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Come yerra ricordata 
la Rivoluzione d'Ottobre? 
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Giovanni Cesareo 1 

Died anni di costume italiano nel ciclo «Sordi-Tv 

Nando Moriconi 
non si arrangia piu: 

si e integrate 
Dalla satira amara di «Sceicco bianco» di Fellini al tranquillo 
conformismo di«Scusi , lei e favorevole o contrario ? » - La ri-
volfa di«Una vita difficile» non ha segnalo I'inizio di un nuovo 

corsof bensi il limite eslremo di una esperienza 

Alberto Sordi e « arrivato ». Non diciamo dell 'attore, che sulla 
crcsta dell'onda si t-rova gia da parecchio, anche se lo insidiano te-
mibil i r ival i : diciamo del suo t ipico personaggio, quale ci e stato 

r i p r o p o s t o d a l l a l u n g a s e r i e t e l e v i s i v a a lu i d e d i c a t a . c c h e o r a s t a p e r c o n c l u -

d e r s i . L o l a s c e r e m o . c o s t , a l l e s o g l i e d e l « m i r a c o l o ». p r o n t o a i n t e g r a r s i s o d d t -

s f a t t o d i a v e r c a m b i a t o p e l l e , o a l m e n o v e s t i t i . M a e c a m b i a t a d a v v e r o . n e l p r o l o n d o , 

I 'Ttalia c h e . Fra il '53 e il 

» 

'R3 ( q u e s t o l ' a r c o d i t e m p o 
c o p e r t o d a l l a r a s s e g n a 
scttinianalmente scandita sul 

La tragedia di Anna Frank 
sui video inglesi e USA 

In colncldenza con II processo agll SS accusatl 
di essere responsabili, tra I'altro, delta deporta-
zione di Anna Frank, e andata in onda martedi 
scorso, sui video inglesi, una riduzione televisiva 
del famoio diario delta giovinetta olandese. I I 
personaggio di Anna Frank e stato interpretato 
da Diana Davila, quello del signor Frank dalla 
attore svedese Max Von Sydow, interprete di molti 
film di Bergman Regista del lavoro, prodotto 
dalla television* indipendente inglese, e Alex 

Segal. La stessa edizione televisiva del « Diario • 
di Anna Frank (della quale vediamo nella foto 
una scena nella famosa soffitta) e gia stata ac-
quistata dall'americana ABC per essere prossi-
mamente programmata negli Stall Unit i . Perche 
la televisione italiana, sulla scia delle sue con-
sorelle, non riprende la famosa edizione del 
< Diario » interprctata da Anna Mar ia Guarnieri , 
adattandola al video? 

I «fucobili» della settimami 

VITTORIO ALFIERI l 
POI COS! INSOPPORTABILE 

Riprendiamo le segnalazioni in 
terrotJc la scorsa settunana. dato 
il notc\o!e numero d; opore im-
pegnative comnarse :n edizion; 
cconomiche negl- ultinu tempi. 
r:cx>rdando at n-3-tn Ietton che 
tl primo poito ipetta vmpr? al-
l'ediiore Emaudi. il q.u.c ad un 
pnmo lanc.o consi^tenle nc ha 
fa:io ora «citiire i:n *econdo a'.-
trettamo :nipegnat:\o. 

Qje^ia volt.i i n ittenz.oi? par-
t:co!are va deiicata alia Vttera-
tura taliana. in Crnrrt> non f.>r-

• tunati^-nna nolle n<r»*re e-.iv;on 
ecorhimiche por .e ration! ob-
h.ettive di an<:<vra! c ta e d f 
fico'.ta di I-.TIJJ iaiii'.> a t,i::i n.Vr*. 
e tu:tav.a *i p îo con<:a:a'e co-ne 
pr<>pno in qut">te ed.zion. <i \ e n 
ea operando una cauta ma pro-
jtre*si\a r«coper:a di autori m>:i 
e meno not:, i qiinii vencon^ effi-
cacemente nprnpo^n alia '.ettura. 
fuon deH'obhltjio 5Co!aMico. con 
una v vacita in comple-so S;I-
molante. 

Contmua co«l. per esempio. la 
nedi/i«\ne di opore dfi no*tro 
C.nquecento minore che. se tai-

• \oIta p:io la«ciar perple«;«i p»«r 
certe inierpre'.a/.oni m«>1rrnis:!-
che a tutti 1 co<ti ha anche !a 
funzjone di offr're al di fuon 
deil'andita noziomstica de: ma-
nuali un panorama p-.u mo««o 1i 
tu'to quel penolo della nostra 
«!iina letterar.a Hen \enea ouin 
di un'ini/Mtua come que'.la del 
Ted tore S»mpietro di pre<en!are, 
a enra dello tcrttore d'a\.in-
Ciiardia \d' iano Snatola. tutto il 
teatro del I^^ca: f nora e u«c to. 
con una hreve nota mtroduttiva 
(nella quale ben si definisce il 
superamento dcll'imitazione clas-

sica e I'accostamento alio sp nto 
popolaresco da p-irte del'.o scrit-
tore). L'Arziqoaolo (L. 500>. 

Le Rrmr di monsicr>or (J'ovanru 
Delia Casa. saop anw. costirui-
scono uno dei pjnti centra!i nella 
>;or.a della linca cinqjecen!e^ca. 
:! segno di una frattura nell'eqx-
iibr.o petrarche-co. i'inizio di 
jna forma to-mentata ch aro^ci-
rale nrecorr i n c e de'.la poe^'a 
iioviorna- in breve «corp.i?» 
P>v: to . qjmdi. C.a le^pere con 
alien/ <>ie che per mo.ti rn-'n -=r>e 
c.ali*;i porra co^titmre una ina-
<pe:ta:a <cope':a; o si trova ora 
nel.a « Co.!e7:one d- poe-ia » di 
K n.n»d.. c.irato da Daniele Ton-
chirol (L. S00). 

Ano^e la Vila dell'Alfier.. 1'u:-
t.ma ji'ande opera (ne' c c t i il 
capo'avoro) de! poeta a^tigiano. j 
meriM una cono-scenza p-u appro-
fond.ta: un te^to. crediarro. fra 
1 piii impopolan deila nostra lel-
teratura. perch^ semore presen-
tato nella sciwla come I'opera 
e-emplare di un oarattere mono-
I'tico. o\>tato di una mdonvta \o-
lon:a. po>to«i al 6> «opra di tutti 
i contract! e jtli eventi del s'io 
tempo: che e il modo mu;!iore 
per render'o m^pportahile Nel
la «:ia den«a introduz'one alia 
niiova ediz.one einaud ana t'.i-
re 2 00rt> Giamriaolo Do><ena 
propone una rilettura condotta 
^econdo le eiicenze della m«vier-
na cr.tica textual-? «en*i*iile al
ia *tona interna del testo ma 
anche a tutti i p-oblemi <tonci 
ed e^tetici che e«<a comnorta: 
un di«cor<:o a vol!e estremamente 
tecmco. ma sempre contro'.latis 
simo e ben documentato. sul 
quale varrebbe la pena dl ri-

tornare con mag^iore attenzione. 
Ancora leditore Sampietro ci 

pre^enta un clas->.co del pens:e-
ro politico ottocente«co: La n-
roluziore di Car o Pisacane. a 
cura di Auga>to IUux.mati (li
re 900>. un testo p a p.u vo'.te 
r.^tampato (^i ncordi l'edizio-
ne c.irata nel 1942 da Giaime 
Pmtor. e poi ancora ristampa-
ta nei «Sa2?i> Emaudi). che 
rKin a torto viene ora ripro-
ptt-to a!^atten^;o^e per la ma-
turra e nov.ta della sua ;mn-> 
*:a/ione ideologica. sommana-
rcente ma .-.ifficientemente ilia 
s;rata neil'iptroduzione. 

Ed eccon mrine alia lettera:li
ra moderna NOT e certo una 
cran n o w a !a n^tampa negli 
«Oscar men<;'.i » di Nlandadon 
de: Canh di Cas'elcerchio di Gio
vanni Pa^oo'.i (L. 3-TO). un te-
<to c a e^istente nella BMM. per 
il quale, npetiamo. sarebbe sta
ta necessaria un'introduzione p u 
imnegnativa: ma ancora una vol-
ta l'editore ha preferito utiliz-
7are il matenale Ra esistente 
nei suoi magaxzin\ e si e accon-
tentato di un paio di paginette 
di presentazione. 

Ottima in\ece f inmativa di 
En.iudi di accocliere nella « Col-
lez one di poesia > la ristampa 
del primo libretto di versi di 
Franco Fortini. Foplio di vm 
(L. 500). modificato in qualche 
parte daU'autore. che ha pre-
m e « o all'attuale edizione alcu-
ne intere««;anti nap ne autob'o-
jtrartche: anche q^ie^to un vo!u-
metto del quale vorremmo par-
lare con minor fretta. 

a. a. 

piccolo schermo) . si specchia-
va ncgli attegpiamenti di 
Nando Moriconi e della sua 
mimcrosa pro^enie? E' cam 
biato. certo. il modo che il 
cinema italiano aveva di porsi 
davanti ai prohlemi del costu
me e della societa na/ ionali . 
In questo senso. il « c a s o Sor
di > rifiuarda non solo e non 
tanto I'interprete. quanto pli 
scenepf*iatori e i registi (alcu-
ni specialmente qualif icati) . 
che lo hanun aiutato. talvolta 
in misura decis iva (si pensi al 
Fellini dei Vitellnni e , prima 
a n c o i a . dello Sceicco bianco) 
a costruirsi la sua personalita: 
che attraverso di essa hanno 
cercato di esprimere i propri 
sentimenti. le proprie ragioni. 

L'ambiguita. la melcnsaggi 
ne I'ohliquo conformismo del 
personaggio erano oggetto di 
critica e di sat ira: ma. insie-
me . attore e autori tendevano 
a mettere in ril ievo quanto vi 
fosse di difensivo in quella ma-
niera di agire e di reagire: di 
patetico. anche . nel rapporto 
con un mondo in cui la dop-
pie77a era e levata a linea ge-
nerale di condotta. a s i s tema 
di potere. Sono mutate le co 
•=e. anche da questo punto di 
\ i s t a ? 

Eppure il Nostro era aiunto 
fino alia rivolla diretta: in 
Tutti a casa di Comencini. ci 
volevano 1'8 settembre con tut
to qurl che ne segui . e un lun-
go viaggio attraverso I'Ttalia 
« lacera. corsa ». per risvecl ia-
re il piccolo borghese in divisa 
di tenente del Regio Esercito. 
per buttarlo. con una mitraglia-
trice fra le mani. sulle barri-
c a t e di Napol i . I n Una vita dif
ficile di Dino Risi . la tradizio-
nale pavidita cedeva il campo, 
gia dall'inizio. alia cocciuta di-
rittura delI*eT partigiano che 
rifiuta lusinghe e allettamenti 
della restaurazione. e che . do 
po esser venuto a patti con la 
propria cosc ienza. r iesce a 
compiere ancora un gesto di 
rottura. Ma quel pugnn ben as 
sestato alia mascel la del rirco 
non era il principio di un nuo
vo corso. era il l imite es tremo 
di una esperienza Gia nei mo-
menti pin tesi della storia. il 
faccione ammiccante di Sordi 
strideva con 1'impegno dichia-
rato del protagonista. Ci si 
aspettava. quasi , di vederlo 
sbottare a ridere. d'un tratto. 
come a sottolineare: abbiamo 
scherzato. 

E infatti: dopo il giornalista 
c di sinistra > v iene /I commis-
sarin. Nando Moriconi ha smes -
s o di c arrangiarsi >. di « dar-
si da f a r e » : ha trovato un 
buon impiego f isso. anche se 
in subordine. anche s e d e \ e 
sorbirsi le sfuriate di Alessan-
dro Cutolo. nel le vesti del suo 
superiore. Combina s e m p r e pa
st icci . ma ha famiglia e un po' 
di ambizione: a r m era. 

Nel le manifestazioni piu re-
centi — quel le ovv iamente 
esc luse dal c ic lo TV — la ear
n e r s del personaggio ha bni-
ciato le tappe. Esso si e sca-
vato una nicchia sicura nel-
l'edificio di un boom che vuole 
ignorare recessioni e crisi ( e 
n f o r m e sostanziali . natural-
mente ) : ant iquano di prmineia 
in Fumo di Londra. i n d u s t n a -
lotto tess i le in Scusi. lei e favo
revole o contrario?. v i \ e nel 
I'nssequio ai dettami di un co
stume e di una societa che 
consentono di mettere il naso 
un tantino fuori (in Inghilter-
ra. per esempio . o nella S \ e -
zia del Dinrolo) . ma solo per 
stabil ire c h e da noi e molto 
megl io: che negano il divorzio. 
ma tollerano. a un dato l ivedo. 
una complessa forma di poliga-
mia Tutto sta nel sabre di 
grado. o di c la s se Questa asce-
sa del personaggio. l'attore 
Sordi. ormai anche regista di 
s e s tesso . non la guarda pero 
con ironia. bensi con una par-
tecipazione affettuosa e soli-
dale: strizza l'occhio a lui e 
a noi. invitandoci a comportar-
ci analnpamente 

Si perde anche. cosi . il fa 
scino di questo « e r o e dei no-

stri t empi" , di questo emblt -
m.i dcir i ta l ia pnstbellica: 
oscil lante fino a ieri tra istan-
ze morali e schicramenti po-
litici diversi o contrapposti. oti-
gi risolutamente passato dalla 
parte di chi ha nelle mani le 
leve del comando. Domani o 
dopodomani potrebbe fo i se ui-
\ e n t a r e minibtio. In un film. 
s'intende. 

Aggeo Savioli Alberto Sordi e T ina Marquand sul « set » nel f i lm « Scusi, lei 
e favorevole o contrario? > 

Una novita di Pinter alia TV inglese 

La B. B. C. 
ha abituato 
ilpubblico 
alio choc 

II telespettatore, ormai, giudica con maggiore 
autonomia — Un dibattito nazionale attorno 

a un teledramma sui senzatetto 

LONDRA. febbraio. 
Un play t e l e v i s h o di Harold 

Pinter e sempre un a w e m -
mento. anche in Inghilterra 
dove il pubblico si e ormai 
assuefatto alle atmosfere di 
suspense e di « minaccia > del 

brillante drammaturgo inglese. 
The basement (II seminterra-
to) e rultinia novita presenta-
ta all ' im/io di questa setti-
mana sul secondo canale del
la BBC. 

Lo stesso Pinter \ i parteci-
pava in veste di attore. I |KT-
sonaggi sono t i e : un gio\anot-
to che. tutto solo, sta leggendo 
un manuale d'amore persiano 
nel suo appaltamentino semin-
t e n a t o . e una copptu che ca
pita all'impro\ viso e, non 
avendo d o \ e atulaiv. viene m-
\ i ta ta a pernottare dal padro
ne di casa. AU'ini/io convene-
\o l i e gent i le /ze di circostanza. 
Ma la tensione e gia nell'aria 
con l'arrivo degli intrust, che 

La sconcertante vicenda di uno scienziato dell'era atomica 

Scienza e potere in conflitto 
nella tragedia di Oppenheimer 
Perche cedette alle pressioni e al ricatto dei servizi di spionaggio? - II problema del «segreto 
scientifico » - Dal consenso al bombardamento di Hiroshima alia condanna della bomba atomica 

Robert Oppenheimer 

Si d conclusa la tragica vita 
di Robert Opiwnheimer, che mol
ti hanno ritenuio un protagoni
sta della storia deali uftimi veil-
ticmque. trent'ann:: il «padre 
della bomlta-A » come vollero 
chiamarlo oh amenram con 
I'wtento di attribwre quella pa
tented a un loro eonnazionale. 
a uno nalo neoli Stati Uniti. a 
New York. Ma /orse norz e stato 
prataoonista se non delta sua 
personate, intima traaedia, che 
pure e co?a da meditare. cosa 
che pud e^serc risentita e <:o/-
fcrta da own uomo d"lla gene-
razmne «atomica * e dalle suc-
ces-ire: la traqedia della dismi-
.siirn. deU'alterata proporzione — 
ueU'witno — (h'lla cotcipriza in 
rapporto al *apTc e al potere. 

Ahbtamo cenato fra i nnztri 
him quel'i r'i<' lo rmnardano: i 
documciu deU'»i< h'wsia ci'idot-
Ui a *uo carim nel J05I; il uoiu-
jnc di lUmkit'i C'l'-raher S 'ona 
<ii 'iti.i a'liic Zi.i. Ma li i'o:iliamo 
appcua. 0'U-.to pt'r controUure 
qualche data. IM cronaca, sono 

j ora T'i mr>'?r a conn<cerla, alme-
I no tu1U quelli che luinno seguito 
t if dncumentario telcnsiro. ri-
| me<:*o in onda appunto dopo la 
j s'ia morie 
I Son e :2 dettaplio. no*i & U 

particolare che importa. Ricor-
diamo Vultima cosa scritta da 
lui che ci sta capitata sotlo 
gli occhi, il testo dt una conje-
renza apparso nel Bo!lelt;no de
gli sciei!7idti nucleari. IN cut af-
frontava prohlemi di filosofia del
la scienza. Quella pubhheazione 
fu seguita dalla notizia che in-
tendeva abbandonare la cattedra 
di Princeton e la fisica, per de-
dicare gli ultimi suoi anni (ap-
pena uno. ci pare) appunto alia 
filosofia. alia indagine dei nessi 
fra la coscienza e Vintelletto. 
K' forse giunto. prima di usctre 
dalla vita, alia radice del dram-
ma che alia sua vita aveva 
dato un sianificato dolorosa. 

Gli si deve rispetto per avcre 
sofferto questo dramma. per es-
5..rv> s>al(i — eccezionahnente dr>-
talo come era, di irielligenza, 
sen-iL,lila cul'ura — un uomo 
snicrch.aln dalta sconfinnta mi 
sura deih t ' lv i f i n cm si e 
trorato j ireso - prnprio fyfrch^ 
non era wio qualunque. come il 
gi-nerale Groie* o u-io dt'gh al-
fn lmbecilli che — joru della 
propria otlustla — tenlarono (e 
ancora tentann) di abba^sare la 
scoperja nuc'.eare a vile stru 
memo di prepnlenza imperialism 
ca. K anche pr-rche non era uno 
come Enrico Fermi, tanio pre-
so dalla fi>ica da rimanere in 
qualche misura distaccalo da 
oini problema ettraneo a quelli 
che egh s r e ^ o era in grado ai 
risolvere eseguendo pochi cal-
coli (come Ticordano i suoi bio-

Kohert Oppenheimer, e franca' 
mente e brulto anche il ritratlo 
che la vitt'tma della delazione, 

Chevalier, ha poi costruito attor
no a quella parola. Brulto per
che non vera, perche riflette 
solo una parte deliuomo die fu 
Oppenheimer. un aspetto della 
sua tragedia: un penio che si 
umiliava, si faceva piccolo e 
servile di fronle a un qualun
que mascalzone. serpente o colon-
nello che fosse dei servizi di 
spionaggio. Chi pud dire quanto ci 
fosse m questo di ancestrale. del 
tcdesco che era stato suo {Mdre. 
ovvero. al contrario. del limore 
di non essere abbastanza amcri-
cano mentre gli USA erarin in 
guerra conlro la Germania'.' 

Direttore di Los Alamos, dove 
si fecero le prime boml>e-A. I 
suoi collcghi di allora furono tut
ti molto leali con lui. affermun-
do che am a nsollo con /alio 
e fwezza 1 (tijticili rapporti con le 
aulnrita mihtari. S'amo prolxibil-
nwnle anutra mn'.io loniam dal 
co-io-cere tutto quello che impor
ter bf;*» conoicere .sul riuylo come 
quei rapporti si svolscro: ±apina 
mo solo che la mi*sione hritan-
nica. di cut facevano parte Siels 
lio'ir. Cock^roft. Fuch-.. trovo 
molto pesante iatmo-.1era di Los 
A'amo*. ed era aperlamente osli-
le al «segreto > che gh amen-
cam volevano mantenere nei con-
fronti dell'alleata URSS. Sap-
piamo che Siels Bohr sostenne la 
futilitd e il grate penco'.o im-
plialo m tale alteggiamento m 
due nx-no-anda indiriz^olt al 

T R E P U N T A T E P E R COLOMBO — Dopo le vite di Dante, Miche
langelo, San Francesco, Cavour c Caravaggio (ancora in prepara-
zione) sara presto realizzata anche ura € Vi la di Cristoforo Colom 
bo >, in tre puntate. Autori saranno: Dante Guardamagna (che ha 
gia ridotto « i miserabili ») e Lucio Mandara. I I protagonista non e 
stato ancora scelto. II Colombo televisivo sara, come affermano gli 
stessi sceneggiatori, « ambizioso, ma con un senso profetico della 
vita e della sua missione, calcolatore finissimo, navigatore di pri-
m'ordine, acuto, introverso e ambiguo ». 

I N MISSIONE NELLA « CUCINA D E L DIAVOLO > — Vedremo f inal . 
mente la c cucina del diavolo »: la cantina in cui, durante la guerra, 
gli scienziati del "Kaiser Wilhetm Institut" di Berlino avevano co
struito il primo reattore atomico tedesco. Per la prima volta, infatti , 
una troupe televisiva (guidata da Leandro Castellam) ha avuto I'au-
torizzazione a girarvi un documentario. I I filmato sara trasmesso 
nella serie « Storia sotto inchiesta », col titolo di "Missione Alsos" 
(dal nome con cui gli amencani designarono I'operazione di ritrova-
mento della imporiantissima cantina). 

T U T T O SU BUENOS AIRES — Iniziando un rapporto di scambi fra 
le Tv dei due paesi, la RAI ha acquistato in Argentina un programma 
televisivo, intitolato c Espectacular », e dedicate interarrenle a Bue
nos Aires. Ne sono protagonisti Lelio Luttazzi, Luis Sandrini. Juan 
Carlos Mareco, Nicolas Mancera, Victor Bucino e altri . 

graft) su un ntaqlio di carta 
Oppenheimer era un altro ge- j pre.sidente dcg'i Sfati UniU: men 

r.ere di uomo. con interest, cui- j tre p->r Oppeniieimer era srAo una 
r\ A I I ' I T A I I A j turah e umam tan'o ta-tt da j qwstioie di lotto e diplomazta. 

' zembrame ed es>ernc. certo. put Piu :ard>. quarulo la maivior par-
tol'e smarri'o. E" stato un gran- \ '<* aei suoi colleohi <;o'f'/^crl^ i?ro 
de *i* co'' A parte la pubbliei- j il rappr>rto Framl: Co ncu. l̂ op 
stica uflfiale o comunque inte 
res^ata. i suoi co'le ihi che lo 

j ha'ino conosciu'.o dictmo (ahh-.a-

ponevano sdeoiati all'idea di 
swiciarr le bombe su Hiroshima 
e \aoa*aki. Oppenheimer fu an 

no p-irlato r.oi -'.e~-i con q'tfil j com con i! gr>> crno e con i mi-
cuno che con lui at era pariect- h'ari 
p-y.o a Co-mr r.-iijir'f ) de So'o perche era ncatlato? 
'o era. a.Tieno nel .M"IW C*JC com- Fro^ra1} Imente no. o non acreo-
previeia jaalmente e rapwa- he trorato in seouito tl cora'jg.o 
mente qualunque tipo 0\ raiioia- j rii npporst alia homba II e di af-
men'.o matemattco alt K'nis-e \ ironware ii di'credito che o.i 
e-pi*tr,m ed era ci-'an'emen'e | ienr,e da".n pubb'.icaZtone dei «fjoi 
1','ormala .•>« i ' i"i i .axon p'M j rapport: con lo .-pmnagg-n. r.a 
* on-ficaWi. in'.endci'to'-.e acu a^.'-ie di trocarc u ri<calto e 
'ai"entc If inn'ica: o\ . S" r.on ! I'afJranca^en'o aa quel rapporti. 
'.a r-ai jr'tdo"r. *'ii i V . t o fen i Fu j>ro;irio n co'i'rarw. for^e: 
v 'ii ieram'-n'e r.uvo e or ill , a-•'•••a c» i ,'o are •»r»»«* oni e al 
"(j'»\ e }or*e perc'ne .'T •;. ca era I ' ' f . i " ' i l» Tf" e a -vvi ci> ida im-
*o >i ura rjfl'e c>~e a cm eo'x \ mai'iaz nr- in'n'a di ranfa cui-
oen-a a. 'J'i m>iT,••• >Q ae', *<,j • twa. <ii uma;e*imo e d ' roman-
'onr.e'i'o i\'e'\"' «. e e umarej: ! ' ' I>"I ' / . acco'-e la rive'azioie 

oen.o cne si eri n , /n , ; t -'C.n \ nn a »-/>'»»'*.i nur'.cnre (ropgi'in 

DALL'ESTERO 
COLORE: P R I M A LA G E R M A N I A — Da agosto la Repubblica Fede
rate Tedesca Irasmettera, prima tra le nazioni europee, otto ore quo-
tidiane di tv a colori. Altre nazioni, comunque, soro pronte al v ia: 

ncf.i aim a ojanili i: Go"i\ ;•"* 
-.on T.a'uro rnai a pie~c, •~r>

rcK^ 
! r,on naluro J'u^'no c'-e re ^ra ', 
\ aolenlc ftrta'ore 

11 moTie-rm de\"n s\a p-u luct 
da pre^a di co-cenza. q'.ando 
si ooz>o>e e pot »i <oi'ra>'e a.la 
fahhricazmne nella bomba H. rri 

".7 aa Fermi. Ro'ir. Szuard pTirr.a 
c e . a"i \«» *o**e in'ormato) co 
r-,e w a >',(, cr - j -o < *ch one che 
l/i 'ra'f>\e \'ii -"'> ri como'e-e 
cn-ne j * **o qua'e fo ~e In ruilwa 
dei'a sroper'a. ma I ur.mo tormen-
'ato. insonne. proh'ematico cne 
eolt era ne fu 'oomei.lo. fu fa 

'o che naoo put earn (e fin i c-'e nreda degU o'tusi adescaton. 
, qu.. 1 suo ca o r.-,n -arebhe dis I d*i qun'.i accetta /<? iif/imi r o ' j i ^ 

in ottobre inizieranno I'Unione Sovietica e la Francia; da gennaio i ^.^i'^ rf.7 a'.'ri). e soprn't-rto fu ! r-1 T>r>ma di aier trr,\ato le oro-
quW.Vi c'le pro^o^o la .nee fnt'a | r,nc la BBC vi dedichera tutto il secondo programma; Olanda, Spagna e 

Svezia inizieranno nel '68; Svizzera, Belgio e Cecoslovacchia ret '70; 
Germania Orientate nel '72. 

LA BOMBA CINESE SUGLI SCHERMI N IPPONIC I - La societa 
televisiva giapponese « TBS > presenter* oggi un documentario a co
lori sul quarto esperimento atomico cinese. II f i lm si inlitola « La 
villoria di Mao Tse-Tung >. 

nni 'ltvie piu ara'-l •"V aehr.lez-
:e. sulle carenze p u I'I:>»T;P del 
si.o opinio certo ta'ora o~rurato 
e avi ihtn I <vr i? i di so ovao 
q<0 Tire aronn — come £ poi 
direr.uto di punh'xea rcjune — 
che ci erano serv'.i di lui al 
tenjin di l.o- Alamo* r-icaVan 
dn'o in ha-e <7i -wr.i precrdenli 

rapporti con amh'en'i di t i iHl ra , 

K al tagare del suo tpir 'fo oc 
cor-e tempo prima che le sue \ , . . 

piano piano prendono terreno. 
l iuadouo la pace di t in li h.i 
ospitati nella speraiua di «il 
le \ i . ire la sua solitudine. II 
padrone di rasa , nit'me. hi 
t i o \ a e.itroinesso. \ i e n e sbat 
tuto fuoti della porta, nel 
freddo e nel buio di una notte 
dt pioggia. e linisce col bus-
sare i m a n o ai \ etri della h-
nestra | vrche gli altri due lo 
riammettano all'interno. L'uo 
mo e la donna rimangono pa
droni dell'appartamcnto e si 
mettono a leggere insieme il 
libro lasciato eadere dal loro 
padrone di casa . 

Per chi conosce Pinter lo 
sviluppo del rap|Mirto tuango-
lare nel seminterrato e la con-
clusione sen/a parole sono 
scontatt. Ma, ovviamente, quel
lo che interessa e il modo in 
cui ci si arriva, attraverso un 
accumularsi di for /e tlisgre 
gatrici organic/ate daU'autore 
con un sapiente crescendo di 
natiint quasi musicale . Anche 
se questa volta il risultato ha 
in parte tradito 1'attesa, 1'oe-
casione era importante perche 
si t ra t ta \a di mettere alia n -
prova le sperimentate capacita 
di sfruttare il mez/.o televi
sivo di uno scrittore che — di
c e la critica inglese — sa 
adoperare in funzione espres-
s iva anche i silenzi. 

Pinter ha trovato nel suo 
particolare sti le teatrale un 
favorevole punto di parten/a 
nell'elaborazione di un suo lin-
guaggio televisivo originario. 
Che \ i sia riuscito (pur con 
tutte le riserve che si possono 
a \ e r e sulla ripetitivita di un 
modulo che talora risulta piut 
tosto rigiilo) e un fatto che gli 
v iene nconosriuto universal-
mente. 

Ma 1'impresa. per tuitH'fle-
mento di novita traumatica che 
i suoi pnmi l.n o n televisivi 
presentarono gia qualche anno 
fa ad un pubhhco inglese ov
viamente non preparato, e sta
ta tutt'altro t h e facile. Una 
grossa parte del merito va at-
tribuita a chi, come la BBC. 
ha in primo luogo avuto la 
spregiudicate/.7a di presentare 
un autore controverso e < osti 
c o » come Pinter. Non solo: 
la BBC ha in parte contribui-
to al suo successo . l'lia fatto 
accettare . ha fatto diventare 
normale lo s for /o di atten/.io 
ne superiore t h e le sue o j y r e 
nchiedono dallo spettatoie . 

In questo sta il valore del-
resperimento Pinter, in qu.m-
to. M> nun altro. e s s o ha edu-
cato il p'ibblico ad una forma 
piu " difficile > di trattenimeti-
to. I l ia pirtatfi ad un livello 
che di soldo la TV rifugge e 
inpiustamente lascia al teatro 
tli quahta. La l i e \ e dclusione 
che ha accompapnato I'esordio 
del Seminterrato puo e s s e r e 
«piepata (cosi come ha fattn 
la critica londinese) con la 
hmitata misura di choc in es so 
contenuta. Ma se il telespetta
tore e ora in qualche modo 
immunizzato contro il sensa/ io-
nalismo e l 'aggressivita di 
certe tipiche «cene di Pinter. 
non e qui<-ta una dimostra 
7ione che la lezione d<H'a\an-
guardia e stata in larga rni-
«ur.i a->sorhita e che anche t H 
vede e accoIta I'a/ione dnmi-
matica sullo schermo TV e ora 
in prado di ribattere a sua 
voltn. di argomentare sul pi.i-
no dell'mtelligenza e di rui: 
men^ionare qu< I che pli \ it i.e 
offerto? In cas i come questo 
lo ^pettarore \ i e n e riscattato 
dalla condizione di r ice / ione 
p a s s n a a cm una TV deterio-
re pud faci lmente ndurlo . 

II disrnrso puo es«;fre enn-
tinuato. a mapgior ragione. f / r 
l prourammi tf-atrali dtl m»r-
to l td i . trasm«ssi <>ul primo ta -
nale drlla BBC, dove la <-p< ri 
mfnt.i7ione con mnten.di e 
autori nuovi e a n o r a piu lar
ga. ^pe*«o in d in tto to l l tp^ 
mento ton una n ^Ita riocumtn 
t a n a . Ad esempio qualthe 
tempo fa. il teledramma Cathy 
Come Home (Cathy torna a 
c a s a ) . una storia solida e in 
ciMva mcentrata senza eufe-
mi c mi su una coppia di senza
tetto. e stato al centro di un 
vasto dibattito t d e ^ervito ad 
imporre il tema degli alloggi 

nazionale ^la presto 

R I F O R M A D E L SECONDO CANALE I N FRANCIA - II secondo pro 
gramma televisivo, che oggi attira I'attenzione di pochissimi fran-
cesi, sara lotaimente rirnovato in aprile: I 'ORTE ha infatti deciso j roi-- idrnifi m l d i . ed cra^a riu 
di accentuare i temi del divertimento, dei programrm popolari e del !«ofi a dim narla fino a ottevere 
I'informazione. La nuova setlimana dovrebbe venire cosi articolata: j da lui una delazione 
tre serate per il grande pubblico, due cultural! e due animate da I F.' una brulto parola — dela-
squadre di programmistl e giornalistl. 1 none -~ per un uomo come fu 

raaioni malura-~ero. e quando 
ri/.l-irarnno furono e'*enz alrr.en 
le quelle quii'e: fu t> r.-'iiiio m 
tahbrirare armi tcrmo-iueleo'i. 
fu il crraaa o della pubblica 
COn1r*"reic Fu. irfir,e. la scooer 
'a di dorer cercare ancora in •<£ i 
sle<<o per ritrorar'i e riso'ver.si 
nella sua umanila Questo prnpo-
sito lo animara. quando la vita 
alt e venula meno. 

Francesco Pistolese 

I'opinione puhhhra t h e in Par -
lamento 

Qnt l l a sera la T V aveva to-
talmente as^olto una sua fon-
damentale funzione civi le , ave-

I va nallacr-iato integralmente 
la rea'.ta te lenprodotta a l cir-
colo vitale del le cose che n-
guardano da vicino tutt i i cit-
tadini . 

Leo Vestri 
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