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Almanacco 
senza tempo 

Ha ancora an senio la E 

formula di Almmuw = 
co? Avrebbe forse un senso II 
se.. non esislesso la televi- = 
eione. Senibra un pjradosso = 
o non lo e. Hene o male, la = 
televjsinne lia abiluato la 1 
gente al legame ron 1'attua- = 
lita, con i problcnii content* ^ 
poranei: e i servizi di /lima- p 
nacco Bono, imete, quasi = 
Bcmpro BCH7H tempo, non re* == 
cano una data. Non snltan- = 
lo nel senso clic Torcasione = 
die li genera e quasi srm- S 
pre casualo o, ncl iniglinre = 
dei casi, con\enzion,ile (una = 
ricorrenza, un'cfTimera mo* *3 
da), ma sopraltullo nel sen* = 
so die in essi si evila co- H 
Btantemcntc di esaminare av- E 
venimenli e personapgi, di £ 
ieri e di oggi, alia luce dei = 
problcmi reali die travaglia- = 
no il tnondo conlemporaneo. §j 

Si rinianc quasi sempre sill if 
puro tcrreno della rievot-a- p 
zionc, della iiifuniiazioiie |J 
didasralira (ron lnttc le la- = 
tune o le pamiilil.'i di cui = 
pin o iiicmi scin'rono lulli =. 
i ser\i/i lelevisi\i). Non S 
esisie una problematica; £ 
inullo raramente si cprca di = 
stimolare il telespettatore al- = 
la riflcssione; non si tenta = 
epiasi mai di condurre, at- = 
Ira verso I'unalm dei fatli £ 
del passato o dei personag- £ 
gi o altravcrso la trnllario- = 
ttc di tetni cullurali e scien- = 
lifiri, un discorso critico the = 
aiuli il tclcspcttutore a me- | j 
glio comprendere e giudica- 2 
ro il moudo die lo cir- £ 
con da. = 

Si dira die andie la Bern- £ 
plice informazione, la Bern- £ 
plice trasmissione di nozio- £ 
ni, lianno una loro utilila. £ 
Ma h possibile, al giorno di = 
oggi, assolvere un aulenlico £ 
eompilo di informazione £ 
ignorando i problcmi con- £ 
ncssi con i falti e le noli- = 
7.io die vengono elencali? £ 
E* possibile « isiruire » sen- £ 
sta prcscntaro in modo cri- ?f 
tiro le nozioni die si vo- s 
gliono imparlirc? E' possi- = 
bile rievoi-nre il passato sen* £ 
za a\rr 1'nrcliio al presen- £ 
le? IV possibile, si, ma ta- £ 
cenilo, in realta, una parte £ 
dcllo iuformazioni, dislor- £ 
iciido la prospeltiva, limi- = 
tando la ricerca. K. dunqite, = 
nci fatli, falsando il concct- £ 
to stcsso di <t istruzione », di £ 
« informazione ». Con il ri- £ 
aullato ultimo, Ira l'allro, di = 
gencrare nel tclcspcttalore, £ 
alia Iuiiga, un senso di noia, £ 
nono5tatite tutte In possibi- =_ 
li « trovate o tccuiolic (die, £ 
per la vcrila, non sono pol =_ 
Uiimrrose in Almnnnccn^, £ 
perche il pubblico puo cs- £ 
sere attiralo da una trasmis- £ 
ftione o pcrrlic rssa gli of- = 
fre una possibility di totale £ 
evasionc o perche es*a col- £ 
pisre i Euoi autrntici inte- £ 
rcssi. §j 

L'interrogativo sulla vali- £ 
dila della formula, dunque, H 
finisre per investire il senso j= 
dellVsistcnza stcs«a di una £ 
rubrica coino Almanacco. £ 
Tanto e vcro cbe vien Bern- £ 
pre da rliiedersi se i servizi £ 
rontrniiti in questa rubrica = 
non potrrbbcro trovar posto £ 
in allrc trnsnmsioni (da Do- £ 
cumcnli di Gloria r di crona- £ 
ca a Orizzoitii delta sctenzn = 
e della lecnica, aWApprodo). 5 
e con vanlaggio. L'unica con- 5 
rlusione ragionevolo e cbe =£ 
Almanacco venga tenuto in s 
vita proprio perebe si vuolo H 
abilunre la gente a credere = 
rhe la a cultura i> consista = 
nel semplice apprendimenlo s 
di alriine notizie pin o me- = 
no n curiose n. =. 

Strehler parla di Pirandello 

Una scena di 
a Cos) e (se 
vi pare) > di 
Luigi Piran
dello andala 
in onda al
ia TV 

Dal video alia corrispondenza 

Le accuse 
deigiovani 

Dalla lettera del seminarisfa a quella della ragazza-ma-

dre: un dialogo continuo con i redattori della rubrica del 

giovedi — Preferiscono i dibattiti alia musica leggera 

L'INCOMUNICABIUTH IN CASA 
Con le quattro commedie sul video, si ripropone a un pubblico piu vasto la tematica della soli-

tudine dell'uomo e del suo confrastato rapporto con gli altri — Piu che un ritorno, e la prova 

della continuita di una presenza — I valori in gioco e la necessita di un punto di vista critico 

Siamo in un periodo di « ri
torno » di Pirandello sulle sce
ne, e, quindi. nella cultura ita-
liana. Oltre che la riproposta 
di opere sue da parte di teatri 
stabili e di compagnie di giro, 
in queste ultime due o tre sta-
gioni, ne e una prova la tal-
volta rabbiosa denigrazione del-
l'arte pirandelliana. che pun-
tualmcnte si ripresenta ripeten-
do vecchi motivi risalenti addi-
rittura al fainoso giudizio di 

GlOVantli CeSareO = Giorgio Strehler 

mondovisione 
KENNEDY IN 26 PUNTATE — Peter Lawford (produttore. oltre che 
attore) sta realizzando una sene di telefilm sulla vita del presi-
dente Kennedy. Saranno realizzati ben ventisei episodi. su nltret-
tanti importanti avvenimenti della vita del presidente. raggrup-
pati solto U titolo «JFK. the man >. L'impegno e no!evo!e: e 
lo stesso fratello del presidente. Robert Kennedy, sta iavorando alia 
scencggiatura. 1 commenti saranno reeitati da Burt Lancaster. 
Richard Burton. Marlon Brando e Sidney Poitier II ncavato andra 
• favore della costruzione della « Biblioteca Kennedy*. 
OLIMPIADI A COLORI — II president del comitate orcanizzatorc 
della XJX OJimpiade (che si s\o..cera a Citta dol Mê Mco nel 
19C8) ha annunciato che 51 e ormai certi di poter efTettuare tutte 
ic trasmissioni televisive (sia in npresa direita che registrate) a 
colon. Naturalmente saranno anche efTettuate trasmissioni in bianco 
• nero per coprire le zone non ancora predisposte per il nuo\o 
servizio. 
TARZAN: PAROD1A VIETATA — La Screen Gems Inc.. una casa 
televisiva che sta preparando una sene di pellicole intitolate <Ta-
gyar, re della giungla» destinate alia parodia di Tarzan. e stata 
citata per danni dalle due societa ctnematografiche produttnei di 
film ispirati al celebre personaggio di Edgar Rice Burroughs, La 
rich:e>ta e di 250 mila dollari. 

CINQUE ORE 01 GUERRA MONDIALE - La televisione unghe-
rese presentera fra breve un lungo telefilm di cinque ore (diviso. 
tuttavia. in quattro puntate) dedicato alia storia della seconda 
guerra mondiale ed alle sue conseguenze. L'opera. intitolata c L'epoca 
in cui viviamo>, iniziera eon lingresso in guerra dellUnghena e 
Igrminera con la formazioot del governo prowisono di Debrecen. 

Croce, che le rifiutava qual-
siasi validila. 

Altra prova decisive, l'atten-
zione che a Pirandello ha di-
mostrato la nostra televisione, 
che ha sentito la necessita di 
presentare ai suoi milioni di 
spettatori un breve ciclo di 
suoi drammi: quattro. tra quelli 
considerati maggiori e piii si
gnificative in occasione del 
primo centenario della nascita. 
Girgenti, oggi Agrigento, 1867. 
dove, compiuto il lungo arco 
della sua vita irta di sofferen-
ze, di amarezze, e soltanto 
nella sua ultima fase di suc-
cessi, Pirandello voile, moren-
do (1936). che le sue ceneri 
fossero murate dentro una pie-
tra. in una contrada dal 
nome abbastanza « pirandellia-
no >. la contrada del Cosmo. 

c Piu che di un rilorno — 
ci dice Giorgio Strehler, che 
incontxiamo qui a Roma, dopo 
il successo, al Quirino, della 
sua rcgia dei Giganti della 
montagna che, come a Milano 
ha riscosso tanto interesse per 
la sua capacita di metterne in 
evidenza i motivi intimi che 
rendono questo Pirandello at-
tuale — si tratta secondo me 
di una nuova prova della per-
manenza di Pirandello nella 
nostra cultura. della continuita 
della sua presenza nel nostro 
leatro ». 

Pirandello; tra gli Anni Ven-
ti e gli Anni Trenta del Nove-
cento. ha messo in crisi, con la 
sua drammaturgia, il teatro 
borghese, le sue certezze. Non 
che egli sia stato il solo, natu
ralmente. in Europa; ma in 
Italia, certo uno dei primi. e 
con un'opera densa. duratura. 
dai molteplici volti. Regole im-
poste dal costume dominante. 
convinzioni radicate nella tra-
dizione piu conformista. rap-
porti individual], familiari. ci 
vili. codificati dalla societa 
stabilizzata. dall'Ordine stabi-
Iito. vengono da Pirandello 
« fatti esplodere » dall'interno. 
dcmoliti. mostrati nella loro 
realta. «Pirandello — ci fa 
osservare Strehler — gid ci 
parlava di incomunicabilitd, di 
senso del relativo. di rovescia-
menlo dei valori: e di tutto 
questo, invece di fame un gio
co o una moda, come talvolta e 
avcenuto in seguito. ha pro-
fondanente sojferto. Con lui 
I'indiridualismo borghese. cioe 
la riduz'wne del singolo uomo. 
nella societa borghese. alia piu 
estrema snlitudine. arriva. e 
rero. a un punto disperato. al 
punto che la stessa consistema 
della personalita del singolo si 
disperde. e uno pud essere, per 
usare un titolo pirandelliana. 
nessuno e centomila. Ma in Pi
randello e'e qualcosa di piu, 
qualcosa che noi oggi possia-
mo leggere meglio nel suo tea
tro che non nel passato: e'e il 
rapporto con gli altri. la vo-
lonta di capire se esiste una 
realta umana autentica. al di 
fuori. s'intende. dei falsi con
tain che tra Yuomo e gli altri 
stabilisce la societa come e or-
ganizzata. cioe la societa alia 
quale lui stesso. Pirandello, ap-
parteneva c contro la quale di-
speratamente si poneva ». 

Su questo tema degli « altri > 
Strehler insiste. anche perche 
e uno dei motivi conduttori del
la sua rcgia dei Gi^anii della 
montagna, il dramma rimasto 
incompiuto di Pirandello che 
ha come tema la possibility di 
comunicazione della poesia 
« agli altri >. quando « pli al 
tri » siano tulti prc^i dal mec 
cani^mo della produzione e del 
consumo. 

Un altro punto di forza del 
l'opera pirandelliana. oggi. — 
conttnua la conversazione con 
Strehler — sta nella sua capa
cita di demistificazione, cioe di 
demoli7ionc. di sarcastica cor-
rosione dei miti della sodeta 

borghese. Su questo terreno, i 
teatranti di oggi hanno un va
sto campo di operazione. Per 
far cio non occorre deformare 
i testi, costringerli in interpre-
tazioni artificiose. Bisogna. in
vece, saper cogliere nelle pa-
ginc pirandelliane quanto esse 
gia contengono in se, quanto ri-
velano; occorre, insomma, 
quella che noi chiamiamo una 
«lettura critica >. 

Alia nostra domanda se egli. 
dunque, consideri opportuna la 
programmazione televisiva dei 
quattro drammi di Pirandello 
Cosi e (se vi pare), 1917; Tut-
to per bene. 1920; Sei perso-
naggi in cerca d'autore. 1921; 
Enrico IV. 1922. Strehler ri-
sponde. tutto sommato. affer-
mativamentc. Prcmette che 
quello del teatro di prosa in 

TV e un grosso problema irri-
solto. forse. in via di principio, 
irrisolubile. II mezzo televisi-
vo e comunque. pur non aven-
do ancora raggiunto un suo 
Iinguaggio specifico, un vei-
colo di immagini, di idee, di 
cultura. insomma, a livello in-
formativo. di straordinario po-
tere. Decine di milioni di per-
sone, a ciclo pirandelliano ter-
minato, saranno forse per la 
prima volta entrate a contatto 
con questa drammaturgia tan
to importante nella storia del 
teatro del Novecento, con i 
suoi problcmi. con le sue an-
gosce, le sue illuminazioni. 
Detto questo. Strehler aggiun-
ge, va tuttavia osservato che 
la scelta delle opere trasmesse 
e piuttosto discutibilc. soprat-
tutto perche esclude un volto 

di Pirandello di eccezionale in
teresse, quello che Gramsci 
avrebbe definito «nazionale-
popolare >. 

II Pirandello, insomma, di 
Liola, della sua Sicilia popo-
lare, antica, pagana. Forse si 
poteva. volendo celebrare il 
centenario della nascita, fare 
due capolavori, Liola per le ra-
gioni suddette, e i Sei perso-
naggi. Oppure, piu opportuna-
mente, dal punto di vista di-
vulgativo, un vero e proprio 
ciclo che componesse un qua-
dro informativo sufficiente. In-
formativo. e anche moderna-
mente critico, avendo. insom
ma, la voglia e il coraggio di 
romperla con rimmobilismo 
acritico. 

Arturo Lazzari 
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Presentatrice 
controvoglia 

Dal <( nastro d'argento » a « Musica 
sera » - L'esperienza alia TV britan-

nica: meno tecnica ma piu idee 

Lisa Gastoni 

Lunghe camminate sulle tavole 
sconnesse di qualche palcoscem-
co della provincia inglese; «tra-
dimento > degh studi di Archi-
tettura; hamburgers e team cal-
di > la sera; parti non troppo 
unportanti alia televisione ingle
se: po« «Svegliati e uccidi > 
nella parte di Elsa Candida Lu-
thring; inline, in qoesti giomi. 
il «nastro d'argento >. Ecco. in 
brevi appunti il ritratto di una 
donna colta e inteUigente: Lisa 
Gastoni che. questa sera, presen
tera, sul secondo canale. c Mu
sica sera >. 

Perche. lei che ha lavorato 
in un film con tanta bravura da 
mentare un premio. ha accetta-
to di presentare < Musica sera »? 

Non ne a veto alcuna mten-
zione. Io non sono brava come 
«presentatrice». ho detto. Ma 
ooi mi prospettarono una cosa 
d.versa da quella che e stata e 
accettai. 

Cosa le avetano promesso? 
Vai li — mi dissero — e fai 

da padrona di casa. intrattieni i 
tuoi ospiti con disinvoltura. alle-
gramente. La cosa prometteva 
di essere simpatica. AUa fine rm 
dettero una Iunga lista di cose 
da dire, una sceneggiatura dida-
scalica™ e sa. non ci sono poi 
tanti modi per recitare la pre-
sentazione di un cantante. 

Se non sbagho lei doveva pre
sentare tutte e sei le puntate. 

via Teulada 
RITORNA ALIDA VALLI — Oopo una atstnxa 
dl sei anni (era apparsa I'ultlma voHa sol tt-
lescherml nel e C**o Mauritius*) Alida Valli 
ritorna tul video in on noto lavoro di Terence 
Rattigan: «La versione Browning», la corn-
media dalla quale il regista Anthony Asquith 
trasse, nel 1952, il film « Addio mister Harris • 
Le riprese saranno effeltuate negli studi tete-

| visivi di Napoli. 

NOVITA' SENZA GEMELLE - Si rlparla di 
c Studio u n o : la rivista del sabafo sera sta 
InfattI per tomara in onda anche se, per ma-
scherara la ripetlilone, avra prebabilmenta un 
altro nome. Non solo: In mancanta dl Idea ml-
gllorl gli autorl vogllona aarprandtra II pub

blico con un'altra sensazionale " Innovazione": 
invece delle gemelle Kessler, cl sari una sola 
" vedette". L'americana Lola Falana. Cambia-
no I noml, insomma, resta la soslama. 

MATUSA AL CONTRATTACCO — Con • I gio
vani », la TV itallana aveva finalmente indovl-
nato una trasmissione inteUigente e vivace, se-
guita con attenzione da milioni di spettatori. 
Spaventata di se stessa, ha deciso adesso di 
offrire II contraltare polemico, con una nuova 
rubrica In preparazione a Napoli, per la regia 
dl Lello GollettI: «Noi maggiorennl ». La pole-
mica, a stato annunciato uffklalmtnte, sara dl 
natura musical* piu cho lociologlca. Una sple-
gazlone cho • futt* on programme. 

Un momento dell'incontro tra giovani e adulti a Rimini 

Tremila persone — adulli e 
giovani — nella sola mumcipale 
di Rimini. C'e il smdaco. d (ion-
falone c le cirwprcse della TV. 
Ma non c ricommciato «Cam
panile sera >. E' arrivala I'equi-
pe di Giovani per un dihattito 
sul rapporto tra gemtori c ftali. 
E il pubblico intervtene teso e 
convinto: finalmente e aulenti-
camente interessato. Lo abbiamo 
visto nella trasmissione di gio
vedi scorso. 

Tanlo impegno non nasce a 
caso. E non nasce sul vuoto di 
un'idcuzza d'attualitd. Dietro il 
corale incontro di Himini. mfalU. 
e'e una retc di uitensi c utth 
leqami che la rubrica del niore-
di ha intessuto — m appena due 
mesi — col pubblico di tutta 
Italia. Coi giovani. soprattutto. 
Un rapporto che nascc dmanzt 
al video e conlmua nella corri
spondenza quotidiana: c'inquanla. 
sessanta lettere' al giorno che 
rivelano — intenrando quanto a\t-
biamo visto alia TV m quexti 
mesi — un'altra importante por-
zione della realta giovamlc ita-
liana. 

«Queste lettere sono la prova 
di un entusiasmo e una fuiuci.1 
che ci sostensono nel nostro la 
\oro ». dice Gian Paolo Creset. 
il giovane giornalula fiorrntnin 
che diriac la rubrica. t Sono una 
fonte contmua di idee e di pro-
po5te >. agawnae Aino Cracenti. 
uno dei redattori. E scwihe sul 
tavo'o un pacco di corrisponden
za appena arrivala. 

Guardiamo a caso. Dal muc-
chio peschiamo la lettera di un 
tornitore meccamco di dicianno-
ve anni. romano. Espone la sua 
storia personate, ma subito il 
discorso si allarga ad un pro
blema piu generate: c ... che cosa 
fanno i govani diplomat!? — 
chicde — Ogni anno il Î azio e 
co=tre!to a nnunciare a 5 000 
2o\am nei p:u svamti rami per 
mancanza di mda*tne e molti 
d. qje-ti de\ono b.>c;are la pro
pria casa per ragg.ungere le 
fabbnche al nord ». E via con 
Vclenco delle projessioni che ha 
doruto svolgere nei brevissimi 
mesi che lo separano dal diplo
ma: tornitore. pittore. manovale. 
fatlonno di sartorta. bagnmo ad 
Oslta durante Vestate ed ora 
€ flesc'ista: cioi colui che Uene 
in mano il flash, nella lavoraz>o~ 
ne dei foXoromanzi ». Vuole che 
' Gwrani > si occupi del pro
blema. 

Abbiamo scelto trofvpo bene? 
Forse quella lettera non e indi-
cativa. Guardiamo meglio e... no! 
non £ un'eceeZ'Oie. L'archn o 
del piccn'.o vtf.c o rfi n o Teulada 
nrpja che. tranne una inenta 
bile parte di comspondenza amo 
rosa. la maqgwranza delle let 
tere (tutte di giovani: gli adulti 
hanno scritto soltanto due o tre 
volte!) pone problcmi concreti: 
il costume della provincia (con 
il grande tema della sohludine), 
il lavoro. i rapporti familiari. la 
protesta beaL Scrivono dal sud. 
soprattutto: scrivono le ragazze. 
in prevalenza, Accusano e si di-
fendono. 

€ I miei genitort — afferma 
una milancse — neanche si preoc-
cunano di capire le mie aspi-
razioni. i miei so^ni. le mie ne
cessita. i m:ei affetti. A loro ba 
sta che io alia sera sta con gli 
occhi appiccicati alia TV. cosi 
pos5ono dire: " Nostra figlia e 
una ragazza per bene, non esce 
mai di casa ed e felice! " >. Da 
Roma una diciassettenne che si 
definisce < capellona >. racconta 
indignala il suo tcontro con una 

Alia fine dei conti ha lavorato 
solo per tre. La sua decisione ha 
a che fare con. diciamo cosi. il 
cambiamenlo di programma? 

Non precisamente. Nei giomi 
della registrazione degli altn tre 
programmi sono stata a Firenze 
per ntirare il < nastro d'argen
to > e poi a Parigi. 

Dunque e soddtsfatta del la
voro falto? 

No. Non sono soddisfatta. La 
venta e che mi sono trovata 
molto infelice. perche mi sono 
resa conto subito che non sa-
rebbe stato possible fare alcun-
che di duerso da quel'o che ho 
fatto. Sono nmasta male. ecco. 

Lei ha larorato anche alia te-
levisioie mqlese_ Qualt differen-
ze trora tra quella e la telen 
stone itahana? 

Una d fferenza teen.ca erior-
me. In Italia sono molto p.u bra-
vi. Ma anche un3 differenza di 
idee. Li ho visto grossi program-
mi dietro ai quail stava lo sfrut-
tamento delle grandi possibiiita 
della TV: la v.ta in ripresa di-
retta. Certo per fare questo. chi 
lavora alia televisione non de\e 
avere il trauma: ora mi taglia-
no questa battuta. mi ridimen-
sionano quesfaltra. 

E oJIa televisione italiana? 
La guardo molto raramente. 

D cevo dell' Inch.lterra. Pcnsi 
che ho v^to inter\i«tare la ba 
la d: un mini^tro Non !e sem 
bra in'ere>san!e'> 

Altrochc Ancma uvn rlomai 
da. Signora Ga*tom. E*>$tono se 
coido let in Italia personaoai in 
arado di reggere suUe loro spal 
le una trasmissione televisiva. 
dealt show men. ilaliam? 

Dovessi fare un paragone con 
la puhzia. la bravura degh show
men americam e inglesi direi 
proprio di no. La col pa e deLa 
Televisione o dei personagg.? E" 
la so'.ita storia dell'uovo e del
la galbna. Certo e che dove c'e 
!a liberta deU'intelhgenza. 11 il 
personaggo nesce a nascere. 

Lisa Gastoni attrice sen^ibile 
e inte!li?ente. presentatrice suo 
malgrado. ci congeda: «Mi di
splace mo'to di non aver potato 
fare quello che to'evo La col-
pa non d della TV: e m:a che 
non so fare la brava "presenta-
tnce" >. E insiste sull'ultima pa-
rota. quasi parlasse di un tradi-
mento. 

gf. pi. 

5ffjnora t per bene i-. n wa ria 
del centra: f Di.-̂ e the tutti i 
cdpelloni do\e\ano e--o:o mevsi 
dl nuiro e fucilati. tome fttero 
le SS al tempo del fd-.cL-.ino >. 
Da Verona. un'Olna *cdiccnnc 
icritv; « II biglictto di Mi t.i 
che ci definiste irrimcdiahilmen 
te e la bellezza. Se si e belli ?i 
e accettati. se non. no. oppuie 
ci si ser\e dei brutti perche MKM 
lit ill. Tutto. perfino rmdustn.i. 
sottolinea certi valori :n mi>l<i 
tale che presto M dimentica il 
resto: e aiuhio sto di.nenti-
cdiido s. 

Lettere brevi: lettere romanzo 
Xello tpiraalto aperto dalla ru 

brtca del giovedi. migliaia di ra 
oazzt riversano la loro coufuiio-
ne c le prune certezze. C'e un 
ragazznio caltohco di 16 anni, 
che manda un disenno: un Cal-
vario. con un marine m prima 
piano. E commenta: * Ho fatto 
ci'iesTo disegno per mdicare il 
m o dolore e quel'o di molti al
tri giovdni che come nie r^iisdiio 
che questa sia una inutile guerra 
e por cercare. come harwio fatto 
mo.ti uom.ni iilu-tn di poter coti-
iribnre aila pace ». 

A quello problema generate, di 
tutta I'umamta. Ja eco la spc 
ranza di co'itnb'iire con i! proprio 
do'ore personate ad una soc/.'fd 
DI oliore. Da Modcna ui dicwl-
tc'inc racco'ila di aver acuta 
t no c c«i la :e.?5e; '-̂  o mo.to 
j'dvi. cioe fur'i e rapue ». E 
c'twde a » Gioiani » una inc'neita 
sulla delmqucnza minonle par
etic: «ormai fono CvfKiacr̂ 'o 
cone un ladro. come un e^.-ere 
che non ha dintto ad un futu*o 
onc.̂ 'o e lea.e: pen?a'e che sia 
giuvo? >. 

c Qje^'o t:no di cy>rrn;>ocvl'«i7.a 
rwyi ci 5<>-prttKie p.u —ace Gian 
I'atlo Cresci — D.il.e iivlaaini 
compuite d.i\ rxMro >orti/.o a,»-
ni<xii *ono cnitT.-! da'i ch*j nein-
nxt;«> noi ci a" 'TKk'.amo: i d.-
bau.ti ^Jt.o .n iota a.l .rxlice de.-
!e p-eftTiti/A": ail u.mw j>j3'o ao-
iiO i brani dt-i.ca'i aL.a mj-ica ». 
Ci mot'ra q'.i * indict » delle «!-
time pun'ate. Gli mtervistati ro-
ohoio parlare. disculcre: voghono 
spieoaziom e locjliono spieqarsi. 
Onii tema sembra utile. C'e per
fino ui seminansta torinese che 
propone w-a mchiesta m un con-
vento: c tra «uiore giovani. per 
v txtere che ne pen^no del mondo 
modomo ». Ce una ragazza-madrc 
della provincia di Chiett. dtsposta 
a raccontare la propria storm in 
TV: t ^xv-o — scrive — che po-
ireobe e^-ere d"e;emp.o » Cc cm. 
nella coifusione del dubh o. ha 
per-o i termini del coijron'o coi 
la rcal'a. come la d'C-a*<ettei:e 
di Sa$*an che esordi*ce: « Ho 
avyto la di?g^azia d na-oere ai 
Sardegna »; e la illunra col dram 
ma di non poter u<cire m pua:u 
lorn e giubbollo come t heat ri» 
« Milano. Napolu Roma, Ban » .. 

Protests reali ed assurde. dun 
que. Unite tuttavia dal filo di w.a 
msofferenza che non sempre Ux 
trasmissione telecisiva pud n 
velare. Quel tanto ch* m que^'.e 
settimane abbiamo VK'O sul n 
deo. tuttavia. e a a u-i n K v <i 
Qnihcattvo di giudizio: que. *m<-
to che traspare da queste mv M .I 
di documenli verajti <ia M j i:.1! 
tra i 17 e i 21 anni. e uia con-
ferma di quel giudizio Arm 2.i 
TV (e non solo la TV) d coraj 
gio di continuare quc<ta mdagine 
e rispondere a tante xmbarazzan 
li domande? 

Dario Natoli 
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