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La forza 
della cronaca 

n 

L 

TRE ANNI fa, al Festival 
televisivo di Praga fu 

prcscntato un documentario 
della giornalista canadese 
Beryl Fox sul razzismo negli 
Stati Uniti. Si intitotava La 
calda estate del Mississippi 
c consisteva nella cronaca di 
una manifestazione di prots-
sta in una citta del sud de
gli Stati Uniti. Un'ora di rc-
soconto e nulla piii: eppure, 
quel servizio diccva sul raz
zismo dci bianchi (e sul mo 
vimento negro) molto di piii 
di tantc inchieste, infarcite 
di dati e di interviste, che 
ahbiamn visto dopo. In que! 
documentario, infatti, e'era 
la forza della realta, e'era la 
forza della cronacadiretta, 
viva, eloquentc nei volti, nei 
gesti, nelle situazioni, nei 
fatti. 

Troppo spesso, secondo 
noi, la nostra televisione di 
questa for/a si dimentica. 
Troppo spesso i scrvizi e le 
inchit-stc son costruiti sul 
commento piii die sullc im-
m.i^ini, sulle opinioni drgli 
«espcrti » piii the sulla 
espenenza diretta della real 

ta. Naturalmente, nessuno 
vuol ncgarc l'utilita c il va 
lore (quando valore e'e) del 
dato statistico o della rifles-
sione dell'autore o della opi-
nione di chi con i problemi 
e quotidianamente a contatto 
e, quindi, pu6 riassumere i 
termini di una situazione. 
Tutt'altro. E' certo, pcrd, 
che questo metodo, diciamo 
cosl, « indiretto» porta i 
giornalisti televisivi a salta-
re di netto una fase impor-
tante, fondamentale: la fast 
della documemazione diret
ta, della esemplificazione, del 
la cronaca, appunto. 

Sccgliere all'interno di un 
problema generate una situa
zione tipica, ricercarta nelia 
realta, individuarla e mostrar-
la al telespettatorc: non c 
questo il significato del ter-
rnine « documentario»? Su 
questa documentazione, ope-
rata sulla base dei fatti, si 
possono poi innestare as>ai 
utilmentc — e, anzi, e in 
dispensabile farlo — i dati 
gencrali, le riflessioni, le opi
nioni degh « ciperti », i sug-
gerimenti di possibili so!u-

zioni. Ma senza quella do
cumentazione diretta, tutto il 
resto apparira piu debole: 
perchd nulla ha la forza dt:-
la cronaca, dei fatti enn-
creti. 

Non solo. La televisione e 
un mezzo per il quale l'iin-
magine ha, obiettivamente, 
maggior peso ed effetto d"! 
la parola: il telespettatorc 
sara sempre colpito di p'u 
da cio die vede che da cio 
che ode. E se le imrnagini 
sono generiche, un semplice 
«sottofondo» per il com
mento, la spinta a rifletterc 
sara per lo spettatore cer-
tamente piii debole. Di p>u. 
Se le imrnagini (e ci rite 
riamo alle imrnagini sonore, 
cioe corredate anche di oat-
tute registratc in diretta) 
non documentano nulla, so 
no genericamente simboliche 
Pattenzione del telespettato
rc rischia di essere addint-
tura distolta dal commento 
E cosl il documentario di 
venta noioso e, in ultima 
analisi, fallisce il suo scopo. 

Giovanni Cesareo 

A colloquio col popolare protagorlista di «Eccetera, Eccetero» 

«NON Ml PI ACE QUEL BRAMIERI 
I MAGRO E PENSA TROPPO» 

Gino non vuol far piii la rivista televisiva — «La TV vuol far ridere senza far pensare» 
II condizionamento delle idee e le «paure» degli autori — Al lavoro per uno spettacolo teatrale 

J 

« Non mi place, e magro, 
pensa troppo», dice il so-
spettoso shakespeariano 
Cesare, rivolto al subdolo 
Cassio: e ha per gran par
te ragione poichi sara pro-
prio Cassio, ?ome si sa, 
a procurargli un paio di 
dozzine di pugnalate. Ora, 
a rischio di sevibrare bla-
sfemi, ci pare che Gino 
Bramieri sia sulla stesm 
strada di Cassio o quasi. 
Da 135 chili die era, c di-
minuito, con una dieta fe-
roce a 92. Non e del tutto 

magro, ma con I'adipe ec-
cedente se ne SOJIO andati 
forse anche I'aria paciosa, 
I'apparente dedizione al 
quieto vivere, il lasciatemi 
lavorare e basta. 

Bramieri, insomnia, sta 
diventando un personagqio 
scomodo, specie per la TV 
che, ncl caso particolare, 
potrebbe assolvcrc adegua-
tamente il ruolo del tirin-
no Cesare. Nonostante tzn-
ga a dire che non vuol ta
re polemichc, Bramieri si 
jnostra infatti sempre pin 

IL CICLO TELEVISIVO SUL FILM SOVIETICO DAL 1956 AL 1961 

II cinema del «disgelo» e 
la televisione «congelata » 

I limiti di una iniziativa che avrebbe potuto essere importante ma che 
viene realizzata all'insegna dello schematismo e dell'approssimazione 
culturale — Dimenticato Pudovkin — II rapporto cinema - societa 

Una delle sequenze piii cele-
bri e piii belle (sebbene mai 
vista in Italia aU'infuori delle 
cineteche, e anche qui piutto-
sto rummente) nei film sovie-
tico tnuto La Madre, capola-
voro di Vsevolod Pudovkin ri-
salente al 1926, era quella del 
disgelo. II figlio evadeva dal 

' carc-ere zarista in cui era im-
prigionato e nei medesimo 
istante in cui riassaporava la 
liberta si trovava nei mezzo 
d'una natura partecipe della 
sua esaltazione: i ghiacci si 
si scioglievano nei grande fiu-
nie, la primavera si annuncia-
va col disgelo. 

Era una sequenza in cui rea-
lismo e tnetafora facevano 
corpo unico, in cui il simbo-
lo della liberazione e della 
continuazione della vita e del
la lotta era espresso attraver-
so la fuga gioiosa del giovane 
protagonista, in un paesaggio 
che faceva da cornice all'av-
venimento e nello stesso tem
po lo rapprescntava e chiari-
ficava. 

Trentacinque anni dopo. In 
Cieli Puliti (1961), per dare 
l'immagine del disgelo post-
staliniano. il regista Gngori 
Ciukrai ricorre alia medesima 
metafora dei ghiacci che si 
sciolgono e della primavera 
che irrompe. Ma 1'immagine e 
a.stratta, il protagonista del 
film non <icntra» in essa, la 
contrapposizione col passato 
di sospetto e di paura del qua
le l'eroe aveva tanto sofferto 
e puramente meccanica. Si 
tratta di un pezzo di montag-
gio, che il regista insensce 
come una citazione: ma non 
suscita brividi e non commuo-
ve lo spettatore. 

Cio non toglie che proprio 
questa sequenza ricalcata e 
insinrera sia stata scelta dal
la televisione italiana come si-
gla del suo ciclo sui film so
viet ici del disgelo, iniziato lu-
ncdi con il Quarantuncstmo 
(1956) e che proseguira da do-
mani con altri titoli fino al li-
mitc dell'anno — appunto — 
1961. La caratteristica fonda
mentale della Televisione in 
tutti i suoi programmi, anche 
in quelli cosidetti culturali, e 
la superficiahta. Le rare e fe-
lici eccezioni che ci sono sta
te (il ciclo di Dreyer, quello 
di Bresson, quello recent issi-
mo di Flaherty, e forse qual-
che altro) confermano la re-
gola e non spostano il proble
ma. La superficiahta. l'occa-
sionalita, la precarieta delle 
initiative, che non colgono 
mai H centre dei reall interes-
si culturali di un determina
te) momento: questo e il sigil-
lo televisivo, ormai limpido e 
riconoscibile. Anche nei casi 
di minore mistificazione. 

S'intende che non e in dub-
bio la necessita di chiarezza, 
di semplicita delle presenta-
lioni. Le presentazionl de-
tvno essere semplici e chia-
re. Ma quando, l'altra se
ra, abbiamo sentito: « II cine
ma sovietico era grande e buo-
no neH'epoca nvoluzionana; 
poi venne Stalin e il cinema 
so\ietico di venne piccolo e 
cattivo; poi Stalin mori e il ci
nema sovietico di nuovo div-
vento buono e bello. e si oc-
cupo dell'uomo», allora vien 
da dire che lo schematismo 
tanto deprecato deH'epoca sta-
lmiana era rose e fiori in con-
fronto a questo modo di in-
trodurre l'argomento — cosl 
dehcato, cosl sot tile e contrad-
dittorio — del «disgelo» nei 
cinema dellTTRSS. Non si trat-
ta di semplicita. ma di sem-
plicioneria. 

E poi, diciamocelo franca-
mente: si celebra il cinquan-
tenario della Rivoluzione d'Ot-
tobre. Quale migliore occasio-
ne. anche per fa Televisione 
italiana, di documentare e ma-
gari di discutere questa por-
zione di storia. di fame cono-
scere a milioni di telespetta-
tori il cammino e le tappe es-
senziali attraverso il cinema. 
di rivelare ad essi la bellezza 
• la prandezza dei film auten-
Mcamente rivoluzionarl che, a 

causa del fascisrno, il nostro 
pubblico non pote mai vede-
re? Quale senso assume inve-
ce un ciclo limit ato al « disge-
lo», proprio in questo mo
mento? Nptiamo, anzitutto, 
che la Televisione non ha fat-
to assolutamente nulla per 
presentare dei film che non 
fossero conosciuti e, in qual-
che caso, anche largamente co
nosciuti, come Quando volano 
le cicogne o La ballata di un 
soldato. E' implicito che ci fa 
piacere nvedere queste opere 
ramose sul piccolo schermo: 
pero osserviamo che lo sfor-
zo compiuto a suo tempo per 
doppiare alcuni inediti di Dre
yer, di Bresson o di Flaherty. 
— oltre che per introdurli 
adeguatamente — questa vol-
ta non e stato nemmeno ab-
bozzato. Eppure come si pub 
iniziare un discorso sul cine
ma del « disgelo », senza nep-
pur menzionare l'ultima opera 
di Vsevolod Pudovkin, il ritor-
no di Vassili Bortnikov (1935), 
che del nuovo corso e il film-
chiave? 

Non ci si puo rispondere 
che il film di Pudovkin e a 
colori, perche anche // aua-
rantunesimo era a colori in 
origine, ed e stato regolarmen-
te (e tacitamente) dato in 
bianco e nero. La ragione e 
che ci si accontenta di cib 
che e piii facilmente reperibi-
le, invece di andare alia ricer-
ca di cib che e realmente si-
gnificativo, e che costa fatica 
e studio rintracciare e prepa-
rare. Insomnia negli ambien-
ti a culturali » della Televisio
ne non predominano l'obietti-
vira, la necessita di una au-
tentica informazione, il rispet-
to per 1'utente, bensi 1'appros-
simazione, il risparmio, la pi-
gnzia: e tutto ci6 conduce ir-
rimediabilmente alia superfi
ciahta. 

Cosi, il discorso sul « disge-
lo » cinematografico come pub 
essere impostato con un mi-
nimo di attendibilita e di con-
prensibilita se si trascura di 
dire che esso e legato a un 
risveglio dell'attivita culturale 
generale. sia in politica e nel-
1'ideologia, sia anche nei cam-
pi piii attigui della letteratu-
ra e dell'arte? II presentato-
re ha detto che I'uomo. l'indo-
viduo tornava ad essere il cen-
tro delle preoccupazioni degli 
artisti: ma, in verita. I'uomo 
non era affatto scomparso da-
gli schermi nel periodo stali-
niano. Si tratta di specificare 
quale tipo d'uomo tornava 
nuovamente alia ribalta: I'uo
mo con le sue contraddizioni, 
con le sue esitazioni. con i 
suoi dolori, con la sua pro-
blematicita; e tutto questo a-
vrebbe potuto magnificamente 
essere illustrato proprio da 
un film come II ritorno di 
Vassrii Bortnikov, in cui la 
sofferenza, la solitudine, il 
dramma reprendevano la Io-
ro funzione di altemativa alia 
gioia di vivere, scavavano con-
flitti anche tra individui di 
eguale tempra socialista, en-
tra\~ano in dialettica con la fa-
ticosa battaglia per la produt-
tivita nelle campagne. 

Se voi non legate stretta 
mente I'uomo alia societa in 
cui vive. capirete poco del ci 
nema mondiale ma pochissi-
mo o niente del cinema so
vietico, che su questa dialet
tica. o suH'obnubilamento di 
essa. ha costruito le tappe del 

suo maggior splendore. e quel
le del suo silenzio e della sua 
crisi. Ora noi non sappiamo 
come i prossimi film del ci
clo saranno presentati. Ma gia 
sul Quarantunestmo il discor
so era quanto mai insuificien-
te. Intanto non e stato nem
meno messo in rilievo che la 
precedente e d i z i o n e muta, 
quella di Protazanov del 1927, 
apparteneva a una tendenza 
secondaria e minore del cine
ma sovietico rivoluzionario. 

Secondo la Televisione, Inve
ce, il cinema del «disge lo i 
esordirebbe — cosl, all'im-
prowiso — con un film che e 

il ricalco di una pellicola gia 

in parte accademica quasi 
trent'anni prima. L'abilita, il 
Hero romanticismo di Ciukrai 
sono fuori discussione; ed en-
tro certi limiti, questi sono 
reali pregi del suo remake. 
Ma il film fa parte di un ci
clo: e se noi non andiamo 
alia ricerca delle fonti di ispi-
razione, se noi n o n sottoli-
neiamo su quali fondamenti 
l'esordiente regista basava la 
propria «operazione di ricu-
pero del passato », non possia-
mo effettivamente cogliere ne 
i veri pregi ne i non meno 
veri difetti dell'opera; e so-
pratutto ci troviamo disarma-
ti criticamente di fronte alle 
opere successive, quelle sulle 
quali — e da presumere — i 
discorsi introduttivi saranno 
non meno generici ed epider-
mici del primo. 

E come si comporteranno 
con Kalatozov e il suo Quando 
volano le ctcogne? II film vin-
se la « Palma d'oro » a Cannes 
e fu un successo mondiale; 
Tatiana Samoilova raggiunse 
la notorieta delle « dive » oc
cidentals Perche mai dunque 
l'attrice non ripete piii quella 
sua eccezionale prestazione? 
perche l'obiettivo aimpazziton 
dell'operatore Urussevski, an-
cora in parte controllato in 
Quando volano le cicogne (e 
ancor piii nel Quarantunesi-
mo), si sarebbe poi scatenato 
in Lettera non spedita (o peg 
gio nel film su cuba), con ri 
sultati di un formalismo esa-
sperante, un vero e proprio 
a delirio fotografico » che, tra 
l'altro, il piccolo schermo te
levisivo neppure potra resti-
tuirci nel suo completo fulgo-
re tecnico? il fatto e che il 
nuovo formalismo del nuovo 
corso copriva nuove remore e 
una nuova retorica. 

In questo senso — nel sen
so cioe di una discussione cri-
tica sia pure espressa in ter
mini semplici e popolari, ma 

a p e r t a . responsabile, illumi-
nante — un ciclo sul cinema 
del «disgelo » in URSS rive-
stirebbe oggi una sua impor-
tanza dialettica. al di fuori e 
al di sopra d'ogni schema. Al-
trimenti e'e il rischio che, fini
te queste proiezioni, il pub
blico abbia si visto o rivisto 
utilmente dei film, ma che 
ancora gli sfugga il significa
to e la portata del fenomeno 
che si doveva esaminare. 

E se poi non si voleva af
fatto esaminarlo, il fenomeno, 
allora siamo tutti d'accordo 
che si sono raccolti insieme 
alcuni film, i piii agevolmen-
te rintracciabili, sot to un'inse-
gna di comodo. per riemoire 
alcune serate; e che la Tele
visione italiana si ritiene paga 
di svolgere con questi meto-
di semplicistici la sua funzio
ne culturale. Diciamo che 11 
cinema del « disgelo » si e ln-
contrato. purtroppo, con una 
televisione «congelata». 

Ugo Casiraghi 

Una inquadratura di « Quando volano le cicogne » 

Grigori Ciukrai (in piedi col berretto) lavora a una seguenza 
di •Cieli puliti > 

mondovisione 
DOCUMENTARIO 
SULLA CINA 

Giovedi la BBC mandera in 
onda un eccezionale documenta
rio sulla Cina: lo ha girato un 
giornalista canadese, Morley Sa
fer, insieme con un operatore 
inglese. I due, che si sono recati 
in Cina con un visto turistico, 
hanno visitato Pechino, Sciangal, 
Canton, Sian e Yenan, intervl-
stando molta gente. 

LA DROGA ALLA BBC 
Un nuovo ciclo del programma 

c Your witness • (II vostro testl-
mone), del quala aarlammo tem

po fa, avra Initio il primo set-
tembre sul primo canale della 
BBC II tema della prima tra-
smissione — che, come e noto, 
si impernia $u un dibattito in di
retta nel quale intervengono te-
stimoni pro e contra una deter-
minata tesi — e: « Deve essere 
legalizzato I'uso della marijuana 
per gli adulti? ». 

ITAUANI A 
RADIO VARSAVIA 

La radio polacca ha presentato, 
sotto II tltolo eSerata sotto gli 
ulivl >, una trasmlsslone dl quasi 
tre ore dedicata alia letteratura 
• alia musics Italian* contempo-

ranee. Sono state lette pagine di 
Quasimodo, Moravia, Marotta e 
trasmesse esecuzioni dei cantanti 
Giuseppe Di Stefano, Mario Del 
Monaco e Renata Tebaldi. 

E' NATO IL « RADUGA » 
L'officina Kazitskij di Leningra-

do ha prodotto i primi cento tele-
visori a colori della serie « Ra-
duga s. Sono apparecchl con 
schermi da 40 e da 59 centimetri. 
I nuovi televisor! vengono pro-
dotti a piccoie partite e riftniti 
di dieel in dieci. II • Raduga >, 
che funziona secondo il sistema 
SECAM, pub captare regolarmen-
t* anche i programmi in bianco 

puntiglioso, avanza prete-
se e, in poche parole, vuol 
farla finita con I'essere co 
munque il comodo salva-
gente — con la sua natura-
le straripante bonomia, 
con la sua presenza tra-
stullona — di tante scipi-
te trasmissioni televisive. 

Gino Bramieri, beninie-
so, non ha alcuna voglia di 
dar pugnalate a chicches-
sia, ma sicuramente non 
se la sente piii di subire 
tut la una serie di cose per 
le quali molti, troppi, to 
tengono ancora in conto 
del buon Ginone, di una 
pasta d'uomo, d'un bravo 
attore si, ma limitatamen-
te a certi ruoli piuttosto 
svagati e ridanciani. Bra
mieri, parrebbe, ce i'ha 
piii che con gli altri — au
tori, TV, registi c col-
leghi — soprattutto con se 
stesso. 

«Ho cominciato — di
ce — facendo I'avanspetta-
colo con una certa qualita 
di pubblico c una certa qua
nta di copioni; dopo di che 
sono andato uvanti per mi
ni con diverse compagnie 
dove mi davano fiducia sol-
tanto per quello che 7m a-
vevano visto jure in avail-
spettacolo. Con la televi
sione e accaduta purtrop
po la stcssa cosa: ess3n-
do un pubblico vastissimo 
da accontentare, non si e 
andati troppo per il soiti-
le e io sempre sotto a la
vorare con la paura coslaa-
te di tornare indietro, di 
rimanere tagliato fuori, 
senza pensare a niente. An
che in teatro non mi sono 
mai risparmiato, sono sta
to in tutte le possibili 
"ditte ": Bramieri Conti-Ca-
jafa-Pelitti-Pisu; poi Bra-
mieri-Vianello-Durano; Bra
mieri - Vianello - Mondaini; 
Bramieri - Del Frate • Pisu; 
con Tognazzi; Tino Scotli; 
Walter Chiari; Wanda Osi
ris; Billi e Riva; Macario 
(tre anni); le sorclle Nava. 

«Naturalmente. dovevo 
fare quello che gli autori 
mi scrivevano, in coppta, 
in trio: cost, " una battu-
ta la dico to, una baltuta 
la dici tu ", non avevo nean-
che il tempo di rendermi 
conto di cib che recitavo, 
della qualita dei testi an
cor meno. Soltanto in que
sti ultimi tempi, dopo an
ni, sono riuscito, ad esem-
pio, ad ottcnere che egti au
tori non scrivano piii per 
Bramieri secondo uno sche
ma acquisito a causa del
le cose che — vuoi per pi-
grizia mia, vuoi perche' un 
determinato pubblico cosl 
mi voleva — mi sono adat-
tato a fare. Ho detto agli 
autori: voi scrivcte soltan
to dei testi. non per Bra
mieri, non tenendo in men
te cioe la mia particolare 
fisionomia fisica o le ca-
ratteristiche apparenti del 
mio modo di recitare. Scri-
vete e non preoccupatevi 
del resto. Ce un vecchio da 
fare, io lo faro; e'e un qio-
vane da fare, sard giovane; 
un balbuziente, ebbene bal-
betterb. Insomma, fatemi 
dire delle cose che stan-
no alia giornata, fatemi rnc-
contare la cronaca spiccio-
la — tipi, macchiette, ca-
ratteri — in maniera che 
gli spettatori possano di 
volta in volta identificarsi 
nel mio personaggio, esse
re coinvolti dalle gags, dai 
lazzi e riderne quasi con 
complicitd ». 

D'accordo, Bramieri ha 
ragioni da vendere e pro-
babilmente e anche vero 
che egti intendc stimolare 
gli autori a sertirlo meglio 
per il futuro di quel che 
non abbiano fatto sino cd 
ora. Ma in televisione, co-
munque — stando alio 
spettacolo del sabato sera 
Eccetera, eccetera — non 
sembra proprio che ci sia 
stato un salto di qualita 
in qualche modo avverti-
bile. In questo spettacolo 
il <r mestiere » di Terzoli e 
Marchesi sopperisce il piii 
delle volte furbescamenle 
alia mancanza di idee, e tn 
fondo chi ne fa le spese e 
sempre lui, il buon Gino
ne, sulle capaci spalle del 
quale viene a gravare il 
non facile compito di argi-
nare di qua, riempire di 
la, insomma, in poche pa
role, di lalrare con la sua 
carica di simpatia baracca 
e burattini. 

Dobbiamo pensare che le 
parole di Bramieri nascon-
dano soltanto un bel bou
q u e t di buoni propositi 
Lui sostiene di no. «Tan
to per dire, io sono al
ia centocinquantesima tra-
smissione televisiva (piii 
oltre duecento Caroselli): 
roba da ammazzare qual-
siasi attore. Eppure rest' 

Bramieri in ferie e sul video in a Eccetera, eccetera » 

sto, anche se quest'anno c 
proprio l'ultima volta che 
ml prendo la briga di un 
programma a puntate m 
TV. Perche nonostante ab
bia cercato sempre di la
vorare con criteria, cio6 di 
prcsentarmi ogni volta con 
una faccia nuova, alia lun-
ga la routine subentra per 
forza e con essa anche la 
noia del pubblico. Se poi 
si tien conto delle cose che 
non si possono dire sul vi
deo — e sono tante, trop-
pe — e delle limitazioni 
che si impongono gli auto
ri medesimi e facile cani-
re la causa della grigia u-
niformita di tanti spetta-
coli». 

A questo punlo, non sap
piamo quanta parte possa 
avere un attore nella tat-
tura di uno spettacolo te
levisivo, ma ad escmpio, 
in Eccetera, eccetera forse 
a Bramieri era possibilc 
forzarc un po' la mano igli 
autori. Ad esempio: perche 
limitare soltanto a spora-
diche, generiche battute la 
polemica contro la civilta 
dei consumi? Perche non 
dare piii incisivitd e coe-
renza a questa polemica, 
magari caratterizzando e-
sattamente quel personag
gio (abbastanza comune 
quale oggctto di comicita) 
del provinciate inurbato, 
soggiogato e suggestionato 
si dalla civilta dei consu
mi, ma gia sospcttoso an
che delle sfasature e degli 
squilibri che in essa co-
mincia ad avvertire? A que
sto proposito Bramieri non 

e molto esplicito, per la 
verita non dice ne si ne 
no, ma e gia significativo 
che ammcttu in generale: 
« I i i t o rn iamo al punto do-
lente: cio che non si nub 
(e a volte, non si vuole) 
dire alia TV. Gli autori ri 
sentono. in questo clima di 
permanente intimidazione 
di un'usura psicologica tan
to che il piii delle volte 
dinanzi a veti e proibizio-
ni preferiscono reagirc con 
rassegnata • acquiescenza 
piuttosto che difendere le 
loro idee. Sa com'e, gli cli-
bi non mancano mai in 
questo gencre di cose: si 
ha famiglia, mangiare ta 
minestra.. con quel >:he 
segue ». 

Certo, lo sappiamo, ma, 
anche al di la di questa 
sconfortante casistica, ci 
sembra che il condiziona
mento della TV su autori 
c attori non possa essorc 
circoscritto soltanto ad un 
mcccanico rapporto di for-
ze, ma vada considerato 
proprio nella sua natura 
piii insidiosa, cioe come 
condizionamento delle idee. 
Non crcdiamo di scoprirc 
niente di eccezionale dicsn-
do questo e, infatti. Bra
mieri non ha esitazioni a 
sottolincare: «La quest io-
ne sta nel fatto che alia 
TV la mcrcc piu corrcnte 
c la paura: tanto la satira 
di costume, quanto e ~a-
prattutto la satira politica 
sono rigorosamentc bandi 
te. Se soltanto un attore 
o un autore avessero la 
possibility di potcr fare al

ia TV quello che fanno in 
teatro, nella situazione at-
tualc sembrcrebbe addirit-
tura la fine del moiido. In
vece, si continua a restrtn-
gere lo spettacolo al diver
timento paternalistico, cioe 
si tende a far ridere SC?J-
za far pensare. Kcco per
che la rivista televisiva non 
la faro piii ». 

Bramieri, dunque, sa ne-
ne dove si va a parare 
quando ci si imbarca in 
certi discorsi e non riu-
sciamo proprio a cam-
re perche inststa a dire che 
non vuol fare della pole
mica: del resto, la polemi
ca riguardo alia TV uno 
mm se la inventa per con
genita ipocondria, e nei fat
ti. Comunque, Bramieri 
sembra fcrmissitnamente 
intenzionato ad abband'i 
narc il i<ideo (almcno '<"« 
poraneainentef e qualche 
rospo, crcdiamo, ha voluto 
per roccasione cavar\"lo 
dalla gala: cost, suppomn-
mo, potra affrontare con 
maggior scioitezza lo sp"t-
tacolo teatrale di un certo 
unpegiio al quale sta yn 
larorando. Si tratta della 
Sve»lui al collo « una sati
ra di costume — preasa 
Bramieri — abbastanza co-
raggiosa perche prendera 
spunto anche da gravi no 
blemi attuali quali il raz
zismo, il conformismo. . T 
cetera ». lie', no, speriamo 
proprio ill no: I'« ecc -te-
ra», dati i prrcedenti. e 
meglio luscinrlo perdere. 

Sauro Borelli 

Esperienze della TV bulgara 

Telefonano in tras missions 

per aver subito unarisposta 
Un programma molto polemico, che prevede la diretta par-

fecipazione del pubblico — In testa a tutto I 'attual i ta 

La TV bulgara e una del
le piu giovani d'Europa e il 
suo pubblico uno dei piii 
«cntici ». La prima trasmis-
sione fatta interamente da 
studi bulgan risale al 7 no-
vembre 1959. il giorno dei 
solenni festeggtamenti. anche 
in Bulgaria, della rivoluzione 
d'Ottobre. Fino a quella data, 
dal 1954, le trasmissioni era-
no fatte a base di filmati o 
di produzioni della TV so-
vietica. Un fatto di attualita 
— le mamfestazioni per il 7 
novembre — ha quindi segna-
to l'mizio del cammino auto-
nomo della giovane TV bul 
gara. 

Ancora oggi il non nume-
rosissuno pubblico televisivo 
bulgaro chiede che al primo 
posto nelle trasmissioni sia 
appunto I'attualita. Durante 
la mia permanenza in Bulga
ria come corrispondente de 
• lTJnita a ho avuto modo di 
sesuire le trasmissioni televi-
sive. di mcontrare rejns'i at-
ton scenansti che lavorano 
in TV, di visitare piu volte 
gli impianii televisivi. di as-
sistere a nprese negli studi. 
L'impressione generale e che 
lo sforzo per mighorare quo
tidianamente il tono delle 
trasmissioni sia molto alto, 
ma che le difficolta che esso 
incontra siano altrettanto ele
vate. In questa competizione 
1'appono del pubblico e di 
grande importanza. Dicevo 
poco sopra che i telespetta-
ton bulgan non sono moltis-
simi: sono circa 200.000 abbo-
nati (erano 500 nel 1954) su 
una popolazione di poco piii 
di 8 milioni di persone. Po-
chi ma agguerriti: esercitano 
una vera pressione, costante, 
sulla direzione della TV, sot
to forma di lettere che cri-
ticano, suggeriscono. chie-
dono. 

Sulla base dl questo rap
porto diretto pubblico-TV, gli 
estensori dei programmi han
no un quadro di masslma dei 
desideri del telespettatore bul

garo e cercano di attenervisi. 
Ma quali sono, per venire 

al sodo, le trasmissioni di 
attualita? Una delle rubriche 
che incontra maggior succes
so e che, di conseguenza, ha 
avuto un rapido sviluppo e 
quella intitolata a Nel mondo 
e da noi ». E' un telegiornale 
fatto interamente di filmati 
o di npre5e dirette, che segue 
il telegiornale vero a propno 
il quale viene soltanto lotto 
da un annunciatore o da due. 
Ci si sforza in esso di dare 
una immagme sempre piu va-
sta del mondo e una infor
mazione sempre piii puntuale 
della vita bulgara. 

Quando si e cominciato a 
mettere in onda la rubrica, 
essa giungeva puntualmente 
con un ntardo di una setti-
mana suH'avvenimento c h e 
voleva lllustrare: oggi le co
se vanno molto meglio: non 
e ancora la tempest ivita as-
soluta (per ottenerla occorre-
rebbero quel rr.ezzi che la 
TV bulgara non possiede an
cora*. ma costituisce una in
formazione sena. documenta-
ta, «frcsca» del fatto d i 
cronaca. II lavoro fatto in 
pochi anni per cercare di 
reahzzare le richieste del 
pubblico a proposito di que
sta rubnea e indicativo di 
un costume. Oggi i nsultati 
stanno a dimostrare che la 
collaborazione pubblico-TV 
pu6 dare grandi frutti se si 
pane dal concetto che appun
to la TV e al servizio del 
pubblico. 

Ma e'e un altro tipo dl rap
porto diretto pubblico-TV che 
intervene in un'altra trasmis-
sione di attualita e che anzi 
ne costituisce il perno. La tra-
smissione. che ha una caden
za bimestrale, ha un titolo 
anodino, come del resto quel
la di cui abbiamo parlato pri
ma « Voi chiedete, noi rispon-
diamo ». 

Dietro questa innocua frase 
si nasconde, molto soesso. del 

materials -c c.-plosi\o ». Intan
to tutta la trasini-ssione e fatta 
con la diretta partecipazionc 
nel pubblu-o. Seel to un argo-
mento di vasto intcresse iper 
Io piu sono argument! concre
te rome la casa. il lavoro. e c o 
M invitano l telespettaton a 
formulare domande per iscnt-
to; in base a queste si prepara 
una sorta di « hbro bianco » 
sulla quest tone che viene sot-

! topoMo a dingenti competen-
ti e respnn"iabill, l quali a' 
traverso la TV nspondono, in 
sostanza, ai loro drtton Dal 
ranto suo la redazione trlevi-
siva della rubrica prepara dej 
it filmati » che lllu^rrano le ar-
gomentazioni del pubblico e 
di chi e rhiamato a risponde
re. 

Durante la trasmiS-Mone, che 
dura oltre un'ora, il pubbli
co ha la facolta «e la usa ab-
bondantementei di telefonare 
alio studio dal quale viene ir-
radiata la rubrica e oorre al-
tre domande. se le risposte 
avute non lo hanno soddi-
sfatto. 

Una delle ultime trasmissio
ni di «Voi chiedete, noi n-
spondiamo » e stata dedicata 
al problema deH'alloggio e del-
l'edilizia in genere: un pro
blema molto seno per le cit
ta bulgare, dove nonostante 
si costruisca continuamente. il 
ntmo della consegna degli al-
loggi non e all'altezza del fab-
bisogno. Le domande dei te-
lespettatori si sono accatasta-
te a mighaia, ne e uscita una 
trasmissione vivacissima, po
lemica, politica. II telefono 
dello studio — segnalato ai te-
lespettatori all'inizio della tra
smissione — ha squillato de-
cme e decine di volte; i din
genti del settore dell'edilizia, 
cnttcamente chiamati in cau
sa, hanno avuto il loro daffa-
re per tener testa al fiume di 
domande, di proteste, di cnti-
che. 

Luciano Cacdo 


