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ABBIAMO CONTINUATO FUORI DEL VIDEO 
LA DISCUSSIONE COL PROF. FERRAROTTI 

I I professor Ferrarottl 

Ma con chi (ecome) 
ci consigliano di 
« Vivere insieme»? 

I limiti delta rubrica che si occupa dei rapporti tra individuo, famiglia e societa - II rischio di contrabbandare un dramma tipi-

camente piccolo-borghese per un problema deli'intera societa • Invece della «ricetta» e necessario un autonomo giudizio 

« Vivere insieme »: via insieme con chi? E come? La rubrica di Ugo Sciascia. che giovedi scorso e g'xunta 
alia sua quarantanovesima puntata. e ancora pratica mente I'unico programma televisivo che si occupi con 
regolarita di argomenti di costume, di problemi che riguardano il rapporto tra individuo, famiglia e societa. 
Ma quali e quanli limiti ha questa rubrica? Quali vizi di fondo? Tende essa veramente ad analizzare i problemi o non indulge 
piuttosto, a somministrare « ricette »? Di < Vivere insieme » abbiamo voluto discutere con il pro}. Franco Ferrarotti, che come 
sociologo ha piu volte partecipato ai dibattiti che sempre occupano la parte finale della trasmissione. Come giudica lei. abbiamo 
cominciato col chiedere a Ferrarotti, il fatto che qnesta rubrica presenta costantemente situazioni e personaggi appartenenti 
agli strati piccolo borghesi o medio borghesi della nostra societa e finisce, cost per imporli come modelli validi per tutti? 
t E' giusto riconoscere — di-

via 
Teulada 

ANCORA UN OMAGGIO A PI
RANDELLO - Dopo la televi-
sione anche la radio ricordera 
II centenarlo della nascita di 
Luigi Pirandello, trasmettendo 
sul programma nazionale al-
cune opere del grande dram-
maturgo siciliano. Si inizlera II 
2 magglo con l'« Enrico IV i In-
terpretalo da Ruggero Ruggeri. 
Qulndi il giorno 9 sara trasmes-
so c II berretto a sonagli t , con 
Turl Ferro; il 16 « Lumle di 
Slcilia > e i Bellavita » con Sal
vo Randone; II 23 t Llola » con 
Alberto Lionello; seguiranno al-
tre opere di cui si sta ancora 
definendo la programmazione. 

V E N T I M I L A METRI SULL' IN-
DIA — Ventimila sono I melrl 
dl pelllcola girati da Folco 
Quilici nella zona di Nuova 
Delhi, Benares, Calcutta, Ag-
gra e net santuario di Tai-Ma-
hal. Si lavora con due troupes, 
per la reaiizzazlone di una 
complessa c Storia dell'lndia >. 

Folco Quilici 

CO - PRODUZIONE PER LA 
t ISTRUTTORIA » — Una inl-
ziativa intelligente — che do-
vrebbe tradursi in pratica II 9 
glugno — e quella della co-pro-
duiione programmata tra Rai-
Tv ed il Piccolo di Milano per 
l'« Istruttoria » di Peter Weiss. 
La traduzione e di Giorgio 
Zampa, la regla di Virginio 
Puecher. 

VA IN ONDA QUEST A SERA IL 
« LUIGI XIV» DI ROSSELLINI 

ce Ferrarotti — che Vivere in
sieme ha un mcrito: quello di 
far vivere aleuni problemi sul 
video e di trattarli in chiave 
non intimistica. non individual! 
stica. Inoltre. ho 1'impressione 
che la rubrica abbla seguito una 
sua interessante evoluzione. pas-
sando da una visione della fami
glia come gruppo chiuso in se 
stesso a una concezione che col-
lega i problemi della famiglia a 
quelli della societa g!obale. Ma 
6 proprio a questo punto che sor-
ge il problema: quale societa glo-
bale? E qui io ho 1'impressione 
che U modo di vedere I problemi 
da parte degli auton degli "on-
ginah " e. forse. anche da parte 
degli ispiraton della rubrica e 
un modo "sezionale" che si ca 
muffa da modo generate: si con 
trabbanda. ad esempio. un dram 
ma familiare tipico dl un am-
biente piccolo-borghese o media 
borghese per un problema della 
societa come tale. Ora. esiste 
certo I'esigenza, per ogni rappre-
sentazione drammatica. di mcar 
nare in una vicenda particolare 
un problema generate: ma ho 
1'impressione che qui vi sia una 
inccnsapevole o consapevole scet-
ta ideologica. per cui la societa 
italiana. attraverso un processo 
riduttivo. viene fatta coincidere 
con determ;nati moduli che non 
la rappresentano in tutta la sua 
ricchezza. 

« D'aJtra parte — continua Fer
rarotti — a me pare che nella 
rubrica 1 problemi vengano sem 
pre trattati. nonostante I'evolu-
zione cui ho accennato. in termi
ni di "adattamento" non di "tra. 
sformazione". La societa viene 
presentata come qualcosa di 
fisso e immutabile entro cui bi-
sogna. bene o male, acconciarsi. 
e la famiglia stessa sarebbe. 
appunto. una parte del tutto. che 
deve cercare una sua sistema-
zione senza venir meno alia 
sua natura e. quindi. senza 
poter sperare, in fondo. in 
una sua trasformazjone radi-
cale. Da questo deriva alia 
trasmissione e. di conserva, al 
telespettatore un senso di fru 
strazione. Non mi nascondo. cer
to. che esistono problemi tecnici: 
la brevita del tempo a disposi-
zione: la necessita di semplifl 
care al massimo per farsi capi-
re da tutti. Ma io credo che 
questa frustrazione. questo non 
porta re mai la discussione dei 
problemi fino in fondo derivi da 
una autoinibizione che funziona 
da censura implicita. per cui lo 
spettatore ha la sensazione che 
qualcosa del " giuoco" gb ven-
ga nascosta » 

A noi sembra che i limiti in 
dicati da Ferrarotti derivino non 
solo da una autoinibizione. ma 
anche e sopratttutto da una im-

Un insegnamento dalla TV inglese 

U emozionan te 
avventura di 
una elezione 

Un confronto con I'estero e sempre utile e nchtede corag- = 
fio. perche non sempre si nsolve a vantaggio della nostra = 
televisione (ma propno altera e piu proficuo). Ecco un = 
esempio. La scorsa settimana si sono tenute in tutta Tin- = 
ghilterra e nel Galles le elezioni per i Consign di Contea e = 
e per rammmistrazione regionale della «grande Londra >. = 
In cast analoghi la nostra televisione si limita a stereotipati 5 
zoom su seggi elcttorali nprendendo quasi sempre leader o = 
attori che vanno a votare. e aggiungendo in conclusione noio- = 
sissime tabelle di nsultati (opportunamente seiezionati se e = 
possibile). La BBC. invece. nci giorm in cui gli mg!e«i hanno = 
esercitato il loro dintto di voto ha orgamzzato una equine = 
di oltre dieci giomahsti specializzati. senza contare i tocnici = 
e i generic;, che hanno trasformato questo awemmento m una = 
emozionante inchiesta pol.tica da tutte le principal! comee = 
inglesi = 

Due volte al giorno Jan Tretnowan Robin Day e Robert = 
McKenzie, tre dei piu noti specialist! teleusivi in que?to = 
campo. hanno riferito dei nsultati e delle npcrcu^iom nei = 
partiti man mano che le cifre arriva\ano al ministcro degli = • 
Interni. Due professori, David Butler del Nuffield College di r 
Oxford e Michael Steed dell'Unnersita di Manchester, tnianto. = 
analizzavano la situazione generale, mentre un'altra equipe = 
delle BBC si occupava di avere le dichiaraziom dai leader = 
dei partiti. colte durante lo svolgersi dei conteggi. I la\on = 
dei seggi elettorah venivano seguiti non solo in fase di rac = 
colta. ma anche di spoglio di voti; mentre man mano che = ' 
erano eletti — o battuti - t candidati dei punti * chiave » di g " 
Lordra erano invitati a parlare. a nafrermare i l . propno = 
programma. Ultre che nfenre i nsultati, si e colta I'occa = 
sione per discutere I'mtero la\oro passato e futuro dei goverm r 
local! I.e opeiazion; di \oto in ciltA importanti come Londra £ 
come Manchester, amie Xeucastie erano segmte accanto a ^ 
que.Ic dei piu sperduti vihaggi mineran del dalles = 

Ogni indole che \otaia o che a\eva \oiato aveva insomma H 
fimpre^Mone di trovarsi al centro del grande awenimer.to = 
democratico. ognuno parte importante del futuro programma | 
del pacse . . = 

L"e«penen7a con tutta evidenza. appare largamente de = 
mocratica ed istruttiva. Perche la nnstra televisione - cosi = 
pronta a «comprare» programmi stramen — non ne tiene | j 
cooto, facendola propria? L'occasione e vicma: fra breve, g 
M t t t i , si votera in Sicilia. K 

pos'fnzione ideate cite tende a pre-
sentare al pubblwo dei « model 
li » pcrclid esvo cerclit di um 
tormarvisi. e. naluralmente. 
questi « niorielli > hanno un loro 
contenuto idcologico e di clnsse 
Per questo si lasciano tntrave 
dere delle possibilttd di t amm& 
dernamento », ma si esclude ogni 
prospettwa di trasformazione ra
dicate. In definitiva. una simile 
impostaztone non si individua 
anclic nella tendenza di Vivere 
insieme a fornire c consioli» 
piuttosto che ad analizzare a 
fondo i problemi? Insomma. Vi
vere insieme cerca di favorire 
nel pubblico una presa di co-
scienza o non vuole. piuttosto. 
indirmare i telespettaton verso 
un determinato comportamento. 
coiTie se tutti i auai scaturissero 
dagli € errori » che ciascuno di 
noi commette sul piano pratico? 

« Non posso negare che questo 
sospetto abbia un suo fondamen 
to — risponde Ferrarotti. — Per 
quanto mi nguarda. e in questo 
senso io ho sempre cercato di 
dare la mia collaborazione. io 
vedo questa rubrica come un 
possibile tentativo di arncchire 
la consapevolezza del telespetta
tore, da una parte riconducendo-
lo alia sua esperienza quotidia-
na e. dallaltra. inducendolo a 
guardare a questa esperienza con 
occhi nuovi. II ruolo degli "esper-
ti " secondo me. dovrebbe essere 
quello di arncchire di dati cri 
tici l'esperienza quotidiana dei 
telespettatori. Sembra perd che 
esista nel pubblico una tendenza 
a chiedere. se non proprio la 
ricetta. il consiglio anche pratico 
Ora. I'atteggiamento da prender 
si dinanzi a questa tendenza. 
supposto che essa esista davvero 
e venga venlicata. non pud che 
essere il seguente. Nessuno ha 
in tasca le " r i c e t t e " : nessuno 
puo dare, in questo campo. con 
sigh, cosi come un medico pre 
scrive uno sciroppo per la tosse 
In secondo luogo. si possono. si 
tirare le conclusion! del dibatUto. 
avvertendo. perd. che esse ri-
flettono pnncipi di preferenza 
personale dei partecipanti al di 
battito stesso. e, soprattutto. che 
esse hanno carattere. semmai 
di siigncrimento e non di pre 
scrizione. 

< Nella misura In cui la tra 
smissione inclina verso la " pre-
cettistica ". oecorre dire con ram 
manco che siamo di fronte al 
pericolo costante di ogni tra 
smissione di questo genere. cioe 
al pericolo del passaggio dal mo 
mento cntico. in cui si scopre 
il moment© della autonomia di 
giudizio. al momento sostanzial-
mente doamatico. seDpure velato 
da una aura di modernita e di 
spregiudicatezza ». 

E qui stamo gtunti a un punto 
cruciate. 11 pericolo cui accenna 
Ferrarotti (e che. secondo noi. 
in Vivere insieme si realizza an
che troppo spesso in una delibe-
rata tendenza di Ugo Sciascia a 
restringere continuamente la di
scussione sul piano, appunto. del
la € precettistica ») non si riscon-
tra anche nella vocazione della 
rubrica a prejerire, su tutti ali 
altri. Vaspetto vsicologico dei 
problemi? 

Ferrarotti sottolwea che psi-
cologia e sociologia non si esclu-
dono a vicenda. ma. al conlrano. 
si intcarano. ai fini di una ncer 
ca che oggi non pud che essere 
interdisciplinary * Questo non 
vuol dire. perd. — egli aqqiunge 
— che si possano trascurare gli 
effetti di determinate accentua 
zioru in un senso piuttosto che 
in un altro. Non e'e dubbio che 
seguire di preferenza una impo-
stazione psico'.og;ca comporta il 
rischio di scadere nello "* psieo-
logismo" e di mostrare t pro-
b'.emi come nsohibili in termini 
di puro '" scntimento personale ". 
ind.pcndentemente dalle condizio 
ni oggettive :n cui essi si pon 
gono E invece. non b-.sosna mai 
d.menticare che ogni problema 
sosiijetno ha un leaame profonlo 
con .a jtrnUura oc^ettiva della 
socie:a e. anche con il preci«o 
contcsto sociale nel qia 'e l*in-
div.d.K) si eo::oca (qumdi. ad 
csemp.o. con la c;as?e di appar-
tenenza. con le fonti di reckLto. 
e cosi via) ». 

E cosi. ct pare, si torna aalt 
mterrogatin che ponevamo al 
Vinizio. che adesso nsultanc pid 
cman: * r irere insieme»: ma 
con chi? e come? E" etndente che 
le rispoife a quesle domande 
possono venire soltanto da una 
analist che tenda a md.viduare 
i problemi cosi come essi Si pon 
gono nel'a realta e a ricercare 
gli sirumenli necessan per tra 
^iormare questa realta. mciden 
do suVe ive radict Alinmenti. 
si finnce comunque nella misli 
ticazione — e la genie nmant 
« con la bocca amara ». come di 
ce Ferrarotti Txjtrendosx alia 
esperienza degli * esperti * che 
partecipano a Vivere ins.erne, 

Giovanni Cesareo 

UNA LEZIONE BRECHTIANA 
SUL DRAMMA DEL 

Una scena del 
telefilm c La 
presa del po-
tere da parta 
di Luigi X IV* 
di Rossellinl. 
A f i a n c o: 
Jean Marie 
Patte 

II «servizio opinioni» 
alia Fiera di Milano 

II telefilm (girato a colori: noi lo vedremo in bianco e nero) ripropone 
uno dei problemi piu vivi dell'esistenza e della coscienza degli uomini 
Dovrebbe far parte di un gruppo di opere dedicate a personaggi-chiave 

della storia - La funzione didattica del cinema e della televisione 

MILANO - II padiglione « Servizio opinion! » allestito dalla RAI-TV alia Fiera 

La TV italiana presenterd 
stasera, ovviamente in bianco 
e nero. La presa del potere 
da parte di Luigi XIV. che 
Roberto Rossellini ha realiz-
zato in Francia per la TV a 
colori: lo stesso regista ave-
va comunque messo le mani 
avanti, dichiarando: «La ri-
duzione del colore in bianco 
e nero non e, a mio parere. 
una modificazione fondamen-
tale, nella misura in cui per-
mangono sempre nell'immagi-
ne certe sfumature, certi chia-
roscuri particolari... >. 

Perche Luigi XIV? Rosselli
ni ha sottolineato piu volte 
- nella conferenza stampa a 
Venezia. dove la sua opera 
televisiva fu proiettata, fuori 
concorso, alia Mostra del ci
nema, in successive intervi-
ste e colloqui con giornalisti 
- le ragioni della sua scelta. 
II suo lavoro, egli ha detto, si 
sviluppa ora nella duplice di-
rezione di illustrare le < linee 
direttrici della storia del mon-
do... i momenti collettivi del 
progresso umano » e di affron-
tare alcune « t appe specifi-
che >, la biografia di determi-
nati < personaggi-chiave >. Na-
scono cosi. da un lato, II ferro 
e, adesso, la serie di trasmis-

Mille interviste al giorno per sapere 

cos'e che gradiscono i telespettatori 
In un padiglione aweniristico, cifre, diagrammi prospetti e percentuali — Un lavoro 

indispensabile che r dirigenti vogliono potenziare — Ma come viene utilizzato ? 

MILANO. aprile. \ menti del pubblico Nel padi 
I numen sono quasi sempre J glinne sono esposti esempi dei 

intimidatori: ma c"e da dire 
che tuttavia. al di la di questa 
sensazione puramente emozio 
nale. essi rivelano comunque 
una realta acquisita o, in casi 
particolari. da ristabilire. Par-
lando di numeri intendiamo ri 
ferirci in senso lato a tutta 
quella serie di simboli - cifre. 
diagrammi. prospetti. percen
tuali — cui si ricorre per im 
postare una qualsiasi ricerca 
che abbia lo scopo di rcperire 
i dati necessan per formulare. 
infine. una analisi conseguen 
temente razionale della que 
stione presa in e?ame. 

E di cifre. diagrammi, pro
spetti e percentuali la Rai Tv 
ce ne ha offerti a sufficienza 
nell'aveniristico padiglione al 
lestito dagli architetti Piergia 
como e Castiglioni alia Fiera 
di Milano, e dedjeato al c Ser 
vizio Opinioni ». 

A grandissime linee. si pos 
sono cosi nassumere: mille i a 
terviste al giorno per valutare 
lascolto di ogni trasmissione; 
ducmdaduecenlo interviste la 
settimana per calcolarne il gra 
dimento; diecimila interviste 
I anno per valutare le caralte 
rtstiche. le abitudini e le pre 
ferenze del pubblico; settemila 
telefonate e quindicimila lette-
re l'anno di spontaneo contri-
buto di indicazioni e suggeri-

moduli usati per queste inter
viste. tabelle prodotte da cal 
colatori elettronici e perfino 
alcune significative e curiose 
lettere di ascoltatori (come. 
per fare un esempio. quella di 
un telespettatore che vorrebbe 
vedere in TV i cannibali che 
accolsero Cristoforo Colombo) 

Un panorama di cvriosita. 
dunque. destinato a lasciare 
stupefatto ed ammirato il fret 
toloso vi^itatore. 

Resta da vedere. tuttavia 
che senso abbiano oggi per la 
TV queste cifre e in che quadro 
si collochi il lavoro del « servi 
zio opinioni». Si puo dire subito 
che questo particolare settore 
di lavoro riveste una importan 
za sempre phi marcata nella 
dinamica interna dell'Ente; so-
pratutto perche I'Ente stesso 
agisce in regime di stretto m a 
nopolio. quindi attraverso or-
gani e strutture estremamente 
centrahzzati e cioe quanto mai 
inadatti ad un immediato con 
tatto con la realta viva: che. 
invece, deve costituire il pane 
quotidiano delle trasmissioni 
radiotelevisive. 

Non e un caso. percid. che 
funzionari di alto grado, qua 
li il dottor Romand. il dottor 
Livi, e il capo del servizio opi
nioni dottor Abruzzini, abbiano 
posto un pexticolue impegno 

nel presentare alia stampa que
sta iniziativa come una realiz 
zazione in via di potenziamen 
to e di sviluppo e. altresi. co 
me un settore di lavoro certa-
mente destinato ad assumere 
un carattere di ampia. artico-
lata. approfondita specializza 
zione 

D'altra parte, il fatto stesso 
che il campo d'indagine spe-
cialmente pertinente alia fun 
zione del servizio opinioni sia 
quello del pubblico dei radio 

stessi. interessanti. ma costi-
tuiscono pur sempre soltanto 
una premessa. una presa di co-
gnizione approssimativa della 
realta. Importante sarebbe in
vece poter sapere. in termini 
esatti. secondo quali direttrici, 
quali scelte operative la RAI-
TV e disposta a dar corpo a 
sondaggi. inchieste. indici di 
gradimento di volta in volta ef-
fettuati. Altrimenti se non 
e possibile — come non e pos
sibile attualmente — stabilire 

telespettatori - cioe. formato quale effettivo peso essi pos 
da catcgorie e sogsetti difficil 
mente omogeneizzabili — costi 
tuisce per se medesimo un pro
blema oorr.plesso di ardua so-
luzione 

Alia Fiera di Milano. dun
que. quel che e possibile con-
statare. per ora. e una serie 
di esempi e di indicazioni sul-
le possibilj linee di sviluppo dei 
particolari metodi di lavoro 
del c servizio opinioni 9 del 
la RAI TV. Cioe. un panorama 
relativamente significativo del 
la ricerca motivazionale sul 
gradimento e la valutazione dei 
programmi radintelevisivi tra 
la massa considerevole ed ete-
rogenea — per gusti. tendenze. 
ma soprattutto per grado di 
istruzione e preparazione cui 
turale — dei sette milioni di te 
leutenti e degli oltre undid mi
lioni di radioabbonati. 

I dati forniti per l'occasione 
possono essere, presi per te 

sano avere sulla politica cui 
turale della RAI TV. al di la. 
ciod. dei problemi esclusiva 
mente diffusionaii tutti quel 
dati rischiano di restare astrat 
t i . E infine. visto che i funzio 
nari intervenuti all'inaugura-
zione hanno rivendicato al 
c servizio opinioni > il merito 
di agire anche al di la delle 
sue specifiche attribuzioni, co
me un servizio pubblico (met 
tendo a disposizione della stam 
pa, degli enti e dei singoli in 
teressali i dati raccolti). per 
che allora non fame — come 
da qualche parte e stato gia 
suggerito — un ente veramente 
autonomo dalla RAI-TV? 

D'accordo. i numeri reste 
rebbero sempre intimidatori. 
ma crediamo che sarebbero 
certamente mer.o astratti ed 
« opinabili >. 

Sauro Borelli 

sioni dedicate alia c Lotta del-
Vuomo per la sua sopravvi-
venza »; dall'altro, La presa 
del potere e i progetti, ripetu-
tamente annunciati, su figure 
quali Socrate. Cartesio. Pico 
della Mirandola, Cosimo de' 
Medici, gli Enciclopedisti, sino 
ad Einstein. 

Rossellini ha proclamato, 
polemicamente. la funzione che 
il cinema sarebbe destinato 
ad assumere. oggi piu die 
mai, come strumento di co-
noscenza. in stretto legame 
con la TV: esso «potrebbe 
cercare di divenire proprio un 
insostituibile mezzo, diciamo 
pure didattico. anche nel sen 
so brechtiano... Nessun film — 
aggiungeva il regista — ri-
flette questa nostra societa 
contemporanea. Nessun film o 
opera letteraria. ecc. agita 1 
problemi che preoccupano in 
concreto I'umanita nuova. 
perche non si e trovato un 
nuovo senso drammatico. Per 
questo dico che mi sembra 
necessario riprendere in -esa-
me ogni cosa proprio dalle ori-
gini. fare insomma come il 
maestro delle scuole elemen-
tari che cerca di raccontare. 
nel modo piu semplice e linea-
rc. i grandi avvenimenti della 
natura e della storia >. 

Affermazioni da prendere. 
in verita. con le molle, sia per 
quanto riguarda Vanalisi del
ta situazione di fatto. sia per 
cid che concerne le prospet-
tive, anche se il richiamo alia 
chiarezza del discorso non pud 
essere respinto in maniera 
sommaria. Ma contano, soprat
tutto, i risultati che, sulla ba
se e al di la delle sue discu-
tibilissime formulazioni teori-
che. Rossellini ha conseguito 
o potra conseguire. La presa 
del potere da parte di Luigi 
XIV unisce infatti. al geome-
trico rigore della forma, una 
notevole complessita dt conte
nuto: altro che lezione di scuo 
la elementare! Rossellini non 
ha illuminato qui soltanto la 
t tecnica del colpo di Stato ». 
ma la politica che conduce al-
Vinstaurazione di una monor
chia assoluta. Luigi XIV pren-
de in mano le sorti del suo 
paese. alia morte dell'onntpo-
tente cardinale Mazarino: ma 
dere combattere contro la car
te. i nobili. la Regina Madre. 

Rossellini non elimina dal 
suo racconto quelli che sono 
divenuti i luoghi comuni del-
laneddotica storica; restitui-
see loio il posto che ad essi 
spetta: cosi. le famose aman-
ti del re sono. in realta. dela 
trici ed agenti o sue o dei suoi 
avtersari; la costruzione dt 
Versailles significa la nascita 
di una splendida prigione. di 
un drrrato esilio. ne' quale gli 
aristocratici potranno estenuar 
si a loro piacimenlo. perdendo 
terreno, letteralmente e meta-
foricamente, nei confronli del 
sovrano. II massacrante ceri-
moniale, che impone ai corli 
giani di assistere. in piedi, al-
Vinterminabile pranzo del re. 
non £ un Tito astratto. n& un 
gesto dt pura megalomania. 
bensi un alto politico tra i piit 

precisamentc, negli abiti del 
loro tempo. I volti. gli atteg-
giamenti sono quelli che il 
repertorio figuralico dell'epo-
ca ci ha trasmesso. ma senza 
alone retorico. e Jean-Marie 
Patte, cosi bruttino e scolori-
to, corrisponde in tutto al pro-
tagonista, rendendo palpabile 
il contrasto tra la meschinita 
dell'apparenza e la dura ener-
gia. la caparbia tensione idea
te che lo sostanziano. Nella 
Presa del potere da parte di 
Luigi XIV si e voluto vedere 
anche una indiretta apologia 
di De Gaulle: forse qualcosa 
del genere era nelle intenzio-
ni di Philippe Erlanger. alto 
funzionario ministeriale, che 
ha scritto il testo. Ma a noi 
sembra che Rossellini abbia 
voluto soprattutto rivalutare, 
attraverso un caso fra i piu 
tipici. la funzione della per-
sonalita nella storia. ponendo 
cosi a se e a noi uno dei pro
blemi piu drammaticamente 
ricorrenti nell'attualita dell'e
sistenza e della coscienza de
gli uomini. E che ci sia riu-
scito a meraviglia. 

Aggeo Savioli 

r-mondo-
visione 

PREFERISCONO I L MELODI -
CO — I telespettatori ed i n-
dioascoltatori tedeschi preferi-
scono la musica melodies alia 
musica beat. Questo e I'inatt*-
so risultato di un sondaggio, ef* 
fettuato alto scopo di organiz-
zare con piu rispetto del gusto 
degli utenti i programmi mu-
sicali. La maggioranza favo-
revole alle vecchie arie popo-
lari (seguite dalle canzonet la 
alia moda) e stata schiaccian-
te. La musica beat ha ottenuto, 
invece, pochissimi voti. Nalu
ralmente per le canzoni popo-
lari si sono pronunciati sopra-
tutto gli utenti oltre I quaran-
ta annl; I pochi voti beat sono 
stati raccolti tra I ventenni. 

VENTIQUATTRO PER LA 
c ROSA D'ORO • - Ventiquat-
fro sono quesfanno gli enti ta-
levisivi che parteciperanno, dal 
21 al 29 aprile, al Festival In-
fernazionale di Montreux che 
assegnera al migliore spettacolo 
di varieta televisivo la c resa 
d'oro di Montreuv t e d un pre-
mio di lOmila franchi svizzeri. 
Tra gli altr i : Italia, Usa, Urss, 
le due Germanie, Francia, |n-
ghilterra. La giuria s a r i pre-
sieduta da un tedesce; vlcepre-
sidenti un sovietico ed un ame-
ricano. Saranno assegnatl an
che altri premi, uno dei quali 
inlitolato a Charlie Chaplin. 

" > " ' " MERCATO INTERNAZIONA-
La scquenza del pranzo - LE - A Cannes e stato inau-

sorta di terribile ed ironwa | gurato, sembra con particolare 
messo profana - conclude I'o j successo, il terzo mercato in-
pera. esemplare anche per la i fernazionale dei programmi te-
sua misura e per lesattezza ! levisivi. Vi partecipano infatti 
con la quale il regista ha de ben 63 paesi, con 1300 pcllice> 
finito la cornice ambientale e le. Si prevede che un post* r i -
i personagai: costoro non ct 
oppaiono in costume — come 
suole accadere —, ma, piu 

levante sara 
contrattazloni 
ne a celerl. 

occupato dalle 
sulla praduzie-
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