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DISCUTIAMO CON LAUTORE LA VITA Dl CAVOUR 

Tempestoso 
di ba tti to 

sul nostro Risorgimento 
E' scomparsa I'oleografia nella rappresenlazione della complessa vicenda che 
porlo I'lialia aH'unita - II problema della «rivoluzione mancafa»- La polifica dei | 
moderati - Mazzini e Garibaldi - L'ideale sla davvero nel «giusto mezzo » ? 

mondovisione 

Stasera, quarta ed ultima puntata della Vita di Cavour. Assistcrcmo ad 
una tribuna politico decisamente inconsueta (e tempesrosa), con protago
nist! appunto Cavour, Mazzini e Garibaldi, Vittorio Emanuele II. In questo 
originate televisivo Giorgio Prosperi ha cercato di ricomporre, e di chiarire, 
la complessa vicenda politico, diplomatica e militare che porto I'ltalia al
l'unita nazionale. Tutto sommato. pare soddisfatto. Mi dice: « Ahlriamo evitato iagiografia. ci 
siamo atlemiti in moclo rigoroso ai \atii. La genie ci Ua seguito per lunghe serate e penso che si 
sia formata un'idea del Tessitore. e del nostro Risorgimento. un po' diversa da quella tradi-
zionale x>. Questo Cavour, quindi, vunle olTrire aWitaliano medio di oggi uno specchio che lo 
stimoli a considerare. o a riconsidcrare, le sue origini storiche. II processo. irto di contraddizioni 

e di contrast!, che ha se-

L'utilissima 
« provocazione » 

La ricerra del a lelespellalore medio o, inlcsa come sfor- = 
zo per confezionare i prngrnmmi sernnilo una linea H 

piallamonto conformists e come terrore delle trasmissioni = 
(( diflirili », e duvvero inevilahile per un mezzo di coniuni- = 
cazione di mnssa qual e la televisione? Di p iu: e prmlu- = 
rente? Inteniliamo dire: e proprio vcro the laulo pin si = 
guadagnano lelespptlatori quanlo pin si tenia di azgaiu-ia- = 
re il conlemilo delle trasmissioni ai luofjii rointiiii e nl = 
rorrenle modo di pensare, cercando di rum a unare n ties- = 
sunn, e quanlo piu si manliene la normale prodti/inne a = 
livclli elemenlari? =. 

Simili inlerrogativi Bono lult'altm d i e graluiti, se si = 
pensa a una televisione come la nostra, la quale, ercezioni = 
a parte, Bcmbra andare tenarcmente alia rieerra del a te* = 
lespcttatore mrdin n. = 

F.bbene, la risposta la possiamo trovare nella politica = 
della BHC, organismo radintelevisivo d i e , pur essendo Ira 2 
i pifi avanzati d'Kuropa, nun si propone ccrtn di spingere = 
1'lnghilterra stilla via della rivoluzione. I.a RRC ha mint- = 
lato da alruni anni una linea mol lo Bpn*?iudicata. dirella. S 
•pesso, addirillura a a provorare » il ptihhliro, sia sul pia- = 
no della cultura d i e su quello del costume: il risultato e 2 
che, mentre dopo la nasdla della TV conimerciale, essa si 5 
era rtdotta a interessare appena il 2 7 % del puhhliro tele- 2 
vis ivo, oggi la sua platea e raddoppiata 2 

La BRC non esita a mandare ogni si-ltimana in onda te- 2 
•ti di alruni Ira i piu <t difnrili n autori rontemporanri. do- 2 
rumenlari e dihattiti su temi ronlroversi e sroltanti. tele- = 
film in serir di Inplio frmrrinrnte salirico Oa qiialrhe E 
tempo, ad esempio. viene trnsmessn una serie dal ti lolo = 
Finchp In morte non ci sepnri. della quale e prnl.isimisla =. 
un « inglcse medio p razzista. itemifolio, rilinrranle di pre- = 
giudizi : A If ( . amen . K Alf (Darnell e ili\rtiuto il pprso- = 
nappio del pionio in Inpliillerra. Naturalmrnte. in opni =. 
puntata della serie. Alf e messo aperlamente in riilirolo. 2 
« La cosa piu divertenle — ha dichiarato recentempnte sir 2 
Hugh Crrenr. direltnre della IIRC. a un pinmale america- = 
no — e la furia riera che questa serie suscita Ira coloro 2 
che cnnilividnno la menlaliln di Alf Garnett. II program- 2 
ma offende molti.ssima genie: ma si iratta di quella cente = 
che ci si sente rnntenti di ofTendere n. 2 

D'altra parte, qnesta linea della RIIC semtira aver in- 2 
fluenzatn anrhe la TV commerriale. ormai. Nella prnssima 2 
•rllimana pasqtiate. la TV commerriale trasmrtlera una se- 2 
rip di impegnati dihattiti Ira tpolopi e srienziati «niin il 5 
ti lolo Srirnsn enniro Din? Non ri pare si.ino nerpssari = 
commpnli = 

9- c- I 

g n a t o il c a m m i n o d e l n o 
s t r o p a e s e d a l C o n g r e s s o 
d i V i e n n a ( 1 8 1 5 ) a l i a p r o -
c l a m a z i o n e d e l R e g n o 
(1R61) 6 stato. cosl . proposto 
nella sua drammaticita. Ed era 
l'ora. Appena nata, I'ttalia do 
vette combattere. infatti. una 
feroce guerra civile (quella 
guerra che. nel l inguaggio cor-
rente dei manuali scolastici. 
viene definita come « lotta con 
tro il brigantagaio meridiona-
n e > ) : poi. la crisi sociale del 
1JW8 e. a Milano. le cannonate 
del genera le Bava Beccaris . e 
poi la prima avventura africa 
na. la guerra di Libia, la pri 
ma guerra mondiale. il fasci 
smo, il delitto MatteotU. la se-
conda guerra montliale. Dal 
lHfil. di acqua. sotto i ponti. ne 
e passata tanta. E se . Rno alia 
Resistenza, si e trattato cosl 
spesso di acqua sporca. la col-
pa e • proprio del « destino »? 
O. invece , la vita del nuovo 
Stato unitario e stata condizio-
nata anche da un vizio d'ori-
gine, dalle contraddizioni ma
turate e non risolte durante il 
Risorgimento? A questo punto. 
il riferimento a Gramsci v iene 
spontaneo. Prosperi precisa: 
« Certo. mi sono sforzato di fa
re emerqere i problemi e di 
proporli anche nella loro attua-
lita. Percid ho voluto sottoli 
neare alenne cose. Per esempio. 
che. alia fine delln sua vita. 
Cavour espresse in termini di 
autentica angoscia la preoccu 
vazinne che Vltalin doresse n 
correre alio stato d'astedio 
contro le popolaziam contadi 
ne del Mezzoatornn: e che. subi 
to dopo la sua morte. alio sta
to d'assedio. alia guerra con
tro i cafoni la " nuova Italia " 

in effetti ricorse. 

t E ancora: ho parlato della 
composizione sociale del corpo 
dei volontari del '59 aah ordini 
di Garibaldi: non ho celato. in 
name di un astratto. relorico 
concetto di " popolo " il fatto 
che erano per lo piu studenlt. 
nrofessionisti. commercianti. 
che e'era soltanto qunlche one 

Gli «indici di gradimento » dei telespettatori 

PREFERISCONO«GIOVANI -
AL FESTIVAL DI S. REMO 

Gil spe l ta ton televisivi si 
rivelano assai spesso piu 
intell igentemente critici di 
quanto i dirigenti di via Teu 
lada non amino pensare (e 
di quanto. con troppa fad -
lita. non si voglia solitamert-
te far credere) . Lo dimo-
strano. con evidenza. le in 
dagini svolte puntualmente 
dal servizio opininni della 
RAI TV Pur con tutti i li 
miti che una s imile indagi 
ne inevitabilmente compor 
ta (un giudizio criticn per 
una trasmissione intelligen 
te . non ha certamente lo 
s tesso valore di un analogo 
giudizio su un programma 
di «divert imento >) alcuni 
dati sono assa i significa-
Uvi. 

La prima ri levazione & 
tul la quantita. Tra i pro-
grammJ di gennaio quello 
piu seguito e s tato — come 
era prevedibile — U Festi 
val di San R e m o Le tr* 
sera te hanno avuto rispet 
t ivamente 19. 19 e 21 mi 
Uoni di spettatori S<-cihino 
i Promessi Sposi. con una 
media di 18 milioni di spet 
tatoti per ognj puntata; 
quindi i] c iclo di Alberto 
Sordi, c h e oscil la tra i 16 
e i 17 milioni. Tutto 11 re-
s t o precipita sotto I d i e d 

milioni: art ecceztone della 
trasmissione Tealro inchie-
sta: il caso Evans, c h e van 
ta dieci milioni e mezzo di 
spettatori. 

Ma queste sono c i fre piu 
o meno scontabili in par-
tenza. Quel che pio va le e. 
infatti. il giudizio. Qui la si 
tuazione si capovolge: I'opi 
nione dei telespettatori su 
San Remo. infatti. e incre 
dibilmrnte severa: I'indice 
di gradimrntn e appena d» 
f>4 Una dcllp ptinte pin has 
se tra tutti i pmcrammi 
Salvo inattesi sbandamenti 
infatti. il pubblico italiann 
sembra farsi luce con no 
tevole intolligenza nel cal 
derone delle trasmissioni t e 
levis ive Sempre per il me-
s e di gennaio . infatti. si 
vedra c h e i Promess i Sposi 
mantiene on indice di gradi 
mento notevole: ana media 
di 75. con la punta massi 
ma di 82 per I'ultima pun 
tata I film di Sordi non 
rir«cnno a raggiungere quo 

ta TO 

AI contrario. tutte le tra 
smissioni t giornalistiche i 
o cultural! superano questa 
cifra (che e un po' la p ie 
tra di para gone del le tra 
smissioni t e l ev i s ive ) . La ru-

brtca Gtornni, ad esempio . 
mantiene un indice fisso di 
72: ma questa c i fra . gia 
alta. ha bisogno di una in-
tegrazione; i telespettatori 
piu giovani — fra i 18 e 24 
anni — hanno assegnato al 
la rubrica ben 79 punti: 70 
quelli tra i 25 e i 44: sono 
gli anziani. dunque. c h e ri 
ducono a quote piu normali 
(ed i motivi sono evidenti> 
I'indice di gradimento E ri 
prendiamo Ic l rnco : I'indice 
di Orizznnti della *aenza 
e delln tecmra. trasmiss io 
ne di « seconda serata » 
oscilla tra il 70 e il 74: poco 
al di sotto si trova Almanac 
co: e TV 7, infine. va dal 
71 della prima trasmissione 
a punte di 76. Intorno a que 
sti alti valori di gradimento 
si mantengono anche (a ri 
prova c h e fl pubblico gra 
disce notevolmente la TV 
come t informazione * im 
mediata) le trasmissioni 
sportive 

fl senso compless ivo di 
queste indicazinni apparf 
i n h a s i a w a chiaro E va 
"«en7a duhhio. sulfa strada 
di un sempre maggiore im 
pegno ed approfondimento 
delle trasmissioni te levis ive 
I dirigenti di via Teulada 
dovrebbero t e n e m e conto. 

J 

I falsi di "Viaggio tra due Europe» 

Cos! si inventa 
un documentario 
La vera inlervisla con lo scrittore Ivan 
Klima - Maleriale di due anni fa - Quanto 

guadagna realmente un operaio 

raio. che non e'era nessun con 
tadino. lnsomma. mi pare che 
il carattere fondamentale di 
classe del processo unitario. il 
distacco fra paese legale e 
paese reale che esso provocd e 
le lacerazioni acute (economi-
cosocinli, poUtiche) che ne ri 
viltarono e che oqqi ancora ci 
pesano addosso venqano fuori 
con uno certa chiarezza > 

U discorso. cosl . centra il 
problema della rirofi/zione man 
cata II Risorgimento. cioe. non 
ha realizzato gli obiettivi della 
liquidazione dei feudi e della 
riforma agraria: la borghesia 
italiana (enntrariamente a 
quanto era aecaduto in Frnncia 
ai tempi della Grande Rivo 
luzione) perse ben presto di 
slancio. scese rapidamente a 
compromessi . Prosperi non ne-
ga che la rottura del latifondo 
meridmnale e la di^tribuzinne 
delle terre ai contadini avreb 
bero potuto attenuare il distac
co fra le elites, moderate e an
che rivoluzionarie (Nino Bi.xio. 
d noto anche se qui non si dice. 
facera fucilare durante la spe-
dizione dei Mille i contadini si-
ciliani che occupavano i feudi) . 
e le c lass i « s u b a l t e r n e » 
ed imprimere. forse. un corso 
diverso alia storia della nazio-
ne. Ma la rivoluzione italiana 
si sviluppo. dopo il Congresso 
di Vienna, in un contesto inter-
nazionale molto rteido Nel 2iu 
gno del 1R48 gli operai di Pa 
risr? prano insorti contro lo Stato 
b<irahe.se. lo spetfro del comu 
nismo terrorizzava gia TEuropa 
(e Cavour) Soltanto una poli 
tica e una diplomazia estrema 
mente prudenti. conservatrici . 
t antirivoluzionarie > avrebbero 
ottenuto l'appo22io o la neutra 
lita delle Potenze e . anche. 
sarebbero riuscite ad utilizzare 
in moment] decisivi . pur man 
tenendoU in un ruolo oggettiva 
mente subordinato, i «rivolu-
zionari > garibaldini e mazzi 
niani. t Avrd notato del reslo 

— tiene ancora a sottolineare 
Pro-peri - come anche nella 
iccunda e nella terza puntata 
del nostro Cavx>ur si sia cerca 
to di llluslmre. fino net delta 
gli. che tipo di politica. che 
tipo di diplomazia fossero ne 
cessari in quel contesto interna-
zionale. In definitiva. le ra-
gioni storiche dell'egemonia mo-
derata nel Risorgimento risul-
tano sufficientemente chiarite. 
Forse sono riuscito. con i miei 
collaborators, a spiegare che 
Vunitd d'ltalia ha comportato 
un prezzo. ha apertn vroblemi 
e contraddizioni che spelta a 
noi rnolvere. oqqi Non dxco 
affalto che le cose siano andate 
nel miqliore dei modi p o w b d i . 
cerco di far capire verche sono 
andate cosl... ^. 

Eppure. a noi sembra. fra 
le intenzioni degli autori e la 
possibilita di realizzarle in TV 
e'e ancora un divario abbastan-
73 ?ea^ible Perche. nonostante 
tutto, l ' impressione e che questa 
Vita di Cavour finisca con il 
sugaenre che . certo. il Risorgi 
monto non si e svolto propno 
come si sarebbe desulerato (e 
q jando mai . che diamine!) . . . 
ma comunque meglio che se la 
iotia Tos*e sMla diretta da Maz 
zini. da Garibaldi, da Pisaca-
ne: uomuu nobilissimi. di gran 
de statu ra morale, senza dub 
bio; ma anche , come appunto 
diceva il saggio Cavour, teste 
calde. Va bene: neli'anno di 
grazia 1967. le oleografie — 
Vittorio Emanuele II. Cavour 
e Garibaldi a braccetto; un po' 
in disparte. pensoso m a in fon-
do anche lui contento. Mazzini 

— piiss<ino volar v ia . come 
stracci ormai troppo consunti 
anche dal rideo Purche. perd. 
I'idea. o i s i piena di senso co 
mime (ma. come ammoniva \ n 
tonk) Gramsci. non oecessaria 
mente di buon senso, che spes 
so e tutl'altro affare) , che 
il vero e 3 giusto s tanno, ieri 
come oggi e oggi come ieri, n d 

mo/zo (ne ri\oluzione. n6 rea 
zione insomma!) non venga 
sconvolta nella mente del tele-
spettatore medio: ehe e, o do 
vrebbe e s sere . cittadino fedele 
della sneieta dei consumi e del 
centro sinistra, nemico delle 
c avventure >. uomo di passioni 
moderate. 

Mario Ronchi 

SCAMBI TRA URSS E TUNI 
SIA — II direllore della radio-
televisione sovietica si e recato 
net glornl scorsi a Tunisi per 
esaminare con I dirigenti del-
I'Ente radiotelevisivo tunisino 
la possibility di un accordo per 
I'incremento degli scambi di 
programml televisivi Ira I due 
Paesi. L'accordo riguarda I 
programmi musical!, letterari 
e anche i documentari. 

* * • 

CONDANNATA UNA .RADIO 
PIRATA » — Le « radio pira-
ta » — cioe le stazioni radiofo-
niche che trasmettono pro
grammi « irregolari » da bordo 
di navi ancorate al largo delle 
coste — continuano a impen-
sierire le autorita inglesi. Re-
centemente, una di queste sta
zioni fuorilegge, la i Radio Ci
ty », & stata condannata dal 
tribunate di Rockford, nell'Es-
sex: la Corte e riuscita a pro-
vare che essa opefava senza 
licenza entro II limite delle ac-

que territorial!. La proprietaria 
della stazione ha dichiarato che 
abbandonera la « pirateria » 
per Inserirsl legalmente nella 
rete radiofonica commerciale. 

« L' ISTRUTTORIA » ALLA 
TV FRANCESE - Nei giornl 
scorsi la TV francese ha tra-
smesso s L'istruttoria » di Pe
ter Weiss, l'« oratorio laico » 
su! campi di sterminio nazisti 
costruito tutto sulla base di ma
leriale documentario. La crili-
ca ha rilevato che una letlura 
piu distaccata avrebbe gio-
vato a questa edizione tele-
visiva del testo ormai famoso 
in tutto il mondo. 

PRATOLINI IN ROMANIA 
— La radio rumena ha man-
dato recentemente in onda una 
trasmissione dedicata a Vasco 
Pratofini che comprendeva an
che un'lntervista alio scrittore 
italiano. 

Uno scrittore (cecoslovacco) 
d i e dichiara che in Cecoslovae-
chia non e'e liberta; una operaia 
che alTerma tli guadagnare ap
pena trentamila lire al nie=c: un 
operaio della Skoda che ammet-
te di non jioter comprare I'auto-
mobile (mentre sub'to dopo vien 
presentato un contadino «occi-
clentale» che torna a casa con 
la macchina). Tutto questo ce 
l"ha mostrato. domenir-a scorsa. 
Viaopio fra due Europe, la tra
smissione (che tornera in onda 
stasera per la seconda puntata) 
curata da Cesare Zappulh. 

Vi sarebbe di clie inorndire 
snlle sventurate condi/iom dei 
Paesi socialisti: e invece siamo 
soltanto di froute ad un falso: 
abile per certi aspetti. clnmoro-
samente scoperto per altri. 

Ma procediamo con online. II 
matenale filmato v sto domenica 
scorsa (e che vediemo ancora 
stasera) e tratto — per quanto 
riguarda la Ceco-.!o\acchia — dal 
lavoro realizzato ir*i il 111 mag 
gio ed il 'i guiano del 1%.T da 
una troupe italiana diretta dal 
refi'sta Hocco Clan.no \\i.-,so. re-
catosi in Cecoslov.u'chia in Ge-
guito ad un acco.-uo reali/zato 
tra le due televis oni na/ionali. 
Oltre al N'asso. c'or.uio il came
raman Melton Pci -ha. la segre-
tana di produ/ione Maria Teresa 
Sartori e il cecoslovacco Zdemek 
I'olak. capo del grup;x) Kratkti 
Film (cortometragi?') di Praga. 
Gli ital'ani lavorarono in assolu-
ta liberta. seguendo il program-
ma di riprese concordato in pre-
cedenza con i rappresentanti del 
Filmexport. 

11 vasto matenale tilmato. tut-
tavia. non venne utilizzato suhi-
to La televisione italiana lo mi-
se da parte, in attesa di tempi 
migliori. 

A colloquio con le vallette del « Tappabuchi » 

ASPETTANO IN SILENIIO 
DI DIVENTARE ATTRICI 

Le ragazze - ornamento imparano a recitare senza dire una 
battuta — Speranze e realta di un mestiere inesistente 

Silvia Torroni a • Tappabuchi • fra Corrado e Vianello N< Ua fotn a destra: Heidi Fischer 

Heuli Kiscner. ^J anni. tertesca 
d Amhurco. (lipoma di scuo:a tec-
nica. :i:i2-je appre-e \1aa21an 
do. bionda tipo angelo. timida 
— cosi sembra — e prudente: 
Silvia Torroni. ciociara d'Ana-
gni. 23 anni anche lei. diploma 
magistrate, rossabruna. meno ti
mida. meno prudente. Le acco-
muna il vailettaggio alJa TV: val
lette aJ Tappabuchi. tutte e due, 
di Corrado e Vianello. 

• Ventitre anni: s\eglia. ragaz
ze! Siete un po" indietro con la 
camera . La vailet'a va bene; 
ma poi? ». 

Heidi: « lo atpetto lilarito mi 
sx vede alia TV Per questo /ac-
cio la Valletta: per Jarrni red? 
re Aon 'IO Droara"inu per il /u 
turo: spero folo che qualcvno mi 
veda e pensi di utibzznrmi m 
qualche modo Vn regitta. che 
so. un qualcuno. Dorrebbe deci 
dere lui per me. Certo che vor-
rei recitare.- t. Ha studiato reci-
ta zione? « No. lo penso che non 
serve. Per fare cinema ci rnofe 
on sogoetto e on regista, nan 
pensa? II reslo non serve: devi 
piacere al regista che magan ha 
bisogno di un volto per fare un 
film. Veie il volto; pensa va b e 
ne: Q reslo va aa se lo non 
sono presuntuosa Non posso di
re: sard una itlnce Spero ». 

Silvia: * lo <pero POCO Son 
quanr anni che faccio lo Vallet
ta: prima IJI Hera dei <;ogni. 
3d>s«o Tappabuchi Ho *turimto 
vn po' di reatazione perche ho 
ilud>a1o musico linea e la JI 
pnoro che mi msegnava canto mi 
inseanava anche le espressioni... 
Certo non i propno recitare. Ma 
io mi voglio esprimere. So che 
posso. E" una cosa di famiglia: 
mio padre~». Ah. suo padre e 

attore? « Ao. costrurtore; ma aa 
giovane recitava. sa. ad Anagnt. 
queste cose che si fanno nelle co
me si dice.. .» Fdofirammatiche: 
cSI. tnsomma. Ho tante cose da 
esprimere. Sono anni che mi sen-
to repressa. 10— ». 

Fmora qualcuno si * accorto 
di tutto questo? Vi senvono? 
Riceveie tettere. incoracaumenti? 

Heidi: «Uomini scrivono: mot
to oentilt. educati Complement!. 
molti svlla bellezza Mi noi 
e'entrano con il lavoro fuftxro„.>. 

Silvia: « fo ho orrore se qual
cuno mi consiriera solo bella. 
VoTiuna che e'e chi $1 accorae 
anche che posso fare di vu. All 
dicono. brava Silrra. bene, vai 
ir inlt » Chi"* 1 V"rrhi r^r-pa 
ani di tcwftlo E 1 paesani di Ana 
am che mi ricovn^cono: to molto 
viacere *. 

Heidi: t .Vi it, perfo (•»•> ^•it'in 
possa miscire. Lei * xtabana e 
la lingua I'awl a E pot gli italia-
ni Vhanno nel sangue la reata
zione. Recitano anche nella vita. 
non trova? » 

Non trovo ancora U nesso tra 
Valletta e attrice, ragazze. Aiu-
tatemi. Ecco. a chi pensate quan-
do dite « recitare >? 

Heidi: « L a Hepburn e un'av-
trice ». Ah. Kathenne!_ * Ma no. 
Audrey, dico quella di Pigmalio 
ne r>,«i fnt/-*> ornrnl'CO 'I 1 no 
into che tnace anche alle donne. 
nnn snln aob nornim^ E" mnito 
impoTlnnte. no? • 

Silvia: t Monico Villi e 1'iaea 
le. Drammatica. comica. senza 
timiti: questo 4 tmportante. Non 
avere il senso dei limiti. E poi. 
la Valletta: mica i vero che ci 
vuole niente. A volte i piu diffi
cile dire tr* parole che tutto u 
reslo ». 

I'er esempio che cosa due in 
questa puntata? 

«Diciamo m coro: Al gcntil 
presentatore 1 bello. bravo e di 
buon cuore I noi la poila conse 
on:amo I ed insiem lo *a!ulia 
mo.„ ». Silvia: « Insomma lo so 
che sembra n-.ente. ma e diffi 
cile ». 

La rassicuro: capisco. Silvia. 
capisco. Ma non vi viene, du
rante la trasmissione. la voglia 
di uscire dai binan. di improv-
\nsare qualco«a. di farlo capire 
anche al pubblico che non siete 
-olo ornamenrali7 

Heidi (eon orrore mi«to a teu 
tonica <erietA professionale): 
1 \o. no II te*to e quello (fuel 
lo a viene chie^to II reo'fta tie 
cide quel che e neoho e poi non 
e'e poisibihta: e tutto oroaniz 
lato ». 

SJvia: « Allro. se mi ctene. b 
t'ho fallo anche. Una zclla ho 
modificalo il testo. Dovevo solo 
dire che ero figlia di un alleta-
lore di bachi da seta e invece 
mi sono lanciata in una piccolo 
sparata m aociaro. E* rtusala 
bene, mi e par so. Insomma, a 
parte ratlnce. sento che polrei 
presevtare da sola uno spellaco-
lo Ecco. se lo TV mi desse car-
la bianco — i un sogno, nalu-
ralmente — vorrei vresentare 
uno ipellnco'o Come Corraao. 
come Mike, insomma... Invece It 
nora *6lo caro<eUi. Chierio trop-
vol 1 

Pas so ta dorranaa a Vtto Moil 
nan. regista del Tappabuchi Co
me mai in TV non nascono pre-
sentatnei, mentre proliferano 
annunciatrict. vallette e carosel-
liste? *Ci una raoione, diremo 
cosl, esterna, che trova la sua 
giustificazione nella condizione 

Ut'iH'rulc ilC'i'i 'ln'i'i'i '!< "•',',; - nt 
lavoro. m Italia, mi pare — os 
serva Molinan — Le ragazze. 
le doune. si lende n non pren-
acrle sul serto: e una qucslione 
di abitudme. una brulta abiludi-
ne. D'altro canto esiste anche un 
impedimenta di partenza, direu 
Questa scelta. questa selezione 
di ragazze awiene un po' con 
gli stessi cnten che si usano m 
un concorso di bellezza. La ba
se e appunto la bellezza: e alio-
ra e difficile uscire da un cliche, 
anche da parte delle candidate. 
E ci si nempie di vallette che 
nascono rallette. m o n o toilette 
e muoiono vnUelle. A meno che 
non e<cano dalla TV: e allora. 
in oenerale. airentann mndrlle. 
mezze atlrtri mo non pvii » 

Saluio Heidi e Silvia: sianoo 
li (ino aiic otto di «era. anche 
se lutta ta loro prova si nduce a 
quattro minuti di lavoro. Non 
trovate assurdo star tutto il gior-
no in studio, cinque giorni la 
settimana. per dire due battu-
te soltanto? Heidi: « l o sto vo-
lentien qui; 4 un ambiente sim-
patico...». Ma che fate, per ore 
e ore mentre gli a l tn provano? 
c Ingrassiamo. Ci riempiamo di 
paste, di cappuccini e caramelle 
al bar dello studio.^ Oppure leg-
giomo libn. riviste Aspettiamo 
insomma... > E quanto vi paca-
no? Heidi: t .Von ha imporlanza 
Penso mealio non dirlo*. Silvia: 
t In rapporto a quel che faccio-
mo non possiamo dire che a pa 
ahtno male Cosi si DUA dire, no, 
Heidi? » 

Heidi dice si, ma nmane un 
po' in dubbio: non avranno par
lato troppo? 

e. b. 

Passarono cosi quasi due anni: 
e tinalmente una prima parte 
venne utilizzata per La donna del-
I'Est. il servizio messo in onda 
poche settimane ad.iictio Un ser
vizio clie. per 11011 essere abba-
stanza scopertameiite propagan-
distico. ha solle\ato trrilaz one 
in certi amhienti di via Tealada. 
Si deci se cosi di lanciare dal vi
deo qualcosa di p-u « aggressi
ve » e fu organi//ato il Vmngin 
fra le due Europe. La cura di 
utilizzare il matenale girato da 
Nasio fu afTidata 1 t'e-i.ire Zap-
pulli. 1111 iiiornali-ita le cui os--e-
(|Uin>e simpatie i>or il gruppo (io-
rote<i non Irinno bisogno di illu-
stra/ione. L'ob.ettivo ufTiciale 
(cosi coni'e textmiomato da una 
cur.osa < velina » d'>tribiuta alia 
stampa) era (piello di « unn rn-
dioqrafia dell'Europa che cam-
hia *. Ma la stes>a velina testi 
monia della deliherata par/ialitA 
con cui si \ o !e \a rendere questo 
«quadra obicttiro ». \'i si affer-
ma infatti che il documentary 
deve spiegare * in quali settori e 
per quali motivi i Pae<i dell'E*l 
eitropeo si vanno nrricinando al-
I'dccidentc. a^inuhiiido tra Val 
tro alcune leani chiare deU'rca-
nmnta ih met cata «: si ptosegue 
alTeiniandi) che la (Jeiniaira Oe-
cidentale e * 1/ rmiip'Oiie tipn > 
dealt stati capitali-ti e clie Tin 
chiesta si concludera con la Da 
ivniarca. indicata d,il!o ste^^o 
N'a-»-o -T enme il madello da pren-
dere ad esempio in quanta Paese 
dove "il futuio e (I'd comm-
ciata" ». 

Premei-5e — come si vede — 
ahbastanza indicative: ma che 
sono state nddirittura aggravate 
dal modo nel quale i! « documen 
tario t e stato * montato». in 
chiave sconertamente propn^ran-
distica. anche attraverso il falso 

(•li esempi da citare sono di-
versi. Ma ne hastano pochi Ah 
hiamo infatti tra le mam gli ori-
ginali delle dichiarazioni rese dai 
vari persona«gi mtervistati 'n 
Cecoslovacchia: sono (itias; tutte 
ampiamente censu-ate e defnr 
mate. Keen lo scrittore. Ivan Kli
ma. La TV 2I1 ha fatto p-onun-
ciare una snarat.i pro.nga'idisti 
en (con ahi'e flop 1 ag'J o di tino 
cmematoiirafiro) e tr.i Taltru 
_»Ii ha fatto due te=tualmente te 
setruenti parole: * Se •<» lo ave«-a 
dette (iue-te co-c d e c : a im fi . 
sarebbe stata la una ultim.i <ii-
chiara/ione . ». In effetti <c *ra-
scriviamo d.il nast-o niacneticnt 
ecco come si e svolto il dialogo 

D. — C'h differenza tra II 
prescnte e gli anni passali 
per quanto riguarda l'« nlmo-
sfera » in cui gli arthti, gli 
scrittori, i piltori, i giornalisti 
possono lavorare e creare? 

R. — Sono convinto che la si-
tuaz :one odierna non si puo af-
fatto paragonare a quella passa
ta. Tempo fa. una riecina di anni 
fa. per ouni arti^ta e-.iste\ ano 
delle importanti norme estetiche. 
dei canoni estetici. 

O. — Di che norme este 
fiche si Iratlava? 

It. — lntcndo la norma de: rea-
lismo socialist.i il ij.iale. cosi co
me venna inierpretato ai!ora. ne 
gli anni c.n(|iianta. signilicava li-
nut.i/ione deH'indi.'idualita de.-
l'dutore. della sua ncchc/za <)i 
idee e dei suoi sentimenti e. di 
conseguenza molto spesso signili 
cava per I'arte ridursi ad un 
semplice mezzo di agitazione e 
di propaganda. 

O. — Tutlo questo dunque 
signifies che il socialismo in 
Cecoslovacchia sta tendendo 
verso un maggiore sviluppo 
della liberta? 

K. — Ne sono convinto lo pen 
so che ogni penodo postnvoiuzio 
nano. in tutte le rivolu^ioni av-
venute nella storia. at)b.a signili-
cato una temp-i-anea Iimita/ione 
delle liberta. F. ->onii conv.nto che 
*e il socialismo ha da raggiun
gere gli nbicttui ai qaali hanno 
ader.to tanti uomini oaesti. deve 
sforzarsi di raggungere una li
berta sempre p u profonda. piu 
grande e piu perfetta di quella 
r.iggmnta fmora. 

Ma non basta. CoTfronfamo an
cora I'intervista aii'operaia che 
guadagna « trentamila mcnsili >. 
In realta la troupe di Nasso ha 
parlato con d ic lavoratrtci: Pe 
tra Mala e Mane H.cakova. lui 
pr.rna non fa O'ario completo 
1 verche trequenta la scunla in-
du^triale scrole ». I_avord MV.tan 
to .16 ore ia -ettiniant e guada
gna I 0V) corone a! n.e-;e: ia se
conda. che lavora ad orar.o pie-
no. ne gaadagna 1 200. Ma 1 dop-
piaton di v.a Teaiana hanno par
lato di « lire »: djnque hanno dop-
ptato anche la moneta. Come? II 
cambio ufticiale e di «7 lire ogni 
corona: quello turisiico (assai in-
feriore. ovviamente. a quello rea
le) di 43 lire. In ogni caso (e ba
sta una semplice moltiphcazionc 
a dimostrarlo) 1 salari indicati 
dalle due opera-e -ono iargamen-
te sjpcr;on alle trentamila lire 
Un fal^o dunque. Reso ancora 
piu grave da.la censura. I-a te 
.evi-:one. infa'.f. ha tagliato a< 
tre d x h a r a z om ( c o n e quel.a 
delloporaio R ilolf Moichai dsi 
!e q lali r.s-j'.ta q ian:o impo^=; 
b.Ie sia ij confronto in termm, 
paramente m m e t a n : alcuni be 
ni. infatti. sono gratuiti in Ceco 
-lovacch a (dalle medicine, alia 
istnizione. alia ca«a: qui Tope 
raio Moucha. ad esempio. spie-
gava che per un appartamento d: 
due stanze e servizi. egli paga 
appena 56 corone mensili: due 
mila lire, su uno stipendio di 1^00 
corone). 

Continuare to questa analisi (e 
si potrebbe!) a sembra, a que
sto punto. inutile. Ne vale cer-
care le responsabilita mdividua 
li: dal regista Nasso (che giura 
di essere innocent?, ma dal qua 
le non e giunta alcuna pro'esta 
ufTiciale). a Zanp-illi. ai p;u alt 
dirigenti della Rai-IV. tutti sono 
corresponsahih. Tra falsi gene 
rali dettati dall'impostajione sco 
pertamente propagandistica. e 
quelli specifici lo spettatore ita
liano e stato gravemente truffato 

Dario Natoli 
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