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« Mattatoio 5» al Festival di Cannes 

Ancora allusioni al 
dramma vietnamita 

II film deli'americano George Roy Hill e un centone 
permeato da un sincero spirito democratic* - Deteriore 
cosmopolitismo in « Re, regina, fante » di Skolimowski 

Lorca al Premio Roma 

Erotismo tra 
vita e morte 

«La casa di Bernarda Alba» presentato dal Tea-
tro Experimental do Porto diretto da Angel Facio 

Dal nostro inviato 
CANNES. 17. 

Come / visitatori dl Elia 
Kazan, cosi Mattatoio 5 di 
George Roy Hill, altro film 
amencano. presentato oggi in 
concorso al Festival, allude di 
traverso al dramma del Viet
nam. Timidamente. irammen-
tariamente, i registi d'oltre 
oceano sembrano cominciare 
a rendersi conto della situa-

Domenica 
e lunedi 

sciopero a 
Santa Cecilia 

Domenica o lunc.di rOrchestra. 
11 Coro e gli altri di|>cnilenti di 
Santa Cecilia sccnderanno in 
sciopero. La dccisione e stata 
presa al tcrmine di im'assem-
hlea nel corso della quale e 
stata ancora una volta clenun-
ciata la situazione insostenibile 
provncata dalla grave crisi del-
l'Accademia e dalle ripercus-
sioni clie essa ha avuto nel 
Consiglio di atnministrazione, 
oggi privo di validita legale e 
impossibilitato a rispettare i ter-
itini di legge per la program-
mazione dell'attivita e per i re-
lativi bilanci. 

I dipendenti dell'Accademia. 
con la sospensione dei due con
cert i. intendono richiamare 1'at-
tenzione dell'opinione pubblica 
e degli organi preposti al con-
trollo — che Rnora hanno dato 
chiara prova di insensibilita — 
sulla necessita di risolvere. 
sulla base delle indicazioni dei 
lavoratori. la crisi della mas-
sima istituzione concertistica 
romana. 

le prime 
Cinema 

I piaceri 
della tortura 

Probabilmente, i «piaceri > 
che provoca nell'uomo la tor
tura sono infiniti. come anche 
raffinato, forse, e il piacere 
del cineasta che « gira > la sof-
ferenza della vittima torturata. 
Sono. comunque. tutte ipotesi 
che ci suggerisce Tervo Jshy. 
« autore » di questo secentesco 
fumetto nipponico sulla tortura 
interpretato da Jenny Rose. 
Lory Steel. Dania Zerby. Mary 
Laurent e Barbara Adams. II 
film, a colori e a episodi. ha 
la presunzione di dimostrare 
che la crudelta della legge e 
dei suoi custodi e pari a quella 
di coloro che hanno « peccato >. 
onde la scoperta di un filo ros
so che legherebbe la vittima al 
carnefice. In realta. Tervo 
Jshy si compiace oltre misura 
nel * girare » la sof Ferenza al-
trui. il sangue e gli sventra-
menti: al massimo. come si 
comprende da una battuta. po-
tra mostrare qualche « perples-
sita» di fronte all'ingiustizia... 
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zione e delle sue responsa-
bilita. 

George Roy Hill appartiene 
alia generazione che ha fatto 
la seconda guerra mondiale. 
La considera « una guerra giu-
sta per una causa giusta». Ma, 
pensandoci sopra, e lavoran-
do sulle pagine del romanzo 
di Kurt Vonnegut jr cui si 
e ispirato per Mattatoio 5, 
scopre strane contraddizioni 
Ad esempio che, nel combo t-
tere il nazismo, l'esercito ame-
ricano si diede a compiere at-
ti di puro stile nazista, come 
il bombardamento di Dresda, 
nel febbraio del 1945, il qua
le costo piii vite umane (don-
ne e bambini per larga parte) 
dell'atomica gettata su Hiro
shima l'agosto successive. E 
Dresda non era, per nessun 
aspetto, un obiettivo militare; 
pero si trovava nella zona o-
rientale della Germania, sulla 
quale stavano avanzando le 
vittoriose trunne sovietiche. 
George Roy Hill ci mostra. 
anche, un americano rinne-
gato che, messosi al servizio 
degli hitbriani, imbonlsce 1 
suoi compatrioti fatti prigio-
nierl dal tedeschi: «II vero 
nemico <? il Comunismo. e 
contro di esso che bisogna 
unirsi ». Un quarto di secolo 
dopo, il figlio del protagoni-
sta di Mattatoio 5. volontario 
nel Vietnam, dice piu o me-
no le stesse cose. 

Mattatoio 5 suscita simpa-
tia per il modo schietto. an
che se approssimativo, col 
quale enuncia certe verita, 
evocando, nel rappresentare 
la strage di Dresda, « altri 
atroci ed inutil: bombarda-
menti ». Tuttavia, nel contenu-
to e nella forma, il racconto 
cmematografico e un centone. 
dove si ritrova un po' di tut-
to: l'analisi delle frustrazioni 
d'un borghese di provincia, la 
denuncia degli orrori del con-
flitto passato e il grido d'al 
larme sui pencoll del presen-
te, una dissertazione sullo spa-
zio e sul tempo, sulla vita e 
sulla morte, che suggella in 
chiave di fantascienza psicolo-
gica la vicenda del personag-
gio centrale. Costui.vuole eva-
dere. insieme, dai suoi ricordi 
di sofferenze e di crudelta, 
delle quali fu vittima o testl-
mone, e dal suo stato attua'e 
di quieto benestante. con 
villa in campagna. moglie e 
figli su misura. Mortagli la 
consorte in circostanze tragi-
che, e scampato lui stesso a 
un disastro aviatorio (bisogna 
ammettere che il nostro Bil
ly Pilgrim — tale II suo nome 
— e anche piuttosto iellato), 
sogna un lontano pianeta qua
le estremo rifugio, ma anche 
quale luogo di una possibile 
rigenerazione dell'umanita 

George Roy Hill e regista 
di scarsa personality e assai 
discontinue (delle sue opere 
precedenti si segnala Butch 
Cassidy). E Mattatoio 5. nel
la sua mescolanza di toni. nel 
suo passaegio da un onesto 
realismo descrittivo ai timbri 
grotteschi e paradossali. con 
sensibili cadute di gusto, ri-
specchla insieme la sincerita 
dei propositi particolari e la 
confusione delle idee senerali. 

Nel bene e nel male. Mat
tatoio '5 •? comunque un pro-
dntto tificamente «naziona-
le», espressivo a sua manie-

ra di una realta deali Stati Unl-
ti. Confezione cosmopolitica. 
nel deteriore significato. e in-

Ripensamento al 
Maggio f iorentino 

La bandiera 
del governatore 

Tra la prova generate e la 
m prima» del Guglielmo Tell, 
di Rossini, che ha inaugurate 
martedi il XXXV Maggio mu-
sicale fiorentino, il governato
re Gessler, despota asburgi-
co, ha pensato bene di dare 
un ritocco alia sua bandie
ra: una bandiera rossa, scon-
sideratamente alzata dal Mag
gio fiorentino a simbolo della 
oppressione. 

Alia * prima », infatti, il ros-
to e stato tagliato da una li-
tta nera. 

A giustificazione della mo-
difica (durante la prova gene-
rale, i commenti all'idea di 
fare della bandiera rossa un 
segno di sopraffazione erano 
stati piuttosto asprii, si c sen-
tito dire che quella vista 
alia «r generate», era «una 
bandiera di prova» Ma pro
va di che? Della provocazione 
tentata attraverso un'esigenza 
cromatica? 

La prova, perb. non ha dato 
gli esiti sperati. Mcno male. 

Senonche, la giustificazione 
suddetta e insufficiente. Sa 
ra necessario che il XXXV 
Maggio, invece dt alzare ban 
diere a sproposito, chiarisca 
Vinfortunio. affiggendo anche 
manifesti. con le scuse nlle 
centinaia di cittadmi 'la pro 
va generate era affollata quan 
to la <r prima »> ai quali il 
Guglielmo Tell e stato pro-
pinato con la cosiddetta « ban
diera di prova ». Che a cib il 
Maggio non possa sottrarsi. lo 
dimostra — c la cosa confer-
ma la fondatezza della nostra 
protesta — la rcccnstonc che 
ditto spctlacalo fiorentino da 
XI Mcssaggcro. 

L'inviato di quel giornale, 

vece Re, regina. fante. che bat-
te la bandiera della Germania 
federale, reca la firina del re-
gista polacco Jerzy Skoli
mowski, deritfa da un roman
zo dello scrittore russo-ameri-
cano Vladimir Nabokov (quel-
lo di Lolita), e parlato in in-
glese ed ha qu.Ui interpretl 
principal: l'anziano David Ni-
ven e il giovane John Moul
der-Brown. britannici entrain-
bi, la nostra Gina Lollobrigida 
e Pitalo-tedesco Mario Adorf. 
Vi si narra di uno zio ricco. 
di un nipote povero e di una 
bella zia. moglie del primo e, 
ben presto, amante del secon-
do. Zia e nipote complotteran-
no per far fuori il risnettivo 
marito e zio. ma sara la don
na a rimetterci la pelle. Al-
l'estero. Skolimowski aveva a-
vuto occasione di realizznre 
opere intrressanti. come // 
veraine (in Bplgio) e 11 piu 
recente La rnnazza del bagno 
puhbliro (in Inghliterra). at-
taccandosi a temi «universa-
li ». Ma con Re. rcaina. tnnte 
siamo, piu che nell'universo. 
nel vuoto cosmico. La storia. 
quale risulta sullo schermo. e 
di una prevedibilita e di una 
scempiaggine piu uniche che 
rare: raccontata alia men peg-
gio. con trovatine volgarucce 
(gli a accelerati » durante le 
scene d'amore) e interpretata 
In modo abbastanza dignitoso 
solo da David Niven. Gina Lol
lobrigida. che nel film finisce 
con Tassomigliare a Freeoli. 
per la rapidita e la frequen-
za con le quali cambia vesti-
to e cappello. ha riscosso co
munque sulla Croisett,e di per
sona. i frutti di una popolarita 
aoparo-'^mentp •"*•• "v>ntabi 
le almeno in Francla 

Dnmin1 el; ultirn' d'to film 
In comietizione: II francese 
/ fuochi della Candelora di 
Serge Korber e il canadese 
Diario di un fan di Eric Till 

Aqqeo Savioli 

«In memoria dl tutte le vit-
time della repressione sessua-
le», leggiamo su un nastro 
funebre steso dagli attori del 
Teatro Experimental do Por
to diretto da Angel Facio. sul 
proscenio del Teatro Eli-
seo, alia fine della rappre-
sentazione per il Premio Ro
ma. della Casa di Bernardo 
Alba di Federico Garcia Lor
ca. Un epilogo eloquente che 
illumina con luce cruda la tri-
ste stagione di una cultura. 
quella portoghese. annientata 
giorno dopo giorno. per de-
cenni. da una feroce repres
sione politico-ideologica. « VI-
viamo in un asilo. piccoli ma-
lati che siarno — scrive II re-
gista Angel Facio. Abblamo 
un signor direttore che si mo
stra alia TV per raccontarcl 
che siamo fortunati e felicl. 
che la vita e bella e che for 
se un giorno potremo giocar? 
a pallacanestro. Poi abbiamo 
anche un esercito di clown 
stranamente seri che prendo-
no delle bell? somme per par 
larci d'arte. di politica e d! 
un;. infinita di fregnacce. E 
infine ci sono le infermiere. 
molto robuste e ci mettono 
le mani addosso se per ca.-io 
abblamo la malaugurata idea 
di nortare !a mano tra le 
gambe ». 

La casa d: Bernarda Alba 
e una tela dl ragno (cosl l'ha 
immaginata lo scenografo Jo
se Rodrlgue2). nel cui centro 
la vedova. la mater familias 
(sempre in ncena con la sua 
terrea presenza) veglia sulle 
sue cinque figlie. vergini, che 
si dibattono nel vischio di una 
solitudine disperata quanto 
pu6 esserlo l'inerzia fislologlca 
e disumana. la condanna di 
non possedere nemmeno i pro 
pri «occhi». Terminata da 
Lorca a Madrid il 19 glugno 
103R — esattamente due me 
si prima di essere assassina 
to dai franchistl — La casa 
di Bernarda Alba e un « uo 
cumentario fotograficon sulla 
tragedia di un tramonto ideo-
logico - esistenziale. 

Nel testo. come nella stu-
penda rappresentazione che ne 
da Facio, la gioia istintiva 

pente di attingere alle fontl 
vitali dell'erotlsmo sono can-
cellate in ogni istante dalla 
presenza maschile (propno 
nel suo senso letterale) delia 
morte. Per questo. Bernarda, 
carnefice e a sua volta vitti
ma inutilmente vendicatnee. 
« non e ne una donna ne un 
uomo — chiarisce ancora Fa
cio — ma un anfibio vischio-
so e lugubre. un assurdo grot-
tesco. che detta lesge sulla 
morte. II gesto ambiguo di 
un travestito. Allora. Bernar
da Alba e incarnata da un 
uomo ». 

In questo sterile unlverso 
femminile e sociale — dove. 
tuttavia. serpeggia una carica 
erotica naturale — si muove 
la figura mitica. ma nel con-
tempo conenrjta. di Bernarda 
(interpretata da un attore ml-
surato nella sua stilizzazlone). 
minacciosa e invulnerabile, 
asessuata come la sua voce 
priva di qualsiasi eco di fem-
minilita. Nella severa penom-
bra della casa. le altre figu
re (interpretate con semplicl-
th e rigore). le cinque figlie 
di Bernarda. si muovono con 
1 ritmi della tragedla gre'ea, 
anche se l'ardente e ancora 
Indomabile e giovane Adele 
produce delle accelerazioni 
che finiscono per sconvolgere 
rimmobilita senza storia di 
avvenimenti che pur posseg-
gono la tensione interiore del 
« fatti di cronaca ». 

La regia di Angel Facio — 
accolta con calore dal pub-
blico che gremiva II Teatro 
— si e mossa sulla linea di 
una sobrieta interpretativa 
esemplare. per cui il momen-
to ironico grottesco trova
va una sua esatta collocazio-
ne proprio perche funzione di 
uno specific* discorso ideolo 
gico-estetico e non del gioco 
gratuito del travestimento og 
gi di moda. D'altra parte, ia 
adesione politica di Facio al
ia sostanza ideologica del te
sto lorchiano e stata totale: 
«La Casa di Bernarda Alba 
— scrive Facio — e Stata la 
casa di tutti noi». 
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Con la regia di Calenda 

« Un uomo » 
in un mondo 

in rivolta 
A colloquio con Oliver Reed, che sara il protago-
nista del film tratto da un romanzo di Lermontov 

— Rai $ — 

controcanale 

Animata conferenza stam-
pa, l'altra sera, in occasione 
della presentazione di un film 
di prossima realizzazione, Un 
uomo (tratto dal romanzo 
Vadim di Michail Lermontov), 
opera prima di Antonio Ca
lenda, gia documentarista e 
regista del Teatro Stabile del-
TAquila. 

« Un uomo, come spiega Ca
lenda, non intende ripresen-
tare 1'ormal consueto connn-
bio tra cinema e letteratura. 
che spesso si risolve con un 
danno per entrambi, bensl in
tende riproporre al suo origi
nate stadio vitale le proble-
matica dell'opera incompiuta 
di Lermontov. Si tratta qui 
— prosegue Calenda — di re-
cuperare innanzitutto la vigo-
rosa struttura drammatica del 
testo, sfruttandone il poten-
ziale altamente drammatico 
come stimolante base per una 
operazione dialettica, in cui 
i personaggi ricostruiscono se 
stessi adeguando i propri con-
flitti interiori ad un contest 
sconvolgente: la rivolta di Pu-
gacev ». 

« La vicenda, infatti, si muo
ve sullo sfondo della rivolta 
(che assume prepotentemente 
un significato d'anticipazione 
dei "grandi eventi" rivoluzio-
nari che hanno cambiato il 
corso della storia) e i suoi 
protagonisti tentano inutil
mente di possedere se stessi 
nei confronti del tutto. schiac-
ciati da una realta esuberante. 
travolgente. Come si vede, il 
contenuto e di indiscutibile 
attualita — precisa il regi
sta — e mi sono permesso 
un intervento diretto suila 
struttura del testo per la sua 
rielaborazione in immagini, 
aiutato da un validissimo col-
laboratore. Edward Bond, che 
io considero uno dei comme-
diografi europei di magglor 
prestigio » 

Ma la principale attrazione 
di questo inccntro. dobbiarno 
confessarlo, oonslsteva nella 
presenza di Oliver Reed, uno 

degli attori piu interessantl 
di questi ultimi anni, prota-
gonista dl Un uomo insieme 
con la bella Claudia Cardina-
le, il giovane John McEnery, 
Carole Andre e Raymond Lo
velock. 

E, infatti, l'atteso colloquio 
con Reed non ci ha affatto 
deluso, se non fosse stato in 
parte guastato dalle domande 
fin troppo « ingenue » di alcu-
ni nostri colleghi. Ma il sim-
patico attore ha saputo rl-
spondere ad ognuno nel giu-
sto tono, rivelando un humour 
e un sarcasmo che si disco-
stano parecchio dall'abituale 
clichd dei personaggi che 
interpreta, forti, istintivi e vo-
litivi. 

Si sono rlaperte le poleml-
che sui Diavoli (che, franca-
mente. lasciano il tempo che 
trovano) mentre si 6 rivelato 
1"« uomo-Reed» ben lontano 
dagli stereotipl del suo bril-
lante successo. Oliver Reed ha 
affermato di credere ferma-
mente nel « cinema-politico» 
come una fondamentale test!-
monianza della realta rivolu-
zionaria che si s'a pian piano 
facendo strada. «Fra mille 
anni — ha detto Reed — di 
noi rimarranno soltanto pol-
verosi documenti e i film che 
oggi in America denunoiano 
le discriminazioni razziali e 11 
continuo genocidio delle co-
sidette minoranze etniche sa-
ranno quelli che meglio ri-
fletteranno il nostro attuale 
stato d'animo». A chl gli ha 
chiesto se fosse religloso, 
Reed ha risposto che «ha 
pianto troppo per l'lrlanda 
del Nord tanto da rifiutare 
che un culto religioso possa 
raffigurare una giustizia ». 

II bravo attore ha inoltre ri
velato di essere anche lui in 
procinto di passare dietro la 
macchina da presa. Egli pensa 
di dirigere e forse anche di 
produrre. una storia che ha 
per protagonista Beckett, l'ar-
civescovo di Canterbury. 

d. g. dei sensl e la volonta prorom 
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CONSORZIODI 
CREDITO PER LE 
OPERE PUBBLICHE 
(CREDIOP) 

ENTE Dl DIRITTO PUBBLICO 
CON SEDE IN ROMA 
VIA QUINTINO SELLA, 2 
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO 
L. 15.300 milioni 
RISERVE VARIE 
L. 137.974 milioni 

infatti -~ cut lo spettacclo, 
peraltro, non e piaciuto — do
po aver rilevato che in Gess 
ler si con figura Vincarnazione 
stessa della malvagita, teslual 
mente conclude: «.„ apprez-
zata comunque la grande ban
diera rossa. emblema di Gess
ler. vero 5:mbolo dell'oppres-
sione ». 

A tali turpi conclusion! non 
si sara stati certo incoraggia-
ti da noi, ma dal XXXV Mag
gio musicale fiorentino, at
traverso una iniziativa che 
noi abbiamo deplorato e che 
altri, invece. ha condiviso. La 
quale iniziativa, poi, e desti-
nata a diminuire t'arroganza 
di Gessler Dopotulto, egli 
stesso deve inchinarsi alia 
bandiera. che c qualcosa che 
lo trascende, laddove il tiran-
no vuole maggiormente umi-
Hare gli oppressi. pretenden-
do I'omaggin alia sua persona 
e alia sua autarita rappresen-
tata da un cappello infilato su 
un palo o da armi incrociale 
a trofeo. E. del resto. se nel 
palco che il Teatro Comuna-
le di Firenze riserva al presi-
dente deU'Ente. viene colloca-
ta una bandiera (ovviamcnte 
quella giustat. e un conto. 
ma se il sovrintendente — e 
solo un esempio. per carita — 
dovesse mettere su una poi-
trona le sue brache. delegan-
dole a ncevere qli omacqi dei 
dipendenti. sarebbe urui ben 
altra faccenda. Quella, pres-
sapnoco. che il Maggio voleva 
far passare con « una tandie-
ra di prova». Di qui la no
stra protesta, di qui, al con-
trario, Vapprezzamcnto altrut. 

e. v. 

Nel corso dell'esercizio 1971: 

sono stati perfezionati finanziamenti per 
un ammontare complessivo di 1.763 mi-
liardi di lire a favore del Ministero del 
Tesoro, di Enti locali ed Enti ospeda-
lieri. Societa concessionarie di auto-
strade e delle Ferrovie dello Stato; 

sono state emesse obbligazioni per 
1.599 miliardi di l ire, per 200 milioni 
di dollari USA e per 25 milioni di mar
ch! tedeschi; 

sono stati paqati agli obbligazionisti in-
teressi per 453 miliardi di l i re; 

e stato conseguito — dopo a,ver stan-
ziato 21.400 milioni di lire al fondo r i-
schi — un utile netto di 3.180 milioni. 
che ha consentito un accantonamento 
di 1.593 milioni di lire ai fondi di riserva. 
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BILANCIO al 31 Dicembre 
in milioni di l i re ' 

ATTIVO 

Mutui 

Titoli di propriety 

Depositi in c/c presso i l Tesoro, Ia Banca 
d'ltalia ed altri Istituti di credito 

Debitori diversi e partite varie 

Scarto per collocamento di obbligazioni, 
da ammortizzare 

Altre voci 

Conti d'ordine 

1970 1971 

L. 

a 

» 

» 

• 

• 

m 

L. 

6.406.726 

5.901 

506.827 

15.604 

44.465 

9.964 

1.430.003 

8.419.490 

L. 

m 

m 

m 

» 

m 

w 

L. 

7.918^36 

6.683 

597.273 

15.555 

52.664 

8J4S 

1^54^18 

10.153.777 

PASSIVO 

Capitale 

Fondi di riserva 

Obbligazioni in circolazione 

Portatori di obbligazioni 

Mutui in corso di somministrazione 

Creditori diversi e partite varie 

Altre voci 

Utili dell'esercizio 

Conti d'ordine 

L. 

m 

> 

u 

m 

w 

m 

m 

• 

L. 

15.300 

113.427 

6.425.276 

326.588 

44.000 

45.941 

15.852 

"3.103 

1.430.003 

8.419.490 

L. 

m 

m 

m 

m 

» 

m 

a) 

a 

I. 

15J00 

136381 

7J82.231 

421.176 

72^93 

53A54 

14J44 

3.180 

1.554.518 

10.153.777 

PASCAL — Roberto Rosselll-
ni prosegue fermamente a col-
tivare il filone storicodidasca-
lico nei suoi film per la TV: 
il Blaise Pascal, la sua ultima 
fatica (cui hanno collaborato 
Marcella Mariani e Luciano 
Staffa per la scenegglatura e 
J. D. De La Rochefoucauld, lo 
stesso che collaborb alia Pre 
sa del potere di Luigi XIV) 
lo conferma. Ma, pure in que 
sta nuova dimensione, non A 
andata perduta per il regista 
la memoria degli anni del neo 
realismo. Nei suoi momenti 
migliori, Rossellini & ancora 
capace di andar dritto al cuo. 
re delle situazioni e di ricrea 
re con estrema semplicita. al 
di fuori di ogni convenzione 
spettacolare, un personaggio. 
un ambiente, un cliyna, per ri-
premiere I'espressione usata da 
Cartesio in un dialogo con Pa
scal, la vera finezzu di Ros 
sellini e forse quella di non 
adoperare finezzc. 

I71 questo senso, la scena 
conclusiva del film, la morte 
di Pascal, nel suo sapore so-
lennemente domestico (il via-
tico impartito dal prete ac-
canto al letto, la inula pena 
dei presenti. il dolore della 
sorella, il furtivo agitarsi dei 
servi) era esemplare. Come 
esemplari erano le scene del
la riunione tra gli scienziuti 
o quella della conferenza di 
Cartesio: nelle quali scienza e 
cultura scendevano dal picdi-
stallo per diventare materia 
di vita per uomini che non 
avevano in fronte il marchio 
del genio, anche se geni era-
no. E, tuttavia, con la sua 
fatica di cronista che si sfor-
za di sintetizzare in queste 
biografie il clima di un'epo-
ca, Rossellini non ricsce a re-
stituire ai telcspettatori il sen
so della storia. L'orizzonte ri-
mane angusto: I'unica ecce-
zione, in questo senso, e stata 
finora La presa del potere di 
Luigi XIV. 

Anche in questo Blaise Pa

scal mancava il collegamento 
tra i fatti singoli e il grande 
moto degli avvenimenti: man
cava, insomnia, la prospettiva. 
II tempo di Pascal e il tempo 
dell'ascesa ininterrotta della 
borghesia: gia si leva il vento 
che. un secolo piu tardi, spaz-
zero, via la Bastiglia. Pascal 
parla degli antichi come della 
« infanzia del genere umano »: 
e in questo esprime quell'idea 
di uprogrcsson che dominera 
i secoli futuri nell'orgoglio del
la nuova classe al potere. Una 
classe che pensa alia scienza 
come a qualcosa che deve per-
mettere utili applicazioni (la 
macchina calcolatrice e perfl-
no la carrozza pubblica); che 
chiede ai suoi grandi intellct-
tuali di scrivere nella lingua 
di tutti e non in latino: che 
ha ftducia nella ragione e nel 
udiritto di natura »; che per 
un verso si orienta verso il 
laicismo e per I'altro cerca 
una religione che si liberi 
dalla burocraticu mediazione 
del potere ecclesiastico e ri-
trovi una dimensione popo-
larc. E' questo, in Francia, un 
tempo nel quale, come scri-
vera Voltaire, «lo spirito fl-
losoftco ha guadagnato tutte 
le classi sociali, salvo il popo-
lo minuto ». 

Nel Pascal di Rossellini, 
tutto questo. si pub dire, era 
nelle cose: nelle battute, ne-
gli episodi. nelle immagini. 
Eppure non emcrgeva, non 
riusciva a coagularsi nella 
giusta prospettiva: cosicchd il 
meccanismo delta storia flni-
va per rimanere ancora oscu-
ro, sommerso dalla narrazio-
ne, non chiarito da essa. Un 
limitc capitale, per un'opera 
che si voleva didascalica: do-
vuto, ci pare, alia mancanza 
di una bussola capace di of-
frire all'autore la possibilitd 
di chiarire e sintetizzare il 
senso autentico degli avveni
menti, al di la della loro de-
scrizione. 

g. c. 

oggi vedremo 
STORIE DELL'EMIGRAZIONE 
(1°, ore 21) 

E' la prima puntata di un programma in cinque parti 
realizzato da Alessandro Blasetti con la collaborazione di 
Anna Bujatti e Lucio Mandara. La trasmissione era attesa 
da tempo, anche perche una inchiesta sull'emigrazione non 
e precisamente un tema abituale della Rai: tuttavia. oppor-
tuni ritardi nella fase del montaggio finale hanno consentito 
alia Rai di scavalcare le date elettorali. Quale sara la linea 
della trasmissione? Possiamo dire soltanto che Blasetti non 
ha scelto la strada di una ricostruzione organica, che si 
svolga, cioe, secondo una logica storica: le cinque puntate, 
pur muovendo necessariamente dagli anni dell'unita d'ltalia, 
procedono poi a sbalzi nel tempo, accostando storie diverse, 
secondo quanto agli autori e parso piu opportuno. per sotto-
lineare aspetti e momenti diversi della lunga vicenda del-
l'emigrazione nazionale. Procedendo con questo sistema. la 
trasmissione sembra tuttavia aver eliminato il rischio delle 
cifre troppo precise e delle indicazioni esplicite: ogni pro-
posta critica dovra, infatti, scaturire dalle singole vicende 
e sark semmai commentata da qualche rapida intervista. 
La stessa scelta del materiale narrativo sottolinea questa 
tendenza: si procedera soprattuto a base di sequenze di 
vecchi film, sequenze girate dallo stesso Blasetti e qualche 
frammento documentario (in questa prima puntata. ad esem
pio, vi saranno brani dello stesso Blasetti. di Pietro Germi. 
di Olmi. sia fllmati. sia televisivi). Sono anche ascoltati. in 
questa prima ora. Carlo Levi e Leonardo Sciascia. 

AMICO FLAUTO (1°, ore 22,10) 
E' la prima puntata di un nuovo programma musica'e 

dedicato — come dice gia il titolo — al flauto e curato da 
Renzo Arbore (sono previste quattro seratet. II conduttore 
musicale della trasmissione sara il solista. nonche direttore 
d'orchestra e arrangiatore, Gino Marinacci: ma sono previsti 
continui interventi anche di personasgi della musica Ieggera, 
oltre che sinfonica. Per questo debutto gli ospiti saranno 11 
flautista Severino Gazzelloni. Milva, Dionne Warwick, i 
Delirium e Ugo Pagliai. 

TEATRO 11 (2°, ore 21,15) 
Serata inedita per 11 giovedl: ma il « Rischiatutto» e stato 

trasferito al sabato, e la Rai — specie avendo sul nazionale 
il tema dell'emigrazione — vuole comunque un programma 
di richiamo. Ecco. allora. uno show musicale che si presenta 
come una parodia del Teatro 10, avendo nel ruolo del presen-
tatore l'attore Franco Pranchi e come sua partner Loretta 
Goggi. Secondo la tradizione. vi saranno anche gli «ospiti». 
che sono lo stesso Alberto Lupo, Anita Ekberg. Rosanna 
Fratello e i Canterini Peloritani. 

programmi 
TV nazionale 
10,50 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Tempo di sole 
13.30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 
15.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Fotostorie - La palla 

magica 
17.30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 Inchiesta sulle pro-

fessioni 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport -

Cronache iraliane 
20.30 Teleaiomale 
21.00 Storie dell'emigra

zione 
22,10 Amico flauto 
23.10 Telegiornale 

TV secondo 
10.00 Programma cinema-

tografico 
(Per la sola zona dl 
Roma) 

21,00 Teieoiornale 
21,15 Teatro 11 

Spettacolo musicale. 
~2/!0 Rr.qiomamo con il 

cervello 
«Al servizio delle 
macchine ». 

Radio r 
GIORNALE RADIO • Ore 7. 
8, 10, 12, 13. 14, I S . 17, 
20 , 2 1 , 23; 6: Maltutino mu
sicale; 6.30: Corso di lingua 
tedesca; 6,54: Almanacco; 8,30; 
Le canxoni del mattino; 9 . IS : 
Voi ed io; 11.30: La Radio 
per le Scuole; 12.10: Via eol 
disco!; 13.15: II giovedi; 14: 
Buon pomeriggio; 16: Program
ma per I ragazzi: 16.20: Per 
voi gtovani; 18.20: Come e per
che; 18.40: I tarocchi; 18.55: 
Italia che lavora; 19.10: II gio-
co nelle parti; 19,30: Toujour* 
Pans; 19 .S I : Sm nostn mer-
cati; 20.20: Andata • ritorno; 
21.15: Sergio Mendes e t Bra-
si I '66; 21.30: Archhri di Slato; 
22.10: Musica 7; 23,15: Con
certo del New York Chamber; 
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Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ore 6,30. 
7.30. 8.30. 9,30. 10.30. 11.30. 
12.30. 13.30. 15.30. 16.30. 
17.30. 19.30. 22.30 e 24; 6: 
I I maltiniere; 7.40: Buongiorno: 
8,14: Musica espresso; 8.40: 
Suonl e colori dell'orehestra; 
8.59: Prima di spendere; 9.14 
I tarocchi: 9,50: « L'uomo dal 
mantello rosso », di Charles 
Nodier; 10.05: Un disco per 

Testate; 10.35: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 12.10: Trasmissioni r»-
gionali; 12.40: Un disco per 
restate; 13,50: Come e perth«; 
14: Su di gin; 14.30: Trasmis
sioni regional!; 15,15: DiScosu-
disco, 16: Cararai; 18: Radio 
Ohmpia; 18.20: Long playing; 
18.40: Punto intcrrogativO; 19: 
The pupil; 20.10: Ritralto di 
Enzo Jannacci e Lino Tollolo; 
2 1 : Supersonic; 22.40: « Un »\-
bero cresce • Brooklyn»; 23.05: 
Donna '70; 23.20: Musica le«-
gera. 

Rad io 3" 

Ore 10: Concerto di apertura; 
11.15: Tastiere; 11.45: Musi-
che italianc d'oggi; 12,20: I 
maestri dell'interpretazionc; 13: 
Intermezzo; 14: Due voci, due 
epor.he; 14,30: II disco in ve-
tnna; 15,30: Novecento stori-
co; 16,30: Le orchestre di Stan 
Kenton e Woody Herman; 17: 
Le opimom degli altri; 17.20: 
Classe umca: 17,35: Appunta-
mento con Nunno Rotondo; 18: 
Notizie del Terzo; 18,30: Mu 
sica leggera; 18,45: La nuova 
America di J. Roderigo Dos 
Passos; 19.15: « Don Tartulo 
Baccheltone ». di G.F. Mali-
piero; 2 1 : I I giornale del Ter
zo - Sette artii 21.30: Matf-
cha dl Enriqua Gran 


