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DA OGGI POMERIGGIO CON GLI STESSI PROGRAMMI DELL'ANNO SCORSO 

II calcio 
ritorna 

sul video 
anche se non c'e I'accordo 
Confusione 
didascalica 

'M'ELLA sua prima edizio-
•*•' ne, Zoom aveva registra-
to un indicc medio di « gra-
dimento » notevolmente alto, 
attorno a 75, se non andia-
mo errati: un risultato deci-
Bamente inconsueto per una 
rublica culturale, e, sia pu-
rp nei Hmiti del valore clie 
simili dati possono avere, si-
gnifieativo Nell'edizione di 
quest'anno. che attualmente 
ci accompaqna di settimana 
In settimana, sembra che 
Zoom vada resistrando. in 
vece, indici altrettanto in-
consuetl, ma per il loro bas
so livello: si dice che la me
dia sia crollata addirittura 
intorno al 50, Se la notizia 
e. esatta, dobbiamo dire che 
in definitiva. anche se colte 
attraverso sondaggi non par-
ticolarmente approfonditi e 
motivatl, le reazioni del puh-
blico si manifestano pronte 
e Intelligent!. 

Dalla sua prima comparsa 
sul video ad oggi, infatti, 
Zoom ha subito un progres
sive), marcato deterioramen-
to. Molte ne sono le compo
nent!: e ci proponiamo di 
analizzarle minutamente, tra 
qualche tempo. Uno e, pe-
r6, 11 nodo fondamentale: 
11 modo nel quale la mbrica 
si pone dinanzi al fatti cul
tural!, ai personage!, al fe-
nomenl che, di volta In vol-
ta. decide dl prendere in 
considerazione. Fu proprio 
sotto questo aspetto che. 
l'anno scorso, Zoom parve 
segnare quasi una svolta: sia 
perchd, come abhiamo piu 
volte scritto. 1 suoi responsa-
bili (che erano allora Pin-
tus e Barbato) dimostraro-
no di avere della « cultura » 
una concezione non accade-
mica, piu comprensiva ed 
agile d! quella tradizionalp, 
collegandosi con la cronaca 
politica e di costume: sia 
perchd ! suoi servizi si ca-
ratterizzarono per una vo-
lonta costante (anche se 
non sempre snfficiente e 
non sempre glu^tamente In-
dirizzata') di individnare nel-
la cronaca culturale quesli 
i n t e r r o g a t e che riflettono 
le grand! question!, le eran-
d! scelte insite nella vita e 
nella condizione umana con-
temporanee. 

Ora. e proprio sotto que
sto aspetto che Zoom appare 
mutato. H raggio di intcressi 
della ruhrica risulta, salvo 
qualche eccezlone. piu limi-
tato e sopratttttto s! stenta a 
trovare ne! servizi lo stimolo 
alia riflesslone. l'indagine 
atitentica. gli Interroaativi 
valid!. Sembra s! tenda, 
piuttosto, alia Informazione 
pura e semplice, alia espo-
sizione piu o meno didasca
lica, alia registrarione dei 
fattl o al c co lpo» giornall-
stico in se, Ne risulta, da 
una parte, un sapore di di-
scutibile «curiosita». e, 
dall'altra, una notevole con
fusione. E non c'e da stu-
pirsene. Ch6 l'esposizione 
panoramica o rinformazione 
didascalica non portano af-
fatto con se una maggiore 
chiarezza, nel limitl di tem
po concess! ad un servizio 
televisivo: semmai approda-
n o aila superficialita e al-
l'approssimazione, che, owia-
mente, implicano «oscurita 
sostandale ». Si riesce ad es-
sere assal pin chiari, e utili, 
• interessanti, ne abbiamo 
fatto ormal piu volte 1'espe-
rienza, quando si sceglie una 
particolare angolazione e la 
si segue fino in fondo. cer 
cando dl porsi gli interro-
gatlvi che, nonostante le ap-
parenze, riguardano tutti, 
anche coloro che con la cro-
naca culturale hanno minor 
dimestlchezza. 

Giovanni Cttanto 

Alia Lega non bastano piu i 240 milioni 
pagati dall'Ente televisivo per le sole tra-
smissioni domenicali - La TV replica che 
la cifra e sufficiente e che la crisi del cal
cio non e colna sua - Per quest'anno, tutta
via, e sf ato riconosciuto valido il contratto 
gia in corso - Non basfa lo « spettacolo » 

Da stasera torna il calcio 
In TV: ci torna timidamente 
per ora. con una fugace appa-
rizione (solo la registrazio-
ne del secondo tempo di una 
partita) ma presto il popola 
re sport della palla rotonda 
riprrndera a dominare i pro 
grammi radintelevisivi dome 
nicali 

Domenica prossima infatti 
comincia il campionato di Se 
rie B e domenica 23 comin-
cern il piij atteso campionato 
di Serie A: allora oltre la re-
gist razione del secondo tem
po di una partita torneranno 
anche le popolari rubriche c II 
calcio minuto per minuto > 
(radiofonica) e «La domeni-
ca sportiva » (televisiva). 

Tulto come l'anno scorso. 
ne piu no meno: per cui non 
varrebbe la pena di parlarne 
a lungo se non fosse per i pe-
ricoli che hanno minacciato 
e minacciano tuttora lo svol-
gimento delle trasmissioni im-
perniate sul calcio. Questi pe-
ricoli vengono da parte del
la Lega calcio. l'ente che rap-
presenta i club calcistici pro-
fessionHici. la nuale Lega 
calcio intende chiedere una 
somma maggiore di quella fi-
nora percenita dalla TV per 
la ripresa delle partite 

Anzi la Leffa calcio ha fatto 
di niiV ha gin annunriato ai 
dirigenfi di via del Babuino 
che alia seartenza deH'attuale 
contralto HO giutrno 19fi>0 
ehiedera nuove e piu onerose 
condizinni. altrimenti rifiufe-
ra di eoncedere rautnri77a7io-
ne per l'ingresso dei tecnici. 
dei radincroni^ti e **°i rronisti 
televisivi negll stadi 

Perche nuesto atteggiamen 
to? I club Drofessionistici 
(che hanno avuto prnnrio In 
oue^ta Oaeinne un ore^'to di 
dieri miliardi dal CCWT per 
rimetterp in sesto i lorn hilan-
cfl affermano che le trasmis
sioni radiotelevisive allonta 
nano gli toettatorl pnfenziali 
dagli stadi: e a conforto di 
questa tes! portano gli ul-
timi dati dai quali si deduce 
che nella «;tagione passata si 
sono registrate ben 200 mila 
presenze In meno sui camoi 
della sola Serie A. 

E* vero che per ft momen-
to le dfcerzioni non hanno in-
ci^o Migli inca«M. che anzi so
no aumentati di 90 milioni in 
quanto sono stati aumentati i 
prezzi dei bielietti. ma e an
che vero (affermano sempre 
i dirigenti calcistici) che 
presto le diserzJoni avranno 
anche precise conseguenze 
economiche. La conclusione e 
dunque che la RAI-TV deve 
risardre fl danno sborsando 
una cifra maggiore. 

L'argomento potrebbe sem-
brare ineccepibile a prima vi
sta: senonche anche la 
RAI-TV ha le sue buone ragio 
ni da presentare. non meno 
valide delle ragioni esposte 
dai dirigenti calcistici. Dice 
cioe la RAI-TV: noi in base 
al contratto ancora in vigore 
(e che scadra come abbiamo 
vislo fl 30 giugno) paghiamo 
gia una bella somma idle so 
cieta caldstiche. vale a dire 
240 mflionj l'anno per le sole 
trasmissioni domenicali (per 
le partite infrasettimanali la 
RAI-TV deve pagare cifre a 
parte, da onncordare di volta 
in volta) 

E" una somma cosptcua in-
dubbiamente: tanto pio che in 
pratica si riferisce a due sole 
trasmissioni (la registrazione 
del secondo tempo di una par 
tita di calcio e la t Domenica 
sportiva >) in quanto c H cal 
d o minuto per minuto » e co-
costituito da una serie di In-
formazionl che si potrehbero 
ottenere egualmente (baste-
rebbe un cronista cbt talef > 

nasse alia RAI-TV) senza 1'au 
torizzazione delle societa. 

Questa somma dovrebbe ri-
pagare ampiamente le socie 
ta del presunto danno eco 
nomico derivante dalla diser 
zione di migliaia di spettato 
ri- danno economico che e 
poi mnlto discutibile sia de 
terminato proprio dalle tra 
smissioni radiotelevisive. Tn 
fatti (e questo e un argomen-
to gia snttnlineato da tutti i 
cronisti sportivi) la crisi at-
traversata dal calcio appare 
provocata soprattutto dall'au 
mento eccessivo dei prezzi. 
dal livello sempre piu scaden-
te del gioco. dalla ricerca di 
altre attivita (gite. escursio-
ni, ecc.) per 1'occupazione del 
tempo libero nonche dalla 
sempre piu scarsa diffusione 
del gioco tra le masse popo
lari flo stesso nuovo presi-
dente della Federcalcio. Fran-
chi. ha rivelato giorni fa che 
in Italia d sono solo 200 mi-
la iscritti alia Federazione. 
contro i 500 mila della Fran-
cia che pure e considerata una 
nazione calcisticamente de-
pressa) 

L'incidenza delle trasmissio
ni radiotelevisive pud dunque 
essere considerata minima. 
anrhe In base alia conoscenza 
della mentalita del tifoso tipo 
Italiano: il quale ha bisogno 
innanzitutto dl andare al cam-
po per incitare a gran voce 
la squadra del cuore (sia essa 
il Roccacannuccia o il Mon-
za o la Roma o la Fiorentina). 
salvo poi ad ascoltare le som-
marie notizie che gli vengono 
date dalla radiolina sulle par
tite degli altri camp! e salvo 
a vedersi la sera la registra
zione di un tempo di una par
tita (che puo benissimo non 
e s w e quella della sua squa 
dra) 

Insomnia, come si vede. 
anche la RAI-TV ha !e sue 
brave ragioni: ragioni che so
no forse assal pio valide e so-
lide di quelle presentate dal 
dirigenti caldstid Ma in de
finitiva le ragioni degli uni e 
degli altri d Interessano fino 
ad un certo punto: a prevale-
re infatti devono essere gli 
Interessi dei teleutenti 1 quali 
pagano il canone alia RAI-TV 
anche per vedere lo sport (ed 
il calcio in particolare) 

Quindi * necessario che Le
ga calcio e RAT TV trovino 
un punto d'ineontro raginnevo 
le* quale potrebbe esspre. per 
esemoio. I'aumento della <om 
ma finora pagata dalla RAI-
TV in cambio di una dilatazio-
oe delle trasmissioni. Le qua
li. oltretutto. potrebbero non 
limitarsi al semplice « spetta
colo » o alia informazione del
la domenica sera: perche. in
fatti. non si pensa ad una ta-
vola rotonda settimanale tra 
caleiafori e giornalisti7 una 
nibrica. insomma. analoga al 
* Processo alia taopa» che 
viene rra«rmp<;«a durante il 
Giro dTtalia? 

r. f 

Che cosa rappresentano i telefilm americani del programme « culturale » 

Una lezione 

per Hollywood 
I'esperienza 

delle «Plays» 
Rod Steiger, interprete di « II grande Mike > 

(< II grande Mike» e « I I caso Larch» sono Tesempio di un felice e irripe-

tibile momento della storia televisiva USA — La scoperta in Europa dopo 

la presentazione di << Marty» a Cannes — Il meccanismo pubblicitario ha 

ucciso in pochi anni il fortunato movimento — I ricordi di Rod Serling 

Pud darsi die la presenta
zione di due telefilm t>ul nuo 
vo programma <r culturale » del 
sabato abbia destato sorpresa 
]ra gli spettatori (quelli. al-
meno, che vi han fatto caso). 
Grazie ai logori prodotti che, 
sotto questa etichetta, sono 
fin'oggi passati sui nostri tele 
schermi, telefilm e diventato 
quasi sinommo dispregiattvo. 
sottoprodolto televisivo di ge 
nere giallo o u-estern. 

II grande Mike e II caso 
Learch. invece, sono di tutt'al 
tra stofja. Non pregiatissima. 

forse, ma certamente di qualita 
Tessuti con I'impegno di una 
idea, i due brevissimi telefilm 
americani dovrebbero aver 
svelato anche agli spettatori 
italiani un volto inedito della 
tv, del quale si i sempre par-
lato assai poco: e per il quale 
le presentazioni che han pre 
ceduto le proiezioni non sono 
state sufficientemente illumi 
nanti. Gli stessi programmisti 
televisivi sembrano aver cu 
riosamente preso sottnqamba 
la presentazione dei due tele 
film: al punto che lo stesso 
Radiocorriere ha omesso di se 
gnalare, nel cast, il nnme piu 
interessante: quello dello scrit-
tore televisivo Rod Serling che 
ha firmato entrambi i lavori 

I due brevi lavori presen-
tati sabato sera, infatti. non 
sono altro che I'esempio di 
un genere (nonche di un mo
mento particolare della recen-
te storia dello spettacolo ame-

ricano) aperto teoricamente ad 
ogni posstbile svduppo, ma 
fin'oggi pesantemente soffoca 
to. Non sono la consueta ri-
duzione teatrale o letteraria; 
non sono un semplice «pas-
saggio» di un'opera cinema 
tografica; e non sono. biso-
qua ripeterlo, il consueto tele 
film d'erasione frettolosamen 
te rimediato per r'wmptre i 
buchi di una programmazio 
ne ormai sempre piu rasta. 

Clip roha sono. dunque? E 
perche snnn da considerarsi 
una preziosiia da cineteca? Ln 
loro stnria non d. purtroppo. 
ben nnta in Italia. Tuttavia 
qualche anno addietro anche 
la nostra cultura (e piu in 
qenerale quella europea) fu 
costretta ad accorgersene 
quando al fpstival cinemato 
grafico di Cannes trionfo una 
opera inconsueta ppr il cine 
ma americano di quegli ann'r 
Martv diretio dn Dplhprl 
Mann e scritto da Paddu 
Chauefskti Non era un prandp 
film: ma era un dim « mmrn » 
che spmbravo aver mccnUa 
verfinn lo lezione del nenreati 
<?mo ital'tann Si scartprse -
ricercondo nella storia dpi 
due autori — chp il film nffon 
dava 1P sue radiri cultural! nel 
mondo dplla televisione ame 
ricana. ormai aid adulta ma 
ancora alia ricerca di una 
precisa fisionomia. Vennero 
in luce nomi inattesi. ed una 
feconda fucina di idee e pro 
paste: era il 1955 La scoper 

Died stili diversi per « La spedizione cecoslovacca » 

Un documentario di due anni 
per riflettere sulla realta 

Cinque film per ognuna delle died regioni in cui e divisa am-
ministrativamente la Cecoslovacchia - Un vivace conf ronto di 
idee - Padre e f iglio discutono insieme sul destino e sulla vita 

PRAGA. settembre. 
Quando. qualche mese fa. su-

gli schermi televisivi cecoslo-
vacchi mizid La spedizione ce
coslovacca. un ciclo documen
tario di 50 puntate dedicato al
ia Cecoslovacchia. e'erano non 
poche preoccupazioni. Queste 
denvavano da un precedente 
ciclo televisivo < ufficiale > (la 
TV. come sappiamo. non sop-
porta troppo 1'ufflcialrta) e dai 
fatto che la ouova trasmissio-
ne sembrava essere un tribute 
obbhgatorio dei documentaristi 
televisivi alle 10 regioni nelle 
quali & divisa ta Cecoslovac
chia. Ad ogni regione doveva-
no essere ded'eati 5 film di 
mezz'ora. trasmessi uno dopo 
l'altro a intervalli di 14 ?rorni. 
con una pausa p:u iunga tra 
d proeramma dedcato all'una 
e all'altra resione In tutto. 
quindi. un ciclo di 2 ami. 

«Libera 
esercitazione» 
Sono gia passate le prime 20 

aerate, il che significa che so
no stati trasmesa i cicli dedi-
catt a 4 regioni. Delle molte 
coocezionl che si offrivano. si 
e affermata per fortuna la p:o 
simpatica. At 5 film di ogni 
regXKie la^ora sempre lo stes
so autore o collettivo. cosl che 
Pintero ciclo e diventato in so 
stanza una sort* di «libera 

esercitazione » dei saigoli grup-
pi e delle s.ngo!e personality 
sul tema < questa regione >. E 
contemporaneamente e diventa 
to un confronto di still e di 
idee, un confronto abbastanza 
evidente proprio perch6 nasce 
dallo stesso compito di base e 
usufruendo delle stesse condi-
roni. Gli autori non hanno al-
cun limite net modo di acce-
dere alia « propria > reg.one. sia 
se cercano di dame un quadro 
complessivo sotto questo o quel-
I'aspetto. sia che scelgano qual
che personahta interessante per 
le intemste su un certo nu-
mero di problemi generaH o to-
call, e cost via. Ne d emersa 
una taata emulaz:one tra i do
cumentaristi televisivi (al ciclo 
lavorano i p:u esperti di essi). 
La quale, a suo mo-do. ha u 
carattere di emulazione anche 
per to spettatore: questo atten-
de di sapere quale degli auto
ri — e quale dei 5 film di uno 
stesso collettivo — nesca a di
re di piu e interessare di piu. 
L'awkendarsi degli autori e 
anche dei van puntt (h vista, 
Libera il ciclo in notevole mi-
sura del penoolo di essere ste-
reotipato. 

La spedizione cecoslovacca 
non e ancora finita e quindi. 
per 0 momento si pud valu-
tare soltanto l':dea e !e sue pos-
sibilitJL Ma g a ora si pud dire 

mondovisione 
POLEMICNE PER CUSTER 
II cape Indian* dl M M trtba 

Ki#wa» AI IMA Hopfcifts-wWieSp 
tta cercando dl ImpwHra cat 
la ABC •marfcana mtfta M en-
da ana nuova aeri* ItlavisWa 
cha tl Inlitola «Cottar t. II ci
clo, prodotto dalla Itth Canlunr 
Fo>, ha par prataoonista II ga-
nerala scenfitte ad ncciso da 
Tore Seduta: a on Indian! dl 
America tefnono cha II nwave 
programma posM mattarll In 
catthra toco, cwlrlnaowdaH a co
ma al »»•«*, ad aiaara aconfRtl 
dal bntnl MancMo. Sombra dlf-
rklM), tuttavta, cha la mpflttra-
hira dla fart* al coltno tth> 
vWvn USA. 

SEMPRE VIA SATELLITE 
Gratia ad ana venthw dl tra-

•mattitorl ad all'oso parfaxio-
nato dal satallita c Momia 1 ». 
ancha gli abilantl dello pia Ion-
tana * spopolafa regioni della 
Siberia, nonche deH'estremo nord 
a deH'cttremo orient* deU'Urst 
potranno ricevera I programml 
televisivi Irasmessl dalle slatio-
nl dl Mesca. II satellite tostl-
tvlra I* attoall trasmissioni via 
terra. 

COLORE PORTATILE 
La Kobe Imperial tedetc* ha 

doclto (H lanciara twl marcato 
dalla Oermaole Occtdontala una 

apparecchto televisivo a cotorl 
portatil*. II naovo appareccJiio 
patera toltanto undid chili a 
mezzo a coster* 1.5M march! 
(meno di un normale televisor* 
a color!). 

ANATOMIA OILUITA 
Non si sa bene come: certo 

a che dal film • Anatomia di 
on delitto* - diretto nel 1959 
da Otto Pramlnger — I* MGM 
vuol trarr* una Intara serie dl 
trasmissioni televisiva settimo-
nail, agnana dalla darata dl 
on'ora a mezza. II compito dl 
dlloira ranatomia cinamatografl-
ca a ttato affidato al fratello 
dl Ott*» Inga Pr*mlng*r. 

che tale idea serve per l'appro 
fondimento delle carattenstiche 
dei singoli documentaristi. con 
ferma la loro piu o meno gran 
de espressivita. pretenziosita. 
individuahta e capacita di af 
fermare la propria mdividuale 
opmicoe sul contenuto e sulla 
forma dell'arte documentaristi 
ca. la misura del loro impe-
gno sociale. 

Maggiore 
apertura 

Quelle diea regioni. nelle 
quali La Cecoslovacchia e divi
sa come xi unita amministrati 
ve, si distinguono alquanto tra 
di loro per d dialetto e per u 
folklore, per U differente s w 
luppo stonco culturale ed eco 
nomico. ed i panti di arrivo 
pol.tico-sociali di og^i; qujidj 
non solo per il folklore, ma an
che per alcuru specifkn proble
mi. E cosl anche questa realta 
diventa uno dei presupposti del
la diversita delle sxigole parti 
del cickx 

Comunque. una cosa si mo 
stra chiaramente: la curiosita 
regxxiaJe piu interessante. uo 
reportage impostato solo regro-
nalmente. fanno fallimento nei 
confront) di un'indagme che. 
prendendo lo spunto dalla real 
ta di questa o quella regxme. 
si sforza di ncavare un'idea 
umversaimente vaiida. un'esoe 
nenza sociale piu genera.mea 
te vaiida. e die oerca di oi 
trepassare il confine della pu
ra cosiatazKxie descnttiva con 
una magg.ore apertura d'onz-
zonte. Questo. ad esempio. e 
nuscito ad espnmere nei suoi 
5 film sulla Boemia occidentale 
il documentansta televisivo ce-
coslovacco J. FairaizL I suoi 
film banno on carattere di < im-
presskni televisive» armoniz-
zate in modo molto personale. 
neQe quali ratmosfera della re
gione e delTattimo. come e sen 
tita daU'autore, ncomicia si-
tuazkxu social] esemplan. of 
ferte da una reg:one che, xi 
gran parte, e tornata ad essere 
abitaia da popola none ceca do 
po la fine della guerra e I'oc 
cupa zione tedesca. La forma. U 
coDoquio dei documentansta con 
lo spettatore, sono respressione 
della capacita del regista di 
(eoeraii2zare e di elevare, con 
6 proprio eontributo, 1 risultati 
dl on aario • Taato atudio n 

una data regione. Questi sono 
i c film idee >. 

I 5 film dei documentaristi di 
Ostrava sulla regione della Mo 
ravia settentnonale. anche se 
non ugualmente equilibrati. si 
fondavano su 5 interviste con 
5 persone interessanti. le quali 
sono state di stimolo alia nfles-
sione su alcuni problemi gene 
rali del senso della vita del-
I'uomo e sui problemi deU'atti-
vita umana e sociale. .E' stato 
intervistato. ad esempo. un g o 
vane cantante di canzoni popo
la n. poi un medico di una Ion 
tana zona montana. vxicitore 
assoluto de! concorso EXPO '67 
per il miglior sagg-o sull'uomo 
del mondo di oggi. e cosl via. 
D cu!m,-ne di questa parte del 
c.clo. e contemporaneamente 
uno dei maegion successi di 
quest'anno. e stato il fi.m nel 
quale <ono stati confrontati il 
destxio e la concerone della 
vita di un padre — un mmato 
re fra i 40 e i 50 anni. che. al 
trapasso da gli anni '40 a gli an
ni '50. fu uno degh eroi della 
eostrur'one sociaiista — e quel
li di suo flglk) di 20 anni p-.u. 
giovane Quante delle domande 
che oggi. dopo 20 anni di svi-
luppo della societa sociaiista 
a poniamo tn Cecoslovacchia 
erano contemrte nella ncapito 
lazsone di quel s.n?oV» destine 
e nel confronto fra le conce 
roni di vita di due generazio 
m e fra gli ob:e:tivi che esse 
si pongono! E quante altre do 
mande, poste dal perodo m 
tercorrente tra quelle due ge 
oerazHxiu nascono anche oggi 
nella nflessione su questo pro 
gramma, domande importune e 
fastidiose propno perch* ri
guardano 1 problemi della pro-
speUiva sociaJel Uo Drogram-
ma, dunque. cne e on eseropio 
di capacita di anahsi e di sa> 
tesi. di generalizzaxione. dJ uv 
senmento delle parucolanti tn 
un contesto p.o vasto e di una 
loro esalta zione con i'apporto 
personale dell'autore: le quali 
ta. insomma della document* 
nsl:ca televisiva p.d impegna 
ta. capace di nspondere al bi
sogno sociale di urgenti stimou 
alia rJlessione. 

Jiri Pittermann 
(eriiieo anematografieo 

« Ultvisivo) 

ta, purtroppo, arrivava in ri-
tardo. 11 momento folgorante 
di questo particolare aspetto 
della televisione amencana 
era gia tramontato, schiac-
ciato dal meccanismo della 
pubblwita commerciale e del
ta censura. 

E' inforiio al 1951, infatti, 
die la televisione amencana 
— alia ricerca di una carta 
die le permetlcsse di sfondare 
1'oppressiva superiority di 
Hollywood — trora la formu 
la magica K' una televisione 
die funziona in strctta contat-
to con I'industria privata e 
la pubblicita 11 successo di un 
programma si valuta in base 
all'aumento di vendita del pro 
dotto che lo ha presentato. 
Ogni spettacolo deve interron 
persi (ogni quarto d'ora nella 
migliore ipotesi) per lasciare 
spazio ad un inserto pnoblici-
tario Questi due condiziona 
menti rendono necessaria la 
produzinne di spettacoli brevi 
e. soprattutto. autonomi Lo 
sport e i vecchi film eeduti 
con aria di Stiffirienza dalle 
qrandi case holhiwondiane non 
bastano piu ad accontentare 
le agenzie di pubblicita die 
chiedano per finanziare un 
programma televisivo. roba 
originate e di sicuro successo. 

Si va a tentoni. Si tenta 
con brevi spettacoli arrangia-
ti in poche ore. Si chiamano 
scrittori sconosciuti a buttar 
giu copioni I'uno dopo l'altro. 
La richiesta e quasi frenetica; 
i tempi di lavorazione ridottis-
simi e si giro in c direlta >. 
iVon c'e spazio per il (colossal: 
la sceneggiatura deve essere 
poco costosa e quindi scarna; 
gli attori pochi e possibilmen-
te poco noti. E' un sistema 
che il ricco cinema di Holly
wood ha dimenticato da un 
pezzo (ed a cui il neorealismo 
italiano era stato costretto 
dalla poveria del dopoguerra). 
D'altra parte, VAmerica de
gli inizi degli anni '50 comin
cia a mostrare i segni di una 
inquietudine sempre piu pe-
sante: dopo I'euforia della vit-
toria. gli intellettuali piu av-
vertiti cominciano a dover 
fare i conti con la propria 
societd. La guerra di Corea 
accelerera questo processo. 

I due elementi uniti — quel
lo tecnico e quello culturale 
— danno vita al fenomeno del
le « plays » televisive. 11 Kraft 
Theatre dapprima, poi Studio 
One fil piu nofo). quindi il 
Celanese Theatre. E gli scrit 
tori: Rod Serling. Paddy Cha-
yefsky, Robert Allen Arthur, 
Reginald Rose. Harton Foote. 
JP Miller... 

Le loro opere sono brent. 
scarne 11 tema e" quello del-
VAmerica contemporanea e il 
protagonista $ Yamericann me
dio (come un Marty, appunto). 

Le loro opere srirolnno spes-
so nello psicologismo e nel-
I'intimismo, ma offrono un ri-
tratto inedito degli Vsa. Crea-
no, anche, un nuovo linguag 
gio televisivo: rapido, essen 
ziale. tmtrito di numcrosi pri 
mi piani, agile come un docu 
mentario Una lezione die re-
stera fra le piu impnrtanti 
della storia della tv. * La chi.i 
ve del dramma tv — smrprri 
ltod Serling — er.i l'lntimitA. 
e lo studio del \iso su un pic 
co'o schermo po^si-di'v a un si 
Hmfic.ito ed una potcn/a supe 
riori a quelli che si pnte\ano 
ottenere nel cinema ». Ma an 
die: t ...il limite fondamentale 
e pin importante del dram 
maturgo tv... consiste nel sem 
plice fatto fondamentale che 
tutta la nostra economia e con 
di7innata alia pubblicita Bene 
o male, l'opera dove andare 
di pari passo col prodotto 
commerciale. R" un proteMo 
per persuadere e conquistare 
il puhbliro II dramma e co 
stretto a diventarp parentp 
carnale di qualcusa rho gli 
e completamrnte pstraneo > 

// momento viao'cn infatti. 
dura poco La con1radd>zione 
del meccanismo camiahstico 
che ha data spazio all'inatte 
sa produzione della « play » te 
levisiva. qenera una nuova 
contraddiziane: lo stesso sue 
cesso delle opere di Chanel-
ski/ e soci d causa della Inra 
distruzione. In breve, il tele 
film viene « bruciato » Gli 
agenti pubbUcitari chiedono 
alle enmpaanie televisive ame 
ricanp nuove « norifd » (mprio 
pericolose: siamo in tempi di 
maccartismo) 11 dramma tv 
in ripresa diretta ed il telefilm 
che vi si e affiancato sono 
pia. nrima del '10. araomento 
del passato 

E' da quel clima. tuttavia. 
che sui nostri telesrhrrmi so
no emersi t dup telefilm di mi 
si e" parlalo nll'inizh. Vn cli
ma. v'irtroovo non sufTirinn 
temenlp snttolineatn dnlla 
astratla vrezinsitn delle ore 
srntazioni E la lamna tcmla 
mo. non d casuale 11 faHo 
stesso che i due trledlm sin-
no stati relenati nnl nraaram 
ma « culturale -» del sabato «* 
indice di una mentalita nerirn-
lasn chp. sarnrendpntemevtp. 
rifiufa di riconoscpre nprflnn 
in vn nrodoHo rfi massa own'' 
sono Tl trrande Mike e Tl cfi«o 
Larrh uno snpttacolo. hi'dli 
apnte da offrirp al nuhhliro 
vw rnsfo pnssihilp Vna men-
talUA chp rpndp chinm nvntt-
to diffirilp nottri pssprp in Va 
Ha. pur in manennza drl snf-
foranfp mpcennismo dplle le-
Iprisioni rammprriali amprirn 
ne. I'vlilizzmione di qupJta 
naterolp lezionp 

Dario Natoli 

via Teulada 
LE MIE PRIGIONI — Seguendo la narrazione dl • Le mle prl-
gioni ». Dante Guardamagna e Lucio Mandara stanno prepa-
rando la sceneggiatura di una biografia in quattro puntate di 
Silvio Pellico A questa nuova biografia televisiva collabore-
ranno anche Domenico Campana e Sandro Bolchi. 
WESTERN PER I CETRA — L'intramontabile quartetto Cetra e 
nuovamente al lavoro: da pochi giorni. infatti, ha inlziato la 
riprese di un nuovo varieta musicale • Non cantare, spara • , 
che vuole essere una parodia musicale del western Inter-
verra. ad ogni trasmissione. anche Luisella Bonl In veste dl 
donna fatale; parteciperanno occaslonalmente anche Enrico 
Maria Salerno Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzl 

II quartetto Cetra 

IL PO Dl BACCHELU — Con la tecnica, sembra. del • cinema-
verit6 • si sta lavorando ad un documentario In quattro pun
tate (mezz'ora ciascuna) sul Po. L'idea e di Riccardo Bac-
chelli. la realizzazione e stata affidata a Giorgio Romano. Sem
bra che per lavorare a sorpresa. gli uomini della tv si siano 
mimetizzati da pescatori e guardie campestrl 
UNA - V T T A . PER VANCINI — Al regista cinematografico 
Florestano Vancini e stato affidato I'lncanco di girare una 
ennesima • vita • televisiva Ouesta volta lo sceneggiato a 
puntate e centrato sull'awenturosa figura di un grande artists 
fiorentino. Benvenuto Cellini Manca ancora I'attore che deve 
interpretarne la parte 

CERCATOR1 D'ORO — Antonio Cifarlello, sempre piu quotato 
negll amblentl televisivi, a partlto per I'Alaska, dove realizzara 
un lungo servizio sugll ultlml cercatorl d'oro (splngendoal 
poi In California, Nevada, Braslla • Parii). 


