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ECONOMIA 

T 'econumia e, purtroppo, -
• " una materia cistira per -
la maggioranza degli ilnlia- Z 
ni. (liasrumi nella sua vila Z 
quniidiana si irova a scon- Z 
trarsi ogni giorno rein i fat- ~ 
ti erouomiri, i l l e una -
amara esperirnza per le Z 
grandi masse dei lavoralo- Z 
ri: tuliaiia, nun e facile ~ 
risalire dalla propria limi- -
lata esperirnza al qunilrn -
generalc, alle radit-i. a f|iiel- Z 
la cite si cilia in a « la logica Z 
del sistema ». Appunto per ~ 
questo ri dispimt'iiimo nrl -
arroglicre con favore la Z 
nuova rubrica I'mwntmn " 
eennomico, ehe srmhruva * 
drstinala a roglicrc, nei •" 
falli miniiti e nolle liuce -
generali, i vnri frnonir-ni Z 
che- caralteriz/ann la vila Z 
economics del nnstro Pae- -
ee. Z 

Raramente, pern, ahhia- ~ 
mo avulo una delusjnne -
piu nella. Sin Hal suo pri- Z 
mo numern, Panorama pen- Z 
nomico si e ri\elala una ™ 
rubrica ihrida, ronfusa, ~ 
eonlinuamenle oicillanle -
Ira la ilcsrri/ione xuperH- — 
ciale di eerie rrallii e il Z 
consiglio spiri'inlo alio " 
«utente»; cliiara snllutilo ~ 
nella sua intenzione di mm ; 

' compiere mai una aulenli- -
«a analisi delle silua/imii Z 
• dei fennmeni di rui si -
•rcupava e di allenersi I 
atrettamrnte alia linoa em- ~ 
nomica deltala dal gnvemo. ~ 

SI enminrin con un nil- ~ 
mrro sulla casa nel quale m 

•1 ignoravano quasi del tut- ~ 
to |e question! rapilali del- * 
la spcrulaziniio edilizia e Z 
della polilica rlri filli (pro- Z 
prio nrl momrnln in rui ™ 
In Parlamrnlo si disculrva Z 
appunto di quesle qurstio- ~ 
ni) per passnrc a numeri •• 
aul bilancio stalale o sulla — 
•ituazinne dei porli nei «• 
quali la analisi rritica (so • 
e'era) era tutla di carattere " 
tecnico, per giungere, Pal- Z 
tra sera, a un numero sul* ™ 
ragricollura rhe si guarda- Z 
Ta bene dal tnccarc, sia — 
pure di sfuggita. il tema -
della grave rrisi rbe trava- Z 
glia le nnstro rampngue. — 

I I sistema e il solito. po- -
ten/ialo al inn«imn: im- — 
magini qna«i sempre pura- -
mrnte simbnlirbr: com- -
menlo sovrabbondante e Z 
predicatorio ; intervisto ~ 
«Tolanti » sparriate come ™ 
c indagini di npinione »> e -
eolloqui tifnciali con perso- .• 
naggi die rappresentano la Z 
« antorita i>. Ne risulla. ol- Z 
tretulto, una rubrica terri- Z 
bilmente noiosa. che non ~ 
fomisce alcuna autenlica — 
informazione e non aiuta — 
certo i telespetlatori a fa- Z 
miliarizzarsi con i fatti Z 
economiri. ~ 

Ma rho importa? Gianni Z 
Pasquarelli, collaboratore 3 
eennnmiro del Pnpnlo ~ 
(guarda casoH e respnnsa- — 
bile della rubrira. non e Z 
interessalo ne all'informa- ~ 
lione ne alia anali«i. Evi- ~ 
dentemente. il rompito cbe — 
gli e slalo prr«rrilto e quel- — 
lo di rercare di imboitire i Z 
cervelli dri lelespeltalori " 
Hi un miicrliio di parole » 
dal quale emerga. almrnn, — 
il ronreltn rhe qursl*Ilalia Z 
del eentro-sinislra si svilup- Z 
pa bene. E non siamo che ~ 
al rodaggio. in fondn: r'e — 
da aspetlarsi che il pegein — 
•ia ancora da venire, cam- Z 
pagna rletlnrale ainlando. ~ 

Giovanni Cesareo ; 

Le nuove trasmissioni cominciano a novembre 

La TV «integrativa» 
sostituira Telescuola 

I regolari corsi scolastici erano ormai trasmessi in netta perdita - II nuovo programma si ispi-
ra alle trasmissioni sperimentali dell'anno scorso - Interrogate sui rapporti tra TV e scuola 

Tre aspetti del •Telescuola • che non vedremo piu: due lezioni durante la ripresa negli stud) della RAI-TV e un c punlo di ascolto *. 

Da quesfanno nientc pill 
PAT. O Telescuola, se prefe 
rite. I Punti d'Ascolto Tele 
visivi per le lezioni a distan-
za sono stati aboliti. In lorn 
vece avremo qunlcosa di piu 
moderno. un bel termine da 
indagine sociologica progre 
dita: la TV come «sussidio 
audiovisivo >; da vedersi 
— dunque — in classe e nelle 
ore di scuola. Una faccenda 
da paese sviluppato e da Ente 
televisivo sensibile alle piu 
moderne organizzazioni socia-
l i . Si comincera a line no
vembre (0 ai primi di dicem-
bre: il che in pratica. const-
derando le vacanze di Natale, 
significa ai primi di gennaio). 
Due ore al giorno. come ve
dremo. 

L'avvenimento non e sen?a 
importan/a. anche se la so 
stanza e meno brdlante di 
quel che sembra. E i dubbi 
notevoli. I nuovi corsi. infatti, 
sostituiscono una iniziativa che 
— nel corso di un decennio — 
aveva dato luogo a piu di una 
polemica ed aveva conosciuto 
qualche successo. I lettori ri-
corderanno. Per anni — e fino 
alia scorsa primavera — i 
programmi del nazionale si 
sono aperti con un annuncio 
familiare: « Telescuola: il Mi-
nistero della Pubblica Istru-
zione e la RaiRadiolelevisio-
ne italiana presentano: Scuo 
la Media ». e giu una fitta rete 
di orari incrociali. venti mi 
nuti a materia, tanti nomi di 
professori. e 1'elenco delle 
materie. 

Nei posti piu sperduti d'lta-
lia (ma spesso non erano tan-
to sperduti) queste tre orette 
frammenLirie del mattino 
hanno sostituito. per alcune 
migliaia di italiani giovani e 
adulti. un regolare corso sco-
lastico. La scuola televisiva 
aveva i suoi libri. il suo esa 
me. il suo diploma riconosciu-
to. Ancora nel 1962 ben ses 
santamila italiani se ne sono 
giovati per ottenere una rego 
lare licenza. La difTusione 
sempre piu capillare dei cir-
cuiti televisivi consentiva in
fatti di raggiungere zone sem 

via Teulada 
ANCORA NAPOLI — La TV cl riprova. Oopo II fallimento In corso 
tfl 41* parallclo. * in preparation* un altro spetlacolo su Napoli, affi-
dato a Miranda Martino, Slefano Oe Stefani (regisla), Caslaldo e 
Faele (lesll). Si fliura, naturalmenle, che non sari il consueto spet
lacolo oleografico sulla citta del golfo. II lilolo, infatti. sara Oi 
Mari. Cominciamo ben el 

Miranda Martino 

•ALILCO ITALaBULCARaiRLANDESE - Galileo Galilei sara 
•wrtato sul telescherml da Liliana Cavani (la regisla di Francesco 
d'Assisi), che si trava ormai da tempo a Sofia dove il film viene 
intcramenfe girato. Si tratta infatti, di una coproduiione ital» 
bwlgara. II protagoniita, tuttavla, * fattore Irlandese Ciryl Cusak 
PRESENTATORE BOXEUR — Un cuore grande cosi di Reichen-
bach — amWentato nel mondo della bose — sara fra breve pre sen 
tato sui teleschermi: to introdurra Ouilio Loi. ea-campione del 
mondo dei welter Junior. 
A MET* ' COL MARESCIALLO - Mario Landl t gia arrlvato a 
meta della sua utttme fatlca: la reali»aiione della riduiionc lelevl 
siva in sei puntate dei RacronM del marrsciallo di Mario Soldatl. In 
qwesti giorni infatti. ha gia ultimato II teno eplsodio Le riprese 
si svolgon* in varie locallta del Piemonte -
CINEMA BIS - In television* una Idea, per buona o cattlva che sla, 
non viene mal irtiliuata una volla sola. Oopo Mustca rama (Isplrato 
alle colonne dei film), sta per prendere il via Un uomo e una donna 
•Jadicato ai piu famosi composltorl dl muslch* • camonl ^da^ttlm 
•rotramma sara presantata da " " 

II 
Mila Vannucci a Stefana Satta 

pre piu impervie ed isolate 
del paese. 

Poi. lentamente, e venuto il 
momento di un lento e co 
stante deflusso. I PAT sono 
diminuiti di numero in manic 
ra sensibile. Sia pure nella 
maniera disastrosa che sap 
piamo — e che il nuovo anno 
ha riconfermato — Torganiz 
zazione scolastica copriva le 
lacune piu vistose. Lo spopo 
lamento delle zone montane 
ha ridotto ulteriormente il 
numero degli ascoltatori di 
Telescuola. L'impresa diven-
tava. in modo ormai evidente. 
una spesa enorme per un ri-
sultato abbastanza trascura-
bile. La massiccia organizza-
zionc di Telescuola, ha licen 
ziato neH'ultimo anno poco 
mono di ventimila persone. 

BLsognava correre ai ripari 
ed affrontare. finalmente, una 
utiliz7azione piu razionale di 
un mezzo di informazione cosi 
efficace e moderno come quel. 
lo televisivo. La televisione. 
appunto, come sussidio o 
— secondo il termine imposto 
1'anno scorso — integrazione: 
come strumento per aggiun-
gere qualcosa all'insegnamen-
to scolastico norma le. e non 
per sostituirlo. 

n primo capitolo di questa 
nuova storia si e a per to la 
primavera scorsa. Dopo un 
solenne annuncio ufficiale, la 
televisione iniziava la trasmis. 
sione di un Corso spenmeti 
tale. Mezz'ora al giorno, tra 
le 12.30 e le 13. sotto il titolo 
di Trasmissioni integrative 
Scolastiche per Licei. Istituti 
Tecnici e Magistrali. I temi 
erano i piu vari. Ne citiamo 
qualcuno a caso. Storia: L'lta 
Ha di Mazzini e Gioberti. spie 
gata da Passerin d'Entreves: 
Fisica: il comportamento del
le radiazioni. illustrato da 
Piero Caldirola: Letteratura 
italiana: Farinata e gli eretici 
dell'Inferno dantesco. com 
mentati da Giorgio Petrocchi. 
e cosi via II vastissimo sci-
bile della congestionata scuo 
la nazionale. in pillole quoti 
diane di mezz'ora. Ma erano, 
abbiamo detto. corsi speri
mentali 

Secondo la Rai-Tv (ed il Mi 
nistero della Pubblica Istru-
zione) questo esperimento. 
tuttavia. e andalo benissimo. 
Come fanno a deciderlo? C'e 
stato un dibattito di esperti. 
una discussione pubblica. un 
confronto di scelte pedagogi 
che? No. C'e stata una inchie 
sta. condntta — manco a dir-
lo — dal Servizio Opinioni 
della Rai Tv. 

I dati definitivi non sono 
ancora noti: ma qualcosa 
possiamo anticiparla Verso il 
termine dell esperimento. ven 
timila sebede sono state in 
\ iate in tutta Italia per chie 
dere un giudizio ai professori 
ed agli alunni Ne «wio tor 
nate. compilate. circa quindi 
cimila Favorevoli. dicono 
alia Rai 

Ecco qualche esempio. Alia 
domanda se la trasmissione 
abbia destato I'interesse degli 
alunni. il 51*0 dei professori 
risponde «molto» ftra eh 
alunni. in\ece. «oltanto il 49^ 
ha dato analosa n<;rx»sta). il 
T i ^ risponde sufTiciente (alun 
ni .1ST) il IOT < poco » (alun 
ni 10~> Maggiore e la per 
plessita Milla * utihta » di que 
Mo « «u«sidio y II \^°r dei pro 
fes^ori afferma che sono « po 
co utili ». il 37*^ sufficiente 
mrnte utili: meno della meta 
(42T) «molto utili > Entu 
siasti. invece. i ragazzi: l"875& 
afferma di riteriere utili le 
trasmissioni televisive scola 
stiche L'indagine rassicyra 
anche sul «tono > (che per il 
71*% dei professori e «adat-
to» mentre il 27% lo trova 
troppo elevato) e sulla chia 
rez?a (che e c molta » per il 
48^ dei professori e sufflcien 
le per il 40^1 

Con queste belle percentuali 
alia mano il gioco e fatto 
Rai e MiniMero decidono di 
passare dalla fase sperimen 
tale a quella ordinaria Si no 
mtna. naturalmente. una com 
misslone. Formata, natural 
merit*), di furudofMri deUa 

Rai e del Ministero. Piu. na
turalmente. alcuni esperti. Sul 
piano organizzativo la deci-
sione e presto presa. Due ore 
di trasmissione al giorno. dal 
lunedi al venerdi. suddivise in 
quattro trasmissioni di mezza 
ora (tra le 10,30 e le 12.30): 
meta per le medie inferiori e 
meta per le superiori. Al sa-
bato. invece, due ore di lin-
gue: inglese e francese. in 
quattro corsi di mezz'ora di-
stribuiti nuovamente tra me. 
dia infenore e superiore. 

Piu difficile, invece, la scel-
ta degli argomenti e del 

«tono». Qui. infatti. siamo 
ancora nel vago anche se si 
assicura che le brevi lezioni 
saranno concepite in modo da 
offrire soltanto un < materia-
le > di discussione, che non 
costituisca una limitazione alia 
liberta di insegnamento. so 
vrapponendo alia interpreta-
zione del professore quella del 
video. E sara un materiale 
prevalentemente scientiflco. 

Questa in breve la storia e 
questi i dati. oggi a nostra 
disposizione. Ma il discorso e 
ben lontano dall'essere con-
cluso 0 rassicurante. La fun-

zione dei stissidi audin\isivi 
nelle scuole. la loro armonia 
con il reale svolgimento del 
programmi. l'cffetti\a capa 
cita di < integrazione » (e non 
sopraffazionc) dell'insegna-
mento. la stessa preparazione 
dei iiostri docenti a questo 
nuovo strumento didattico sono 
materia tutta da discutere. 
Del resto, e bene togliersi su 
bito una illusione. Terminolo-
gia progredita a parte, 1'Italia 
arriva assai in ritardo a porsi 
il problema concreto dell'utiliz-
zazione della Tv nella scuola. 
Vi arriva quando da piu parti 

si comincia a chiedere che \A 
tele\isione non sia piu soltanto 
un «sussidio » ma una auto 
noma materia di studio: e che 
la scuola. insomma. prenda 
coscienza della quantita di 
informazione che i ragazzi ri-
cevono — ogni giorno — fuori 
delle aule. dinanzi al video di 
casa. 

Ma questo. c'e da temere. 
e un discorso cui i funzionari 
televisivi e ministeriali arri-
veranno fra altri dieci anni (se 
ci arriveranno). 

Darto Natoli 

Lo sviluppo della TV in Polonia 

// teatro batte 
lo sport 

sui teleschermi 
polacchi 

Tre milioni di televisori regislrali — Cento 
«prime» teatrali all'anno presenlate sul video 
Platea eccezionale per gli spettacoli del lunedi 

c Civilta Industriale piu soclollsmo - Verso un al. 
Iro modello >: con questo titolo e apparso sull'ultimo 
numero della rivisla della « Polska Agencja Inter-
press > un lungo arlicolo dedicalo all'esame della 
cullurn di massa in Polonia e dei suoi strumentl. 
Riteniamo utile pubblicarne un nmpio estralto, per 
la parte relativa alio sviluppo ed alia funzione della 
televisione nella culturn polacca. 

Senche il primo programma 
venua diffuso ormai da dwiici 
anm. e soltanto nel corso depli 
ultimt sci anm che la teleriMo 
ne si e L'l'rameiile svilupitata 
in Polonia. K' dunque relatira 
mente tardt die quetto slrumen 
to di comiimcazmiic di massa. 
OQQI fondamentalf. e stato in-
clusa nella vita del jxtc^e. 

Attualmeute. esiMono in I'ola 
ma cuca tre milioni di televi 
tori reoistrati Se st tienc con 
to che nel IWO te nc erano 
apiicna 42C nnla e nel I9G2 tin 
mihone. si pud dire che ri sia 
stato un progresso notcvo'e. Se 
condo le premiom. btsapna far 
conto su una domanda ancora 
crescente che arrivera al punto 
culmmante durante 1 Giocln 
Olimpici del proximo anno E 
i prepnratiPi m corso per met 
tere m funzione fin dal '68 un 
secondo canale e la TV a colori. 
permettono di prevedere una 
ulteriore estensione. 

II arado attuale di saturazio-

Si «gira», a colori, il Kolossal televisivo sul poema omerico 

ULISSE APPRODA IN JUGOSLAVIA 
II leleromanzo in 8 puntale 6 una coproduzione italo-franco-fedesca - Sei mesi di lavorazione, un cast internazio-

nale e 600 milioni di spesa - A colloquio col regisla Franco Rossi - L'irruzione dei Proci nel teatro di posa 

A Zagabna 51 sta girarwlo que, 
lo che ha tutta i'ana di \ o e : 
cs,sere il primo film a colon 
che ve.lremo sui teleschermi ;ta 
iiani Un po' pre-;o dato che 
in Italia si comincera a « par-
lare ^ di colon sul piccolo scher-
mo soltanto nel 1970 Ma altn 
avevano premura e la nostra 
TV. per mettersi al sieuro fa 
ceado un po" di 5t^^d3 (e un 
po* di spe.sa) asseme. si e as-
sociata ad essi. Questo telefilm 
viene mfatt' girato in coprodu-
zone fra !e TVT ita.iana te.ie 
sea e francese la q lale ulti 
ma lo dovrebbe proarammare 
nel p-oismo febbra o 

Cosi. mentre ai telespettaton 
d'oltraloe verra presentata una 
oaera cbe avra almeno ii pre 
Sio della novita. azli italiani 
tocchera — qjando che sia e 
maean come op^ra € :nau3ura-
le» della TV a colon — un 
orodotto raffermo dal r>jnto di 
vista de.Ia tecnica del lmguag 
g.o. de^rimpostazione nspetto 
ai lavon cinematoarafici e te
levisivi che frattanto saranno 
usciti. Ma la TV italiana avra 
fatto gli affan SIXM. si senUra 
in regola con le miglion tradi-
uoru di tutto un ambiente (che 
non accenna certo a volersi mo 
dificare troppo presto) e per-
lomeno del soggetto potra dire 
che non e. nel frattempo. in 
vecchiato. trattandosi dell'Odn-
sea 

Barbe patnarcah e chiome 
leonine in grande abbondanza 
dunque. in quesli giorni. neg.i 
studi e per i m i l della c Ja 
dran film» zagabrese. perche 
pare che a Itaca e paraggi. in 
quel tempo, giovani o vecchi. 
se non erano «beat». proprio 
non c* li volessero. La «Ja-
drae » tuttavia foroitoa aoltanto 

Juliette May-
niel (Circe) e 
Bekim Feh-
min (Ulisse) 
in due scene 
del telefilm 

<le!:e « prestaz.oni » fimp:anti. 
trasporti. costruz.oni. comparse 
ecc.) alia ca^3 produttr.ee de! 
f.im che e la D.no De I-au 
rent.is. a meta con la TV nella 
quo:a d: co-npinec;p37'0^ ita 
bar.a 

La t trojpe > e mterr.az o-na e 
IT.isse e !o jjgos.a\o Bekim 
Fehmiu m.s;lior protagonista 
ma=chile a Pola e a Bergamo 
con i film c Zingan » e c Pro 
te>ta » Penelope e Irene Papas 
greca. ben ^o'a spec.almente 
per t Zorbj i e < A cia«cuno 
U S'.K> > Veneo*»o 001 Ra'ama 
Sch aff;no c»Tie E!e^ .a i G u 
i:et:a » m'.e^e di Zcffire.li nel 
la parte d: \'a is-ca e altn at-
ton. iti'-am 
tra i r iu. i f 
nco Mar.a Sa'er^o <̂  C.i :m 

france*.. ;nge«i. 
u r e a anche En 

pecrn- te.it-a!i cl.e.o permette 
ranno Macch:T_*'i elettncu?:i 
caroen: en \e.-t ansti ecc... so 
no in gran pirte j-iffoslavi ma 
anche Italian; frvo aali a:uto 
scenografi e a.j'o regi>ti Si 
intendeno. wvi s: sa come, e 
gli uni e gb altn sono soddi-
sfatti 

Tutti sono assieme ormai da 
quasi tre mesi e Lavoreranno fi
no all'inizio di novembre in 
Jugoslavia per poi passare a 
Roma dove le nirese dovreb 
bero terniinare m gennaio Sei 
mesi di lavoraiione: spesa pre-
vtsta 600 —.-.lioni. Siamo al Ico 
lossal. xvsomma. anche se si 
trattera di un film in sole otto 
puntate di un'ora. Sono stati 
gia «girati > 48 000 metn di 
pellicola e ce ne vorranno an
cora altrettanti. per montarne 
poi 13 000 m tutto. 

D 10 luglio si e corranciato 
a girare al largo di Crvena Lu-
ka. ne] ginepraio dj iaolotti, 
abkuti • non, &* aoftltuiaoano 

1 arcipeja^o de le l\o.-na:i tl 
una zona favo'o-a per i t sab » 
D.cono che nolle acq & do»e si 
.mmergono a strap.ombo qae^te 
n\ e rocc:ose !a C3:c>a rie^ca 
avventur05a e for:una:a. Mar.o 
De Laurentus. frateilo di D no. 
mi e.̂ alta :n\ece ia b-avura de. 
co-rianlante del « Bor:k >. che 
negli anfratti di qjeste coste 
mttaltro che abbordabi.i do\e 
va attraccare con la sua na\e 
appogzio. alia testa di ixia cu 
r.o=a f!ot:a d; tnremi wte re e 
moto^caf: La in un pae*agff:o 
di per «p->tta x> a re so-̂ o 
stati gi^ati g.. epi-oli « manni • 
de! gran v:ac;o di LliAse. f:no 
all'approdo 
coo 

alia pet-osa Itaca 
locca.* oie al!"_=ola 

d; (lansaro! 
Ma ia € ̂ eaa.a » di L"l:s*# e 

-=tata mna 7ata nel ch.'j-o d: un 
teatro d: po-a e perc 6 c a si 
Cira a Zazabra. De I>aurent.is 
-: comp-.ace de.ia bravjra che 
nanro *focz:ato z\: specia isu 
j igo>biv: .n q.iesta r.costrjzio 
ne Me 1'ha volata most rare 
Ho visto girare la ripresa di 
un'assemblea p-.uttosto tumultuo 
sa. fino ail"irruzione dei Prod 
eiasperati dagli .-ndugi di Pe
nelope. Ne ho nportato I*im-
pressione che non saranno la cu 
ra nella ncostrunone di ambien 
ti e costumi ne U numero de1 

personaggi a far difetto *i que
sto film De Laurentns mi d'ce 
che 5i punta a un'opera -1i ca 
rattere culturale e fede e aJ te 
sto nella maggior mi sara pos 
sibile. A quest'intento collabo-
rano Luciano R:ccen. che e to 
scenografo. Dario Cecchi. con 
i costumi. Ezio Altieri per l'ar-
redamento e U regista Franco 
Rossi. 

Con guest'ultimo fl discorso 
eaoa dai campo meramenta s> 

formatr.o e si merp.ca per Ptn 
p:u ardui sentien. La natura 
dei pervxiaggi e degli eventi. 
ove si a^tragga dalla parte m; 
tologica de.la le^genda. e pn 
mordiale. belluma. d.ce anzi 
Non volentlosi proporre una in 
tcrpretazione che sbocchi ui 
saagi di estetismo si p"io ri 
schiare anme la caduta in un 
ven^mo p:utiosto violento Ma 
ii film e dest<na:o a un pjb 
bhco cm. direttamente. c.oe su: 
hanchi di scjola. o non. l'argo-
mento e per semp*e pervenuto 
temperato dalia a'mosfera d; 
cla=jc-.ta e daJa p'evalente v: 
*:one leferar.a che lo coilor 
nano Da qui i. tro'.arsi ad »t 
frontare die nece^^.'a e nello 
stes*o tempo i! -nanesziare *em 
pre un arm,! a doppo t32,.o 
ozn' ten-az.one di approfo>1.re 
l ca'atten umani i sent:T'enti 
il rapporo reale che un perv>-
nagg.o esp-ime pjo d>sor:en:a 
re 'o <pettatore asvaefatto al 
!":mmag.ne D U d ffusa del poe
ma omenco e ogni p-̂ eoccipa 
zone di fedelta a quesfimma 
gine pud andare a scapito del 
la v.eona e a favore della 
convenzione. E" un d;sco-so, ^e 
condo noi. che. !o si condivida o 
no. nvela se non altro una con 
sapevolezza: difficile dire se 
5ia una garanzia 

Dal matenale girato per !e 
otto puntate telensixe verra 
tratto anche un norma'e film 
da immettere nei circuiti cine 
matografici dei paesi che non 
pro:etteranr»o VOJissea in T\' 
E cosi quando la nostra tele 
nsione ce la presentera. buona 
o cattiva che quest'Odissea rie-
sca. sara propno scaduta del 
tutto. 

Ferdinando Mautino 

mondo-
visione 

ACCADEMIA 
TELEVISIVA 

II mese prossimo verra inau
gurate a Monaco di Baviera la 
< Hochshute fur Fernsehen und 
film >: una vera e propria ac-
cademia dove si studiera per di 
ventare redaltore, direttore ar-
tistico, regista, direttore di pro-
duzione per la televisione e per 
il cinema. II programma di stu
dio comprende sei semestri. II 
primo anno e di prova. 

PER GIOVANI 
COPPIE 

La BBC (britannica) ha dato 
incarico a Christopher Thome di 
preparare un programma ra-
diofonico dal titolo « Young mar 
riage», dedicato alle giovani 
coppie. Si annuncia come la piu 
spregiudicata serie di trasmis
sioni sullo sviluppo emotivo e 
sessuale degli uomini e delle 
donne, 

RIVOLUZIONE 
O'OTTOBRE 

La Rivoluzione d'ottobre, nel 
suo cinquantesimo anniversario, 
e gia entrata nei programmi 
dell'ORTF (Francia), grazie a 
due dibattiti svoltisi sotto la di 
rexione di Jacques Legris. II tllo 
conduttore e stato fomito dal 
I'opera dello storico Marc Ferro 
c La Rivoluzione del 1*17 ». E' 
Intervenuto. tra gli altri, anche 
Jam Ellelnsttln. 

nc televisiva piazia la Polonia 
al selttmo ;KJS(O in Europa. A 
questo propotito, scgnaliamo un 
Icnomeno: per t pnsti d'ascolto 
radiofomci. la Polonia non oc-
cupa che il diciottcsimo posto 
Ira i paesi del noslro contmente. 
Cid non vuol dire che accanto 
al pieno sviluppo del circuito 
televisno. nntinnm una stapita-
zione — o anche un reoresxo 
— del circuito radio Alcuni ten-
dono a spivnare questo jenome-
no. ancora pitco studiato, con 
ta concorrenza della televisione 
che. come si so. ha la tendenza 
— soprattutto in periodo di sii-
lnp;io ini/jftnoso - aa eltnnna 
re i .suoi coiicorrculi polrnzinli. 
7"i4llot;io i sociolofli non sono 
d'accardo su questa valutazione, 
demoltta d'altronde dal fatto che. 
m Polonia. la televisione non 
ha danncqniato lo sviluppo nc 
del teatro. ne del cinema, ne 
della stamua. 

Vastissinii Intori sono attual
meute in corso per miahorare 
la base tecnica degli strumenti 
di comumcazione dt massa. Un 
moderno centra radio televisivo. 
m costruzione a Varsavia. sard 
ben presto ultimato insicmc alle 
staziont t'iriittcnti Anche la po-
tenza delle emittenU radiojom-
die sara rinforzata. E cid vale 
anche per la base poharafica 
destmata alle ncccssitd della 
stampa (la tiratura globale d»?I-
In stampa polacca per un solo 
numero di oani quotidiano e 
periodico e di 26 milioni di co-
pie; e questa tiratura e aumen-
tola di otto milioni di copie nel 
corso depli ultimi dieci anni). 

E dunque: su una popolazione 
di 30 milioni di abitnn'i. quanti 
ne conta la Polonia. 7 milioni e 
mezzo cominciano la loro ptor-
nata sfogliando il giornale (que
sta. infatti. d la tiratura della 
stampa quotidiana), e 10 milio
ni passano la serata dinanzi al 
piccolo schermo. Chi sono que 
Fti prandi consumaton della 
cultura di massa polacca? Senza 
conoscerli almeno superficial-
mente non ct si potrebhe spie-
pare la realtd nella quale si 
forma il moflello polacco della 
cultura dt massa Oggi. infatti. 
essi sono per buona parte per
sone istruite. La Polonia fa parte 
dei paest con I'mdice di scola 
nzzaztone put elevato. La pro-
mozwne tnteUettuale della po, 
polazione si esprime tra Valtro 
nel fatto che un polacco su 
sette 6. oani. titolare d% una 
licenza media (prima della guer-
ra: uno su sessanta): e uno su 
sessanta di un titolo di studw 
superiore (prima della guerra. 
uno su cinquecento) 

La Polonia ha anche reputa-
zione d'essere un paese con un 
teatro assai sviluppato: feno-
meno culturale che non soltanto 
non ha sofferto con la compar-
sa della telensione, ma al con-
trano ha moltiplicato le sue pos
sibility grazie al piccolo scher
mo. Son soltanto sotto forma di 
semplia reaistrazitmi di spetta 
coli teatrali. bensi attraverso 
le rappresentazioni ortginali e 
mdipendenti dell'ambiziosissimo 
teatro della TV. La televisione 
e la radio danno il maggior nu
mero possibile dt prime teatrali. 
Da sola, ia TV possiede parec-
chi palcoscenici, presenta cento 
prime all'anno. e da ire spet 
tacob teatrali per settimana. 

Cid che ha reso necessano 
tanti teatrt televisivi — e que-
%lo & molto vmportante per ca-
ratterizzare la cultura dt massa 
DO'acca — e il desiderio dt di-
i ersiftcare il reperiorio. dal das-
stco polacco e mondiale alia 
drammatuToia conlemponanea di 
ooni genere e tendenza. E" jfa-
fo anche lascialo un largo mar-
gme alia spenmentazume. nel 
quadro dt quel che viene chta-
malo «Studio 63 ». Git spetta
coli del lunedi (in quel giorno i 
teatrt nposano in Po>onui. e 
g't atton son dunque liberi per 
la TV) nuniscono dmanzt al te-
lemsore un pubblico enorme; e 
t'assiduo auditono del teatro 
televisivo polacco pud conside 
rarsi come un c hab tue > di ut 
teatro ad oUtmo livcllo inter-
naz-.onale 

Da! punto di vista che ci in 
teressa. bisoyna vo'.are un al
tro fenomeno importante: e doe 
che tl teatro televisivo ouadagna 
anche queoXi spettatort che. pri
ma dell'era del a TV. non anda-
vano mat i teatro Le tnetreste 
condoUe da un socioloao polac 
co sullascolto dei programmi 
televtsict. hanno anzi nvelato 
una cosa stupefacente: il teatro 
ottiene piu successo. ad esempio. 
dello sport e non e nemmeno 
raro che t partectpanti alVinchie-
sta collochino le rappresentaz o-
n? dramTTMJfic'i*' or-ma del teatro 
a sensazione. o anche prima dt 
c Kobra » spetlacolo po'iziesco 
diffusa con reoolarita II suc
cesso del teatro telecistco e tfa 
to tnsomrna rn Polwa d primo 
a'Oit 'TTiiioTjrjnrp conlro cnloro 
che «i opnonerann o si ovpan-
Qono ancora a quella ch9 
nene chiamata « cultura dt ma%-
sa >. smboltzzata soprallulto 
dalla TV 

Maria Wolodarska 
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