 
portato nell'URSS. Io. al contra-
rio. ho presentato soiamente can
zoni rnie. perche volevo far co-
noscere la canz<xie italiana d"og-
gi. II risultato e stato superiore 
alle previ.s!oni >. 

Teatn gremiti. ovunque. e so
prattutto di giovani. in questa 
serie di spettaco!' ^al 2" febbraio 
al 21 mar7o: Endnao ha cantato 
undici giomi a L«imgrado. tre 
a Tallin, in Estonia, sei a Mosca. 

« Ho ricevuto accoglienze tndi-
menticabili — proseaue il cantan
te — da parte dei pibb'ico .Men
tre ero in paicoscenico. mi face-
vano pervenire dei bigliettim. 
scntti spesso ;n italiano. con i 
quali gli spettaton mi richiede-
vano alcune canzoni. in genere 
canzoni classiche italiane. talvol-
ta pero anche moderne >. 

Quali erano le sue canzoni me-
glio conosciute dai giovani sovieti-
ci? « Soprattutto Vita Maddalena 
e Teresa *. 

Quest'ultima e uscita in Italia 
SO.O pochi mesi fa ed 6 uno de
gli ultimi successi del giovane 
cantautore di Pola: oggi pome-
nggio. Endngo l'ha registrata 
per la punta ta di domani sera di 
Studio uno. 

Un altro aspetto singolare e 
significative di questa tournie e 
cne essa ha dimostrato come un 
cantante che si esprime in italia
no possa venire apprezzato e ca-
pito. nonostante la barnera delia 
lingua; mentre da noi i cantanu 
stranien uicidono ui italiano. con 
eileiu piut'iosto grottescru e una 
pronuncia e3tremamente ndico-
La e scorretta. Lunico coLlega-
mento fra il pubblico ed Endnco 
era un presenratore cne traduceva 
:n russo l titoli dei pezzi. Eppure. 
.e richieste di « bis > si sono suo-
cedute ogni sera, m ognuna dene 
tre cilta. 

< L ufi:co nmp;anto * aggiunge 
il cantante. « 6 di non aver avu
to mo.io tempo libero per visita-
re U paese come desideravo. Ma 
non mi sono lasciaio sfuggire gli 
sp.endidi musei >. 

Una toumee, insomma. che lo 
na aobonJan emente compensato 
della manca .a vitto.-ia a. Festival 
di Sanremo nonoi'^anie I atlerma 
i.one di Adesso st. ma soprat
tutto che lo ha npagato deiie 
difTico.ta che da noi uicontra un 
cantanie o?n; vo.ta cne cerchj 
di dire una paroj nuova e di non 
lasciarsi steniizzare dalle for-
mu ê della moda. 

NELLA FOTO: Sergto Endngo 

L'impegno di Sartre 
Con la trasmi'isione su Sar

tre la rubrica Incontri ci ha 
ojferto ieri sera sul secondo 
canale uno dei momenti piu al-
ti del suo ciclo: e dal punlo 
di vista del contenuta e dal 
punto di vista specifico della 
realizzazione televisiva. Tra 
I'altro, questo mcontro con 
Sartre e stato quello che in 
linguaggio giornalistico st chia-
ma un «colpo >, dal momen
to che, fino a ieri, Sartre ave
va concesso soltanto due brevi 
interviste alia televisione so-
vietica e a quella cubana. E an
che per questo, ci pare, i pro 
grammisti avrebbero potuto 
sjruttare meglio I'occasione, 
collocando questo Incontro. ec-
cezionalmente, in una posizio-
ne tale da attirare un pubbli 
co piu vasto, L'interesse non 
sarebbe certo mancato, dal mo
mento che Sartre, nel suo col-
loquio con Bo, ha affrontatn 
tutta una serie di temi che 
ioccano molto da vicino e in 
modo bruciante la nostra con 
dizione umana e i problemi che 
la realtd contemporanea ci 
pone 

Senza dubbio uno degli de
menti chiave della trasmissio-
ne e stata la presenza di Car
lo Bo come intervtstatore: non 
di rado, infatti, in questi In 
contri ha pesato negativamcn-
te, nel passato. il forte disli-
vello tra la statura del prota-
gonisia e quella di colui che 
aveva il compito di «scoprir-
lo > ai telespettatort. Ieri sera, 
Bo ha posto a Sartre una serie 
di domande orqamche c ben 
dtrette, dandogli cost modo di 
svolgerc un discorso continuo. 
pur nel passaggio da un tema 
all'altro: sia occupandosi del
la letteratura che del potere 
deliintellettuale, che dei rap-
porti tra letteratura e filosofia 
e politica, che del socialismo 
e del marxismo. Sartre ha in
fatti finito per lumeggiare sem
pre meglio la stia concczione 
dell'impegno come contributo 
dell'intellcttuale alia presa di 
coscienza dell'uomo, siiuato 
nella precisa realtd contempo
ranea, contro « lo sfruttamen-
lo e I'alienazione di se » e quin
di come stimolo verso la azio
ne, come aiuto a modificare la 
realtd e ad ampliare il potere 
dell'uomo, sempre visto nella 
sua totalc terrestrita. 

In questo senso, ci sembra 
che anche la condotta genera
te del documentario sia stata 
positiva, proprio perche, al di 
la delle prime sequenze desti-

7iate a collocare Sartre nell'am-
bwnte parigino del primo do-
poyuerra e a fornirne certi da
ti biografici. immagini c testi
monialize erano strettamente 
connesse al contenuto dell'in-
tervtsla e non servivano come 
semplici elementi di accompa-
gno: vedi la sequenza sui bam
bini. tentaliva molto interessan
te di tradurre in immagini un 
brano del libro Le parole: il 
mantaggio della dichiarazione 
rfi Robbe Grillot. dalla quale 
scatunva un diretto contraddit-
torio con Sartre; I'inserimen-
to del belltssimo brano dei Se
questra! i di Altona (per il qua
le si e avuta I'eccellenle idea 
di mdurre Rcqgiam a doppia-
re sc stesso); la dichiarazio
ne del direttore della nvista 
cattolica Esprit. Ma ccco, la 
collocazione di quest ' ultimo 
brano ha segnato una prima 
* caduta *• le parole di Domc-
nach, infatti, non sono state 
cnlloca'e tr mi rapporto dialet
tica enn quelle di Sartre, ma 
piuttosto ci sono state offerte 
come un giudtzm senza appel-
lo Una fnvatura. quindi. Vna 
forzatura marcata anche dal 
fatto che. iioi/osfpiifc Sartre si 
sia dichiarato vmrrista. dul do-
cumentarta e stata c*clusa la 
tatimonianza d< un altro marri-
sta. necessana per complctarc 
il dibaltito sul aersanagpio 

La forzatura maggiore. tut
tavia. st e ai'tita quando in una 
sommana jrase del commento 
e nella sequenza delle immagi
ni si sono meccamcamenle ar-
co^tate la ribellione del popolo 
algermo e la nro ' fa d'Unghe-
riu, quasi per fware Sartre in 
una posizione di generico « ri-
belle •> Si c traltato di un in-
tervento dalle^erno. tanto piu 
gratuito in quanto la tesi che 
esso adombrara non trovava 
sostegno in quel che seguiva: 
ne nella d;chiarazione di 
Perier, ne nel brano dei 
Sequestrati di Altona. che 
si riferivano appuuto alia 
querra d'Algeria Se si vnleva 
fare un discorso anche sin rap 
porti tra Sartre e la rival in Un 
gherese bisognava andare pin 
a fondo e anche interrogare di-
rettamente su questo Vinteres-
sato. 

A parti- queste forzature. co-
munque, daWmeantro il perso-
naggio di Sartre c venuto fuori 
nella sua complessita c nella 
sua lucidita rationale, cosi co 
me nel suo taglio umano (e di 
cid si deve dar atto anche alia 
attenta. intelligente regla di 
Sergio Spina). 

q. c. 
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CONCORSO A PflEMI ABBINATO ALIA TRASMISSIONE "STUDIO UNO" 

DEL 26 MARZO 1966 

nomt e cognomt , . . 

indtnao 

RftaQiiara c Incoliar* su una cartMlna postal* • spadire alia RAI caaall* 
postal* 400. Torino 

Nal cocao di c'a»cuna trasmissione di "STUDIO UNO* v»rra esegulta una 
canzona con testo in Italiano nana quale dua parol* del tesro crltfnwto 
•aranno camblata aostituandol* con atra dua parole, per partadpir* al 
concorso "Studio Uno Quiz" I teieapettatori dovranno fndhriduare • Indt-
cere negtl apposti spazl di questo tagtiando le due parole esalte del t»-
ato ongtnano della canzone. 
I tagliandl. rttagiiati e tncoilan au Carolina postaie. dovranno patvenlna 
alia RAI • Caseiia Postal* 400 - Tonno. entro e non oltre le ore 18 del 

?ioved1 successive aiu trasmissione cut si nferlscono 
ra tutti I tagiiandi contenenti resasa tndtcwione dt entrsmoe I* parole 

del testo onginano cne sono state sosntutfe verranno estratn a sort* set-
timanalrnente una automobile (Alt* Romeo duiia ri oppure Fiat 1500 op-
pure Lancia Fuhna 2 C | t 10 premi consistent! ciascuno in un buono del 
ralore di L 150.000 per racquisto di iibn e in un motorscooter (Lam-
bretta 60 oppure Vespa 50) 
Tra tutu i tagliandl contenenti Tesatta indicaztone dt una tola dene duo 
parole del testo onginano che sono state sostftuffe verra estratu a sort* 
una scorta di prodotf alimentari del valore commercial* di L 700000 
(pofll. came di maiale magro. uova, olio dofrva. e c c di produrkwe .-lazio-
nale) tsi* €» formre la dispensa del vmotore per un anno 
L'invlo d*n* cartotin* Implica ta plena conoscerua e rlncond«2ionata accaV 
UUKXI* delle norma del regotasnento pubWicate sul n. 12 dei Radiccor-
«1*r*-TV Aut Mia 
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OR^CCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

HO DETTO A PtCEU. INO CME 
SEMIMOMOU o c v e aotZAAr&E 
COM LUI . cXT&r̂ AGA" MEGUO 
corrcot-
LACE' 

http://consohd.ua
http://saran.no

