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TV 
pubblica 
e 
privata 

In tutlo U mondo si va 
sempre piu accentuando la 
tendenza a considerate la ra
dio o la televisione come 
acrvizi pubbliri, sui quali gli 
orgnnismi parlamenlari, il 
mondo culturale, 1' opinione 
pulihlica in gcnere debbono 
escrcilaro il loro conlrollo. 
Perfino ncgli Stall Unili, do
ve radio o televisione sono 
dall'origine campo esclusivo 
della iinunza privata, va 
prctidendo cor]io un movi-
mento gostenuto sopratlutto 
da gruppi di intelletluali e 
da istituti culturali, che mi-
ra n rnfforzare la «Televi
sione cdurativa » e ad eston-
doro I'iulerverHo piibblico 
•ul piano della produzione 
e tie! conlrollo. 

In niolti I'acsi curopei, 
d'allra parte, esisle gia, in 
questn senso, una tradizionc. 
Diballiti o inrhiesle parla
menlari (spesso seguiti da 
parziali riforme del funzio-
namento dcgli organism! ra-
diotclcvisivi) ei succedono 
con regolarila o ad essi fan-
no risconlro, otlcnrndo lar-
ga ceo, intervcnli di islilnli 
culturali, di associnzioni. del
ta slampa. II prohlema della 
radiolelevisinrie c stnlo uno 
(lei temi • 1 i fondo della cam-
pa^na dcllc sinistre, duranle 
j'nlliina tornala elettorale 
in Francia. 

Dn noi, purlroppo, si e 
ancora ben lonlani da que-
sto costume, che pcraltro, 
la dove gia csiste, viene cri-
ticato come ancora insoddi-
afacente dalla parte piu sen-
•ibile deU'opinione pubbli
ca. Le proposte di legge per 
la rifnrma della Rai-TV, do-
po esscre state prescntate e 
riprcscntale ad ogni legisla-
tura. sono entrntc in discus-
sione nelle commission! par-
laiueniari comprlenti solo in 
questi illtimi mesi. I dibat
liti in aula su questa o quel
la qucstinne, piu volte sol-
levati in parlicolare dai co-
mtinisti, sono stall a liqui-
dali n in fretta e con suffi-
cienza dai rapprcsentanti del i 
govcrno. Discussioni e con- i 
vegni pubblici, pur avendo ; 
riunito spesso uoinini politi- \ 
ri e di cullura in un con- j 
corde impegno critico, son j 
caduti nel vuoto. 

Eppure, non si puo dire j 
rlio ropinionc pubblica ita- : 
liana sia soddisiatta del fun- ; 
zionamento e dell'operato i 
della Rai-TV. Ail intervalli I 
rcgolari, rindignazionc mon- I 
ta. nclla grande platea radio- ! 
Iclcvisiva, rivolando un per- ; 
mancntc sottofondo di mat- i 
conlenlo. L'inticra produzio- | 
no telcvisiva, la linca ctiltu- i 
rale della Rai-TV c, clamo- i 
rosamente, la linca politics 
dell'organismo radiotclcvisi-
»o, di totale asservimento 
all'Escculivo e, in parlicola
re, al partilo delta DC, su-
sritano in larghissime zone 
del pubhlico rcazioni espli-
citamento negative. 

Da questa siluazionr, alcu-
ni prendono spiinlo, di tanto 
in tanto, per auspicate la na-
icila di una televisione pri-
\ata a concorrcnte i). Propo-
•la di sapore qualunquistico, 
che non lien conto del falto 
(o, invece, proprio di que
sta convinzione si nulrr) che 
una TV privata, essendo ne-
cessariamente cnntrollala da 
gruppi finanziari. potrebbe 
funzionare semmai da stimo-
10 aila roicscia. Noi sia-
mo convinli, da sempre, che 
la Rai-TV debba rimancre 
un monopolio slatale. Ma 
intendiamoci chiaramente: il 
monopolio slatale, come cb-
b© a ribadire la Corte co-
•tiluzinnale, puo trovare la 
•ua giuslificazione solo e 
in quanto sia lo strumento 
per fare della radio e della 
televisione un servizio pub-
fclico. Monopolio statale, 
rioe. signifies esattamenle 
1'opposto di monopolio del 
go\crno, o peggio. di un 
parlilo. 

Ora, fino a qticslo mo-
mrnin. imcce. il monopo
lio statalo e stato sfruilato, 
in Italia, esattamenle secon-
do questa second* inlerpre-
tazione. Le rare sortite, al
ia radio e alia televisione, 
« fuori area 9 governativa e 
demoeristiana non hanno 
•Tuto, nel quadro comples-
aivo della produzione, che 
11 sapor© di un fin troppo 
comodo alibi. r7 venuta, 
dunque. l'ora di bandire 
ogni eqnivoco: proprio in 
name del monopolio slata
le, che non puo essere in-
Torato aslrallamrnte dai go-
Temo e dalla DC come co-
periura per la difesa dci 
loro interrssi di parte, il 
govemo deve essere final-
mente rhiamato a risponde-
re aerianiente in Parlamen-
to della linea die, serven-
doti dell'attuale legislazio-
ne, esso impone alia TV in 
an perfetto stile « di regi
me». E bisogna proceder© 
•peditamente a nna radica-
le riforma deH'organismo 
radiotelevisivo. Rifleitano 
anche i socialist!, su questo. 
Solo trasformando radio e 
televisione in un aotentico 
•rrvizio pubbliro si possono 
respingere definitivamente e 
ron pieno diritto le solleci-

• tazioni e le interessate ini-
•iative per nna televisione 
privata. 

Giovanni Cesareo 

Un gruppo di giovani bolognesi cattolici e marxisti discutono di «Questi nostri figli» 

«Nel suo teleromanzo Fabbri 
non si occupa af f at to di noi » 

Una scena del teleromanzo « Quest! nostri figli • 

Riflessioni che scafuriscono dalle esperienze personali — Ragazzi 
«impegnati» e «beat» — II confronto sui problem! dell'uomo 

- . BOLOGNA, apr i le 
« l o non n e ho m a i v i s t e di s ltuaziont di ques to g c n e r e ». « . . . E quel Leonardo? 

non h a n e s s u n a s tor ia d ie tro di s e , s e m b r a c h e non abbia n e m m e n o Ietto un 
g iorna le , un romanzo , un libro ». « M a forse , r i spetto a l ia tradiz ione t e l e v i s i v a , 
q u a l c h e t e m a t i c a in piu c ' e . . . » . « Q u a l e ? c o m e ? g u a r d a la presentaz ione del 
gruppo m a t e r i a l i s t a , e tutta d e f o r m a t a ». « E Chiara? dovunque v a , provoca un 
t e r r e m o t o ! », E c c o : il t e l ev i sore si e appena spento sul la s e c o n d a puntata di 
« Quest i nostri f i g l i » di D i e g o Fabbri e gia si in trecc iano , v e l e n o s e direi , le pr ime 
bat tute . Se le r i lanc ia un gruppo di g iovani bolognes i , marxis t i e cat to l ic i , riuniti 
intorno ad un tavo lo per confrontare in c h e modo quegl i altri g iovani bolognes i 
cat to l ic i e la ic i c h e Fabbr i p r e s e n t a nel suo t e l e d r a m m a ( i sp irato da M a u r i a c ) 
nspecchino la loro vita ed i loro 
problemi. La loro citta, anche. 

Dopo il primo incrociarsi frene-
tico di osservazioni. gli interven-
ti si placano in un esame piu pa-
cato: e le prime frecciate si di-
stendono in una critica che su-
pera i diversi orientamenti ideo-
logici. 

«Tutti quei problemi — dice 
Duilio Baratta, il piu anzianodel 
gruppo — tutti quei probtewu cosl 
come sono esposti, non esistono. 
Di tutta quella roba, il solo pro
hlema serio & quello di Dwgo 
Fabbri: visto die non 6 capace 
ih conlrontarsi con la realtd. se 
la prefabbrica. lnsomma: I'indi-
viduo, oggi, ha la possibilitd di 
controllare la propria posizione 
Ira gli uomini, ma Fabbri non sa 
affrontare la ricerca da questa 
angolazione: ed allora ricorre ad 

un'altra tecnica: scrive per se 
stesso >. 

« E' I'accusa di Sartre a Mau
riac. guarda caso... >. 

c lnsomma. per esporre f suol 
problemi Fabbri ha scelto un te
nia staccato dalla realtd >. 

Insistono tutti, per prima cosa, 
sull'irrealta della vicenda. Rido-
no quando ricordano la sequenza 
delle passeggiate dei due innam^ 
rati a San Luca e inutilmente in 
dagano nelle loro personali espe
rienze quotidianc per tentare di 
ricucire con la realta i peisonnggi 
dcllo schermo. 

Dice Giovanni Molinan: « Tutta 
la faccenda 6 di una irrcaltd spa-
ventosa... io. i giovani penso di 
conoscerli. sia cattolici che atet >. 

Aggiunge Lidia Serenari: c No, 
non d questo il punto: una sto-

A colloquio con Dario Fo e Franca Rame 

DUE <FUORILEGGE> DEL VIDEO 
Dopo la famosa edizione di « Canzonissima» e la clamorosa sconfitta subita in tribunate, la Rai ha bandito i due attori dai 
suoi studi - Offerte di registi che rientrano precipitosamente • II ridicolo ostracismo si estende perfino ai « Caroselli» 

CERNOBBIO. aprile. 
Dario Fo i al lavoro rtella 

sua casetta a Cernobbio. sui 
lago di Como, custodita da un 
mastino ferocissimo C« Attenti 
al cane > avverte il cartello) 
che si precipita su ocini visi-
tatore per leccarlo dalla testa 
ai piedi. Mi trovo cost imme-
diatamente in quel clima un 
po' paradossale, caratteristico 
di Fo, del suo teatro, delle sue 
canzoni. E, tanto per comple-
tare il quadro, a che lavora 
Dario Fo? Alia ricerca delle 
« Passioni sacre > dell'Alto Me-
dioevo. 

€ Non & uno scherzo » dice. 
E ne sono convinto perchd, 
quando non recita, Fo e seris-
simo, il fratello maggiore di 
se stesso. I'uomo di cultura o 
addirittura di biblioteca. se il 
sorriso non lo tradisse. Questo 
secondo uomo ha trovato alcu-
ne antiche Sacre Rappresen-
tazioni recitate dai comici del-
Varte prima che il Concilio di 
Tolone del 1460 proibisse Vir-
riverente mescolanza di sacro 
e di profano, e studia se non 
sia possibile riportarle in vita. 

€ Per ora sto solo pensando-
ci — dice. — In autunno de-
butteremo al Manzoni di Mila-
no, che abbiamo preso in ge-
stione assieme ad altri colle-
ghi, con una commedia nuo-
va. Ma per la veritd e ancora 
da scrivere. 1 progetti sono 
tanti: questo di una " Passio-
ne " antica e moderna e il pri
mo. Pot mi tenta anche Videa 
della tragedia di Dallas in 
chiave clownesca, con Vuccisio-
ne della regina dei clown. Op-
pure qualcosa ispirato all'alle-
gro carcere di Genova di cut 
han parlato i giornali. Parec-
chi spunti. ma ora bisogna sce-
gliere e dimentienre coraggio-
samente il reslo >. 

« Per fortuna — insinuo — la 
Televisione non ti distrae •>. 

<Ahi! — dice Franca Rame 
che sia ad ascoltare. — Que
sta i come la ferita del Carso 
di mio zio, reduce della gran
de guerra. Prima o poi si rica-
deva sempre nelta vecchia 
storia >. 

c Per la TV — dice Fo. men-
tre respingo un ennesimo assal-
to del cane che mi ha preso in 
simpatia e mi rilara la iaccia 
— siamo morti e sepolti da 
cinque anni. Anzi. forse non 
siamo nepptire mai nati. I no
stri nomi, quello di Franca e 
il mio, sono com-, le parolac-
ce e le gambe nude: non si de-
vono ne dire ne" vedere*. 

Si sa come andarono le cose. 
Nel '62, dopo aver assunto Fo 
e la Rame per Canzonissima 
t dingenti della Televisione si 
spaventarono e cominciarono a 
censurare tutti i testi: proibito 
parlare dei partiti (soprattutto 
di quelli al govemo). dei mini-
stri. dei deputati. dei larorato-
ri, degli edili in sciopero. A 
forza di proibizioni, si arrivo 
a cancellare tutta la trasmis-
sione. Di qui una causa in tri
bunal che la RAI-TV perse 
disastrosamente, ma contro la 
cut sentenza si affrettd a ricor-
rere percte, tanto, i quattrini 
per le spese di processo sono 

quelli di tutti t ciltadini che 
pagano e si pud tranquillamen-
te buttarli dalla finestra. Da 
questo momento in poi. il na
me di Fo e diventato tabu. 

« La cosa — dice Dario — e 
piultosto vergognosa, perche la 
TV non e un afjare privalo, 
ma un servizio pubblico. E' co
me se un cittadino litigasse con 
le Ferrovie dello Stato e, da 
quel momento, non lo lascias-
sero piu satire in trenol Anco
ra un paio di mesi fa Grego-
retti mi propone una parte im-
portante nella sceneggiatura del 
Circolo Pickwick. C'e il solito 
ostacolo della causa in corso. 
Gli avvocati si incontrano; 
quelli della TV propongono di 
liquidare tutto col pagamento 
delle spese processuali. annul-
lando perfino quel che ci de-
vono per il lavoro falto. Noi 
proponiamo che si faccia intan-
to il lavoro e si lasci la cau
sa proseguire il suo corso. Fi
ne delle trattative. Quelli del
la TV non si fanno piu vivi se 
non per far pubblicare dai 
giornali una versione rovescia-
ta de't fatt't, in modo da farci 
apparire come gli intransi
gent! >. 

« Ci sono state un paio di at-
trici, in passato — dice Fran
ca — che sono state messe al 
bando dai puritani della TV per 
aver messo al mondo un bam
bino senza averne sposato il 
padre. Ma noi abbiamo fatto 
di peggio: abbiamo offeso nel
la Televisione il padre e la 
madre di tutti gli italiani! >. 

« La faccenda i cosl assurda 
che, ogni tanto, capita un regi-
sta che ci vuole per un suo la
voro e insiste. Blasi, per esem-
pio. Fino e tantt altri. Poi scom-
paiono o telefonano: " avevi ra-
gione tu. non c'e niente da fa
re! ". Alio stesso modo, niente 
Caroselli: le ditte vengono av-
vertite rapidemente che, se vo-
gliono ottenere il tempo richie-
sto, debbono scegliersi altri at
tori. Si arriva a episodi grot-
teschi: a Genova Franca Ra
me viene premiata con la " Ca~ 
ravella d'oro "; V " equipe " 
della TV scappa per non ri-
prendere la serata. Einaudi 
pubblica le mte commedie nei 
" Supercoralli "; Silori vuol re-
censirle. non crede che glie lo 
vieteranno e inrece. anche lut. 
dcre comunicarmi che non si 
pud. Ogni anno diamo un nuo 
vo spettacolo con incassi altis-
simi e successi di pubblico as-
sai rari con questi chiari di 
luna. 11 mio Colombo si da nel 
teatro di Bergman a Stoccol-
ma; a Praga un mio lavoro i 
in scena da due anni; a Hel
sinki mi rappresentano. Ma 
nessuna delle rubriche teatrali 
della TV deve parlarne >. 

«Ridicolo — dico — e an
che un po' pietoso >. 

Fo, senza avvederscne, fa 
con la mano uno dt quet gesti 
che, in scena, sono la sua si-
gla inconfondibtle. Franca Ra
me che, in cosa, se ne sta in 
calzoni di tela e occhiali. zem-
bra tomata nei panni di 
< Enea >. 71 cane tenta una en-
nesima sortita, 

« Non i che io mi lamenti — 

Franca Rame e Dario Fo 

dice Fo — ne che mi meravi-
gli di fronte a un malcostume 
che conosco benissimo. Quan
do ho litigato con la TV sape-
vo perfettamente quel che sa-
rebbe accaduto. Ci sono stati 
almeno due o tre dirigenti che 
me I'hanno spiegato punto per 
punto. in anticipo: "Le acca-

dra questo e ques'.o e quest'al-
tro". Se i soprusi si fanno, e 
bene perb che la gente li sap-
pia. Per questo te ne parlo. 
ma Vimportante e il lavoro >. 

c JI nuovo lavoro >. 
c Proprio >. 
c Quale? *. 
«Vorrei saperlo anch'io ». E 

mondovisione 
FIRENZE ALLA BBC - II H dl questo mese, 
sui primo canale della BBC (che * quello piu 
seguito dai telespettatori inglesi) sar i trasmes-
so un documentario su Firenze: non quello, 
tuttavia, girato con incredibile e superflciale 
otfimismo dalla tv Italian*. Gli inglesi fnfatti, 
han voluto renders! conto di persona sullo stato 
di Firenze dopo I'alluvione ed hanno inviato 
sui posto una loro troupe, attualmente ancora 
al lavoro. Sono otto persone, dirette dai regista 
Michael Mc Intyre che si awa le della colla-
borazione dello scrittore Robert Hughes. II 
cortometraggio durera circa trenta minuti. 

N IENTE ATTUALITA' NEGLI USA - Per lo 
sciopero dei dipendenti della staiienl radiote
levisivo amerlcana (annunciator!, presantatori, 
attori • giomalisti) a stato ntctssarto sostitulr* 
tutta la trasmissionl in diretta con vtccni Ul

na cost pud anche eststere, ma 
questa e svisata e I'autore le ha 
unposto una sua visione portico-
lore ». 

« In definitiva — riprende Moli
nan — se possiamo accettare eer
ie cose dell'apertura di puntata, 
tutto d resto (il rapporto fra i due 
ragazzi, insomma) non esiste. Non 
e un rapporto Ira ateo e creriente 
questo — precisa — ma fra un 
angelo della salvezza ed un po 
vermo che non ha mai visto e 
capita niente m vita sua *. 

Roberto AIVIFI la prende alia 
lontnna: « Si pud anche conside
rate che vi sia. v> questo lavoro. 
tin sallo ih qttalita tematico. La 
TV, a certe discussiom, un tem
po nemmeno ci pensava. Tuttavia. 
anche adesso. Vha fatto soltanto 
partendo dalle intcnzioni persona
li dell'autore: tutto e condtzionato 
ad una visione personate, i perso-
naggi e le situazwni, quindi, sono 
caricati. In fin dei conti si pud 
dire che rapporti di questo tipu 
a Bologna ce ne sono tanti: ma 
non si mamfeslano cost. Tutto. 
sui video, 6 fortemente estre 
mizzato e partendo da una po
sizione di questo genere. ben 
dijficilmente si pud ottenere 
qualcosa dt prcci-o » 

« Un esempio — dice Duilio Ba
ratta — un esempio, dalla prima 
puntata: quel discorso sullo scien-
ziato morto ed il prere della par-
rocchia dt San Ruffillo che lo as-
solve in extremis; e caratteristi
co di chi si preoccupa soltanto di 
sviluppare una sua tesi ». 

Su questa prima conclusione si 
ritrovano tutti. < Del resto — con
clude Molinan — e evidente la 
contraddizione tra le singole sce
ne e tutto I'insieme: da un bilan-
cio generate, infatti. vien fuori 
che da una parte c'e tutto il male, 
dall'altra tutto il bene. Dietro 
I'apparente equilibrio, c'e un mes-
saggio latente che e la cosa piu 
pericolosa >. - - - -

La discussione si sposta sui con
fronto tra giovani «impegnati» e. 
diciamo. giovani beat che Fabbri 
tratteggia nel contrasto tra Leo
nardo e Chiara da un lato. e Fer-
ruccio dall'altro. Anche qui i ra
gazzi non si ritrovano. pur nella 
polemica: 

« Nella realtd — dice Roberto 
Alvisi — questa dicotomia c'e 
d'avvero...». 

< ...Perche non hai mai sentito 
t capelloni fare discorsi seri >. 
ribatte Lidia. 

Un altro precisa che. anche In 
questo caso. e 1'esrremismo esem-
pliflcatorio di Fabbri che altera 
la realta. E Lidia conclude: c Di 
gente stupida ce n'e Ira quelli 
con camicia e cravatta, e tra 
quelli col capello lungo >. 

Poi e Sonia Villone, che propo
ne un altro tema. Il dialogo tra 
giovani cattolici e giovani marxi
sti (« ma poi — precisano — quel 
Roberto It. come pensa? in effetlt 
si pud dire soltanto che d gene-
ricamente ateo. altro che marxi-
sta *). 

Dice Sonia: « L'impegno di Leo
nardo e Chiara lo si vede soltan
to nella ricerca di una spiega-
zione intima. legato ad un tipo 

' dt rapporto interno. senza rijeri-
mento al mondo circostante ». 

Roberto: « lnsomma. il discorso 
1 dei rapporti sociali non salta 

fuori». 
Lidia: <Non e nemmeno verot 

Lui. Fabbri. teorizza di parlare 
solo d'amore. ma poi sotto sotto 
ci infila altre cose, anche se non 
sembra *. 

Sonia: * I personaggi a test, in
fatti... >. 

Roberto: * A tesi e nemmeno 
impegnati. Dove sono i personag
gi " impegnati " in questo lavo
ro? I giovani doggi sono tutt'al-
tra cosa, e i giovani cattolici e 
marxisti il confronto di posizwni 
io impostano diversamente. attra-
verso problemi pratici: delta bom-
ba. delta scuola. della guerra ». 

« Anche il Papa — dice qualcti-
no — non parla mica dt D;o che 
esiste o non aiste. nell'ultima 
enciclica: ma dei problemi del 
I'uomo. Fabbn. inrece. rovesaa 
il discorso: e parla del problema 
come lo vede lui: solo lui >. 

Lidia: < Le diversitd, semmai. 
venqono fuori dagli scontri reali ». 

Roberto: c J4I limite. il discorso 
sarebbe un altro: quello del rap-
porto tra societd industriale e re-
ligione >. 

Le accuse, a mano a mano che 
Tanalisi si precisa si fanno sem
pre piu accede. I giovani bologne
si non si nconoscono. non ricono-
«^ono i loro problemi. contestano 

I che anche tra un pubblico di go-
| \am mono sollecr.o alia discus-
• >ione il lavoro petti un seme p*v 

«:ti\0. 
t L'allra sera — dice un'altra 

ragazza. Valena — ho visto la 
prima pvr.tala msieme con altri 
giovani. in casa dt amid. Kessv-
no ci capiva niente: " ma cos'e 
che ci fanno vedere, che roba 
e ". dicerano. E am risaie *. 

Continuare sembra inutile. II 
gruppo. ormai, non riesce piu a 
concentrarsi e dall'anahsi passa 
alle battute. in bolognese: vivaci 
e pepate. natura Imente come san-

. «.««• ««•«• V M I - V A U V M n f n n n c T C D T I no esserlo solo !e espressiom riia-
A COLORI SOLTANTO PER DUE TERZI - , e I t a h P o i q u a I c u n o r i a c c e n d e n 
Soltanto i due terzi dei telespettatori bntannici • registratore su cm e stato inctso 

non se ne dtscute piu perche 
si va a tavola. II cane e espul-
so in giardtno e mi guarda me-
lanconico attraverso i vetri. 
Davvero, mi ha preso in sim
patia! Al lattaio, invece. gli 
abbaia. 

Rubens Tedeschi 

mail. I programmi, cosl, vanno avanti alia 
meglio, e la loro presentazione non e piu 
regolare e sicura. E' la prima volta che il 
sindacato dei dipendenti radiotelevisivi indice, 
in trenf anni di esistenza, uno sciopero. E per 
tutte le grandi compagnie (NBC, ABC, CBS) 
e risultato fin'oggi vano il tentativo di rompere 
il fronte compatto dell'agitazione. 

polranno godere — informa il Financial Times 
— della tv a colori, che sara inaugurata dalla 
BBC entro la fine dell'anno. Si trattera, all'ini-
zio, di poco piu di due ore quotidiane di tra-
smission* (sia sui primo che sui secondo 
canale). In poco piu di un anno, tuttavia, si 
prevedo un rapidisslmo sviluppo che dovrebbo 
consentire di trasmettera a colori tutti I pro
grammi dai secondo canale. 

il dialogo dell'intera puntata. (I 
nastro snoda la canzone di Luigi 
Tenco che sigla la trasmissione: 
quaIcuno protesta. Un altro ag
giunge: « Aspetta. questa e la co
sa migiiare di tutto il teleroman
zo*. E mi guardano. polemics, 
come se fossi io U responsabile. 

Dario Natoli 

A novembre in URSS 

Torre colossale 

per 100 milioni 

di telespettatori 

La nuova torre di Ostankino 

mmwmmn via 
Teulada 

MORTE DI UN 
PRESIDENTE 

Non si parla di J.F. Kenne
dy, ma di Abramo Lincoln, jl 
president© americano assassi
nate il 1-1 aprile del 18G5. Que
sta tragedia sara portata sui 
teleschermi in un « originalc * 
in due puntate, gia in corso di 
rcalizzazione — por la regia di 
Danielc Dan/.a — negli studi 
di Napoli. Sara ricostruita. ora 
per ora. l'ultima giornata di 
Lincoln (intc-rpetrato da Anto
nio Crast). La prima parte di 
questa ricostruzione — compiu-
ta da Paolo Levi sui documen
ts storici — arrivera fino a po-
chc ore prima del delitto: la se
conda dascrivera l'assassinio 
compiuto nel palco del teatro 
Ford da John Wilkes Booth 
(impersonato da Franco Gra-
ziosi). 

LEGGI 
INADEGUATE 

II propo-:'o e cmozionante, 
l'mizio delulerte. La TV ha in
fatti decivi d: realizzare una 
serie di telefilm (Di fronte al
ia legge) per documentare 
« quegli aspetti della legge ita-
liana che si dimostrano inade-
guati alle esigenze pratiche 
della vita quotidians >. Si par-
lera della famiclia. della scuo
la. della assistenza sanitaria? 
Niente affatto. II primo film in 
corso di realizzazione a Vare^e 
si inti'olera 11 trapianto; «tona 
di un chirjrgo denunciato p^r 
aver trapi^ntato un rone. La 
renia e d; BeUctini: interprete 
principal: Tino Carraro. 

ANCORA 

MUSICA 

Tanto per cambiare, e in pre-
parazione un nuovo show mu-
sicale: Lo sapptamo noi due, 
presentato da Valeria Moriconi 
e realizzato con la partecipa-
zione di numerosi cantanti di 
musica legirera. La novita fon 
damentale e che le nprese sa-
ranno tutte in esterno. Le pri
me nprese sono gia miziate 
sulla piazza Castello di Tori
no. Con involontaria ironia, la 
prima canzone registrata ha 
per titolo: Non e cambiato 
niente. La regia e. di Piero Tur-
chetti. n programma si artico-
la in quattro puntate. 

Una miriade di stazioni 

di zona e di citta • I 

programmi vengono dif-

fusi in parecchie lingue 

e saranno anche dop-

piati in contemporanea 

MOSCA, aprile 
A novembre entrerd MI fun-

zione, qui a illosco. il ceritro 
televisivo di Ostankino. una 
delle piu avanzate e colossalt 
realizzazioni momhali nel cam
po delle comunicazioni di mas-
sa. Grazic alia nuova torre cl-
ta 520 inetri said pnwbile trt-
plicare d rugq'ui atluiile di ri 
crcione dirctla da Mowa e sn 
rd possibile irradiarc onm (nor-
no sci' programmi ccnlrali. 
tra i quali uno a colon (la TV 
a colori inizierd le sue trasmis-
sioni in occasione delle ccle-
brazioni del cinquantenario del
la Rivoluzione e nei primi mesi 
del '68 diventerd regolare) e 
uno didatlico. In prem'sione 
dell'inaugurazione del centro di 
Ostankino e stata messa alio 
studio ed c ormai aiunta nella 
fase deil'elabnrazione finale 
una prnfondn n for run drll'i 
pioduzione radiolelensiva Xe 
parleremo quando le sue Imee 
saranno slate definitivainente 
stabilite. 

Intanto. pud esscre utile vsa-
mniare rapidamentc in quale 
quadro orqamzzalivo questa n-
Jorma si colloca. E partiamo 
dalle cifre. Ci sono in L'liSS 
19 milioni di apparccdii tele-
vis'wi. Fra tre anni saranno 
poco meno di 30 milmni. Cm 
siynifica die attualmente Ut 
utenza potenziale M aggira sui 
cento milioni di abitanti Tale 
utenza c put elevata nclla ;wir-
te europea dell'URSS. meno ud 
nord estremo. in Asia centralc 
e in oriente: sia per le enormi 
distanze del parse, sta per lit 
scarsa cansisteiiza della pnpo-
lazione die pud essere rag-
giunta da un singnlo ripetitn 
re. che in certe regtom rendu 
elevatissimo tl rapporto tra 
spese d'impianto e numero de
gli utenti. Queste difficoltd non 
hanno mai attenuate), tuttavia. 
il criteria della giusttzia distri-
butica, che si fande anzt con 
quello del rispetto e della vala-
rizzazione delle parlicolarttd 
culturali non solo di ogm stn-
gola repubblica ma dt ciascu 
na delle molle decme dt nazio-
nalitd ed cntitd linguisttche. 

Gia ora, tnfatlt. accanto alia 
Russia che ustifruifce dt tre 
programmi televistvi. ogni ul
tra repubblica ne possiede due 
di cut uno in lingua nazionale. 
La TV cent rale raggiunge una 
rcte di grandi e piccole citta 
fino aglt Urali e nell'Asta cen
tralc. In questo caso. oltre al 
programma alternativo in lin
gua nazionale, si registra Vin 
srnmeito nel programma cen
tralc. con critcri di proporzio-
nalitd. di programmi in lin
gue similari (come ad esem
pio I'ucramo e il moldavo). Nel 
caso di lingue non simili al 
russo, i materiali nazionali ven
gono doppiali: ed e di questi 
giorni la notizia che sta per 
essere diffuso un dispositivo 
che permetterd il doppiaggio 
in contemporanea delle tra-
smissiom che adoperano una 
lingua dircrsa da quella cono-
sciuta dai tclapcttalore. 

Per motivi tecnici, ma an 
che in raqione di questo ri
spetto delle pecularttd locali. 
5i c a.ssistilo. specie ncyli ul-
timi tempi, al moltiplicarsi del
le stazioni di zona o di citta. 
per un complesso di 800 ore 
di trasmissione quotidiane. La 
cnmplessitd dei problemi susci-
tata da questa «proliferazio-
nc * sara in parte tecnicamen-
te superata dalla sviluppo del
le trasmissioni a lunga dixtan 
zn. via satellite (gia in alto. 
su j/iia rislrcita scala). e. ap-
punto. dall'enlrata in funztonc 
del centro dt Ostankino di cut 
parlavamo all'inizio. 

Quanto alia televisione a co
lon. inizialmente e per un pe-
riodo di tempo relativamente 
lungo, essa polrd essere vista 
soltanto nei locali pubblici: ma, 
tenuto conto del grande svi
luppo deU'associazionismo so 
vietico, cio significa che ad 
usufruirne saranno ugualmen-
te molti milioni di persone 
D'altra parte, in URSS, come 
non tutti forse sanno. Vutcnza 
televisiva 6 complctamente gra 
tuita e. quindi. dai punto di vi
sta strettamente finanziario, per 
tl btlancio della televisione non 
ha alcun peso il fatto che a 
ricevere un programma siano 
molle o poche persone. 

I 

Enzo Roggi 
. 


