
PAG.il/televisione-aHualita-cultura 1 ' U n i t a ' / domenica 29 ottobrc 1967 

Questa e la televisione inglese 

Due Inquadrature da tele
film delta serie Wednesday 
Peays: « Up the junction 1 
(a Sinistra) e tSllent Songi 
(a destra). I I secondo tele
film 6 stato presenlato que-
st'anno al Premlo Italia e 
racconta dl alcunl frati che 
conservano in convento 
tutte le c tentazlonl > della 
vita che hanno lasclato 
Pur essendo percorso da 
una vena dl umorismo an-
tlconformlsta ed essendo 
splendldamente r e c i t a t o , 
t Silent! Song » rappresenta 
II fllone c moderate > delle 
Wednesday Plays, c Up the 
junction • e, Invece, sulla 
droga. 

II video 
senza 

cautele 
I J U K H I A M O m questa 
-"•* pngina largdiiienie <li 
Una inlert'ssanle espcrienza 
delJa televisione iiifi lc-c: le 
Wednesday I'ltivs, i « dram-
mi del mcrcolcdi o. Si tral-
In, se si vuule, di una espe-
rienza di punla: la H I I C 
I I I I I IKJ. I hi und.i ugni anno 
730 opere dramtn.iliche e 
le Wvdnvsdity Plays, Ira-
smesse una voliu la selti-
iiinnn, sunn snlianlu una 
riii(|iianliii.i .Ma qui^to da-
lu 'ion d i m i m i h t e aff j l to 
il valuro dcl l ' in i / ia l ivn: sia 
pen-lit' le Wednesday Plays 
rjpprcsentano tin uppunla-
uiL-nlii regolare per la gran-
de plniea televisiva. sia per-
d i e i l prngrumma vn in 
onda sul pr imo canale, in 
ore di grando nscolto, e, 
infa l t i , lia un pubblico me-
<liw di dieci mi l ioni di pcr-
sune. D'allra parte, I'inte-
rcsse e le disrussioni su-
tr i late dalle opere di que
sta serie soiio tali d i e nnn 
si puo parlaro snllanto d i 
spellarnli riusciti. In real-
ta, le Wednesday Play* te-
stimuniano di una precna 
enncczione (It-Huso del 
niezzu trlcvisivo e ilcl rap-
porto Ira T V e puhblico: 
una conrczione clie la R R C 
dimngtra di posseilere an-
d i e quando manda in on-
fla, ad esempio, i l program-
ma fe're Witness (Teslimu-
nio uculare), d i e Irasmet-
le in dirella di l ial l i l i mol-
to acccsi su temi scollanli 
qual i ra l ior ln , I'eutanasia, 
il sistema srolnsiico. o sn 
temi p iu general! quali la 
religione. 

Programmi a provoralo-
ri o l i d i iamano i dirigen-
ti del In I t l lC e, nnn molto 
tempo fa, il massimo di r i -
genle deH'Kule radinlclc-
visivo bri lanniro dirhiaro 
d i e era proprin grazie a 
simil i programmi rhe la 
H I I C avevn vinio la spie-
tata ennrorrenza della T V 
cnmmcrdale . riconquistan-
do il suo puli l i l iro. Na lu -
ralmente, non saremo cer-
to noi a nasennderei rhe 
anrlie qucsla a provneazin-
ne » ha i suoi l im i l i , im-
posli dal n sistema »: re-
rrnt rmenlc . un corapgioso 
aulnre lelevisivo inftlesc d 
direva irnniramcnle che "la 
B H C e perfr l lamcnte l i 
bera di fare cio che le 
b permesso o, 

Tut lavia , non ci pare 
prnprio i l ca*o di intra-
prendere una simile iliscus-
sione in un Parse come i l 
nnstro. ncl quale la Rai -
T V conduce la pnlii ica rhe 
lutti ennft'rono. C i sem
bra piiittnMn che sia i l 
ca«o di r i f l r l tere su due 
qurslioni snllevatr dalla 
espcrienza dr l le Wednes
day Plan I .a prima si r i -
chiama alia famosa mitolo-
gia del « lele«pellalnre me
dio », verso il quale biso-
gnereblte sempre muo\er»i 
con grande n u t r i a : le 
Wednesday Plays dimo-
• Irano rhe, all'opposio. pro-
pr io le ini t iat ive di rottu-
ra all irann il pubbl irn, 
parrhe , naluralmenle, esse 
si rnl leghinn ai suoi inle-
rrssi piu v i \ i e prnfnndi 
E qui sorge la seronda que
stioner I'nso dr l la T V co
me m r t t K f di i n l r n e n t o • . 
che, indagando nella rra l -
ta e rapprr«enlandone an-
che cnidamente i proble-
m i . t l imol i nel puhblico la 
riflcsiionc e una presa di 
ensrienza Da noi , quasi 
sempre av*iene pimtosto 
che la T V i rnor i la real-
ta c tende a ribadire i Ino-
«hi rnmum e i p i rg iudiz i 
piu prnfnndi Oppure, quan
do si spingc ai l imi l i del-
I'auilaria, elargiscr ai tele-
speliatnri alruni consigli 
spicrinli di rompnrtamen-
to : come in I ' l 'uve in*i>-
me. i cui «or ig ina l ! • •«• 
rebbrro, appuntn. le nostra 
Wednesday Plnr$. 

Giovanni Cesareo 

~| Una iniziativa che raccoglie dieci milioni di telespettatori 

La BBCprogramma di nuovo 
I drammi «di provocazione» 

Teledrammi e telefilm sui piu scottanti problemi delI'lnghilterra contemporanea — La serie delle Wednesday Plays co-
mincio nel gennaio del '65 e ha presentato oltre 100 opere — Ricerca di nuovi autori che inventino un nuovo linguaggio 

Da due settunane e tor-
nata sui video inglesi la 
serie delle Wednesday 
Plays (Drammi del merco-
ledi), che negli anni scor-
si ha riscosso un grande 
successo di puhblico e di 
critics, attirando ad ogni 
trasmissione una media di 
dieci milioni di telespetta
tori e suscitando, in alcu
nl casl, vivacissiml dibatti-
ti in tutto 11 Paese (e per-
fino in Parlamento), tanto 
che ormai di essa si parla 
come della serie «dl pro-
vocazione » del teatro tele-
visivo. 

A partxre dal gennaio '65, 
la serie delle Wednesday 
Plays ha portato sul tele-
schermo circa cento opere, 
tra teledrammi e telefilm, 
tutte concepite per la tele
visione, «lanciando » nu-
merosi giovani autori. No
vo di queste opere hanno 
ricevuto premi nazionali e 
internazionali: alia serie 
delle Wednesday Plays ap-
parteneva il telefilm di Da
vid Mercer In Two Minds 
che ha ricevuto quest'anno 
al Festival di Praga il 
primo premio e il premio 
cella jritica internazionale; 
ancora alle Wednesday 
Plays apparteneva The Si 
lent Song di Hugh Leo
nard, Premio Italia 1967. 

L'isplrazione delle opere 
che la serie presents rego-
larmente ogni settimana e 
molteplice: ma il filone 
principale e costituito dal 
teledrammi e dai telefilm 
«di provocazione», come 
li definisce lo stesso capo 
sel settore drammatico del
la BBC, Sidney Newman. 
«II successo di questa se
rie — scrive Newman — 
e per gran parte dovuto 
alia dedizione di quel po-
chi che si sono proposti 
di esplorare la Gran Bre-
tagna e gli inglesi e, insie-
me, di interessare il piu 
grande n u m r o possibile 
di telespettatori. Quest! 
produttori, consci essi stes-
si del mutamenti e dello 
sviluppo della societa, so
no andati alia scoperta di 
nuovi autori, per buona 
parte giovani e alle prime 
armi, e li hanno incorag-
giati a gettar via le regole 
libresche delle convenzio 
ni drammatiche finora in 
auge; li hanno incoraggia 
ti a guardare alia vita con 
nuova consapevolezza» 

I risultati di questa pa 
litica sono stati anche mi 
gliori di quel 'he si potes 
se prevedere: il pubblico, 
anche quando si e trovato 
dinanzi a opere sconcer 
tanti, ha mostrato di cap! 
re e di apprezzare lo sfor-
zo compluto da autori e 
regtstl per affrontare di-
rettamente alcunt tra i pro
blem! piu spinosl della sa 
cieta britannica. II caso 
piii famoso e rtmasto, for 
se, quello di Cathy Come 
Home, un telefilm che in 
dagava nel problems dcgli 
alloggl e della vita alia pe-
riferia della grande citta: 
il giorno seguente la tra
smissione, apparvero sui 
giornali tltoli di scatola; 
piowero le lettere e le te-
lefonate del telespettatori, 
colpitl dall'evidenza del 
dramma proposto; se ne 
discusse anche in Par
lamento. 

Tra le altre opere di
scusse sono state Mrs Wil

li Will Look After It (sto
rm di un orfanatrofio clan
destine); Up The Junction 
(sulla droga); Infidelity 
Took Place (sul divorzio); 
In Two Minds (storia di 
una ragazza che il confor-
mismo e il moralismo pu-
ritano conducono alia schi-
zofrenia); The Frame Up 
(storia di un adolescente 
processato per le sue ra-
gazzate). La prima opera 
dl questa nuova stagione, 
trasmessa l'undici ottobre, 
Sleeping Dog di Simon 
Gray, descrive il compor-
tamento di una coppia di 
anztani inglesi che, rimpa 
triati dalla Rhodesia, con
servano intatta la loro 
mentalita colonialists e 
razzista. I due, stabilitisi 
in campagna, assumono 
un cameriere negro e ri-
creano nella loro villa il 
« paradiso dell'uomo bian
co » cui erano abituati in 
Africa. 

Non di rado, le Wedne
sday Plays, che vanno in 
onda sul primo canale del 
la BBC, vengono discusse 
in seconda serata sul secon
do canale da grupp) di 
esperti o di telespettatori 
convocati appositamente 
negli studi. La «provoca
zione » continua cos) in al-
tn modi, collegando stret-
tamente lo stimolo televl-
sivo alia vita quotidiana 
della gente. 

Alan Hopkins 

Sette milioni all'ascolto fra le 13 e le 13,30 
• ^ • i • • • - • • i • - . - I . - ' i ^ • - — • • - — — • - • • • • • . • • i • m 

Gli italiani 
riscoprono 
la radio 

Impressionante aumento dei radioascoltatori negli ultimi 

due anni - La Rai-TV risponde a questo «ritorno » offrendo 

sopratfutfo canzonette e romanzi a puntate - Pollice verso 

per i films hollywoodiani e le rubriche di falsa attualita 

Gl i Interpret! dl < In two minds • ad un < pub » sul flume durante le riprese del te lef i lm 

Ma insomma, questa ra
dio muc re o non muore, 
uccisa dalla televisione? E' 
una sottospecie, una razza 
inferiore tra le comunica-
zioni di massa o un gene-
re con una sua particolare 
dignita? Serve soltanto a 
far arricchire i discografi-
ci o pu6 continuare a por-
tare messaggi piu comples-
si della canzoncina da ju
ke-box9 

Dopo anni di depressio-
ne, la questione sta tor-
nando — e con urgenza — 
di attualita. Si parla e si 
scrive ufficialmente di un 
«nuovo periodo di rilan-
cio della radio »; gli ascol-
tatori che sembravano di-
ventati tutti « tele » torna-
no ad essere considerati 
anche « radio ». I venti mi
lioni di fedeli delle varie 
« Canzonissime » (o « Par-
titissime ») del sabato sera 
sembravano aver conqui-
stato il campo senza piu 
rivali: e invece, intorno ai 
piccoli trasmettitori senza 
video, i seguaci riprendo-
no a moltiplicarsi. 

La verita e che Vmevtta-
bile declino della radio per 
colpa della TV e un altro 
di quei mitl che la Rai, di 
tanto in tanto, si fabbri-
ca da se: e poi difende a 
denti stretti finche l'evi-
denza — suo malgrado — 
non le dimostra il contra-
rio. Per anni (e intendia-
mo, naturalmente, dal '54: 
data di nascita della TV 
italiana) uno dei postulati 
piii importanti delle co-
municszioni di massa (che 
un nuovo strumento di co-
municazione non uccide i 
precedenti: anzi, date cer-
te condizioni, pu6 servire 
a rafforzarlo) e stato igno-
rato. Come se la teoria 
(nats oltretutto dall'espe-
rienza) fosse indegna di 
entrare nel grande appara-
to produttivo della Rai, e 
turbarne i « piani ». 

Una forte 
riiuzione 

I dati per una piii atten-
ta osservazione di questo 
fenomeno non sono nuovi. 
Gia nel 1963, nel momento 
del maggior entusiasmo 
televisivo, uno studio pub 
blicato dal Servizio Opi 
nioni (che e una specie di 
oracolo interno dell'Ente), 
constatava che «il nume-
ro degli ascoltatori duran
te la mattinata e le ore 
pomeridiane fino alle ore 

20 e press'a poco eguale, 
complessivamente, a quel-
lo rilevato nel dicembre 
del '56 quando fu svolta 
una indagine di tipo ana-
logo a quella del '63 ». Non 
soio. La stessa indagine rl-
levava che «in alcuni in-
tervalli orari si nota un 
aumento ». 

Cera, ovviamente, una 
forte riduziono nelle ore 
serah tra le 21 e le 23. E 
tanto era sufficiente per 
far trarre agli esperti del 
la Rai la conclusione che 
«per effetto della concor-
renza televisiva, il pubbli
co in ascolto della radio 
nelle ore serali e formato 
quasi esclusivamente dalle 
categorie meno provvedute 
dal punto di vista econo-
mico e culturale; tale ca-
ratteristica e destinata ad 
accentuarsi in futuro ». Sia-
mo. insomma. alia teorizza-
zione del sottoprodotto. 

Da queste premesse non 
e difficile immaginare lo 
stupore con il quale devo-
no essere state accolte le 
statistiche successive An-
ziche illanguidire per 
emorragia di pubblico, le 
trasmissioni radiofoniche 
acquistavano nuovo vigore 
malgrado che. nella sostan-
za, il taglio fondamentale 
dei programmi fosse rima-
sto inalterato, senza adat-
tarsi — cioe — alle muta
te esigenze di un ascolto 
concorrenziale a quello te
levisivo. 

Contrlbulsce a questo 
sviluppo, certamente, la 
diffusione dei transistor; 
ma quel che conta e che i 
dati, man mano che ci si 
avvicina ai nostri giorni, 
siano sempre piu sconcer-
tanti. Nel febbraio 1966 
«soltanto » un milione e 
seicentomila italiani ascol-
tavano la radio fra le otto 
e le nove; nel giugno '67 
si passa a tre milioni. Di 
ora in ora, questo rappor-
to in aumento si mantiene 
inalterato, toccando la pun-
ta massima fra le 13 e le 
13,30 (da cinque milioni a 
sette milioni). 

E' in questa fase, tutta-
via, che deve suonare nuo-
vamente il campanello di 
allarme. Che farsene, in-
fatti, di questo riscoperto 
strumento di comunicazio-
ne? 

Ls politica della Rai, co-
m'e noto, e quella di in-
ventsrsi i « gusti » del pub
blico; e poi corrergli in-
contro, giurando sulle sta
tistiche di aver assolto il 
suo dovere. E le sta-

Questa sera senza il nome del regista il «Caravaggio» censurato 

Perche Giordano Bruno fa ancora paura 

LA DECISI0NE 
DEL PRET0RE 
1.3 terza e ultima puntata 

dello 'ceneg^'ato televisivo sulla 
\ ita di Caravaggio andra in onda 
roijolarmcnte questa sera. Dai 
tito'i di testa s a r i pero tolto il 
nome del rej ista. S i h e n o Bla*i . 
Q.io-to il r *tiltato di m accordo 
T3AC unto dai legali della R A I 
T V e dall'avvocato di Blasi e 
dell'mterprete pnnc.pale. Ciian 
Maria Volonte. 

L'accordo e il risuitato d: una 
I-insa d:<ciL-«;iorte davanti al pre-
toro c:\i!e. M:che!c A OIJO. al 
q ja 'e reg.sta e attore 5: erano 
nvo'.t! per chedere il «equestro 
delJo 5cere??iato. 505tenendo che 
la Te'en*!orte. taeliando la sce-
na dell'incontro fra Caravagd'o 
c Gordano Bruno, all'mizio del
la «eronda puntata. aveva sna-
turato il »gnifkrato deiyopera. 

I I taalio e stato a m m e w da-
ch a\-\ocati Sequi. Santoro e 
Saito. i quali rappresentavano 
la Televisione. I tre legali han
no aggiunto che nella terza pun
tata non vi sarebbero stati in
tervene censon. L ' a w . Gaito. 
costituito per Blasi e Volonte, 
ha alia fine accettato Tofferta 
della T V : togliere dai tito'J di 
testa della puntata che andra in 
onda questa sera il nome di Sil-
veno Blasi. 

I tagli apportati dalla censura interna della Rai-Tv snaturano il senso del lavoro - Una fi-
gura di intellettuale che nella scelta del martirio esprime una consapevole coscienza politica 

« H o per dubbie non solo !e 
cose che sembrano difficilissime 
e assurde, ma anche quelle che 
si pongono per le piu certe ed 
evidenti. Perche e pregiudizie 
vole i l defmire !e c o ^ prima 
che siano state ponderate: ingiu 
ste il giudicare in ossequo ad 
a l t n ; mercenano. servile e con 
tro la dignita dell'umana liberta 
U nportarsi e sottomettersi a 
chiunque: stupidissimo il credere 
per consuetudine: irragionevole 
l'approvare a causa della gran 
quantita di coloro che pen«ano 
nello stes-o modo.. >. 

Scnrera queste co^e nel 15SH 
Giordano Bruno, t Accademico 
di nulla accadem.a. detto il fa 
stidito ». irnrt-r^nfe e impavtdo 
camptone di quel dubbw melodi 
co. scardtnatore di eeriezze ac 
quisite e d\ conlormismi. che alt 
menla tutta la parte vitale della 
cultura e del pensiero moderm 
e irora lucida. consapevole con-
ferma nel motto marziano pre-
lento: t De omnibus dubuan-
dum > (altra colta tradotto da 
Marx stesso in < Dub.ta di tut-
to: anche di questo motto»). 

Filippo Bruno, da Sola, nato 
nel 1548. norizio domenicano col 
nome di Giordano, teologo. so-
spetto deresia, ftlosofo coperni-
cano. ttrnco intellettuale della 
crisi neU'Europa dei mag'ni e 
della scxema modema. di Ke-
plero e Galilei, dei grandi vto-
ptsti e della controriforma. bni-
ciato viro il 17 febbraio del 
1600 in Campo dei Fiori a Roma 
§ t diceva che moriva martir* c 

\olentien>. caicellato daolt 
schermi della TV italiana nel 
1967. w occasione dt quella t Vi 
ta di Caravaggio * la CMJ terza 
e ultima puntata dovrebbe an 
dare m onda questa sera. 

Commentando la notizta della 
atroce fine di Giordano Bruno. 
un corrispondente deU'msigne 
astronomo e matematico Keple 
ro che del tempe*toso pensalore 
nolano era stato prar.de esttma 
tore, si chiedeva perche mat :l 
Bruno — completamente affran 
cato come era da scrupoli reli 
a osj — non acesse mentito di 
fronte al Sanfb'ffi2io. nnneoan-
do. almeno e-tcriormrnte. le pro 
prie connnnom. 

La domanda sembra spregiudi 
cata. dt una spregiudicalezza 
che pare dettata da esipenze dt 
realpoUtik: vi adombrato il te-
ma del rapporto conflittvale fra 
sciema e autontd e nene tm 
plicilamente additato un tipo di 
soluzione che sara il nocctolo 
della esper.enza di Gahlt-i come 
intellettuale (Brecht sapra coglic 
re molto bene tutta la dramma-
UcitA. ma anche lambiguita. 
della scelta gahleiar.a in favore 
dt un lento corrosivo opcrare dal 
I interno del sistema) 

In effetti la scelta del marti 
no, della solitaria testimonian-
za da parte di Giordano Bruno 
e impolitica Ma propno questa 
impoliticita relatira ci consente 
di cogltere — a un Iirello poi'-
ticamente piu profondo — una 
coscienza del rapporto intellet
tuale. socictd di grande modcr-
nifd. tale rapporto, per Bru

no, non si garantisce fuort di 
se stesso. della sua rarionalifn 
Per Giordano Bruno, materialisla 
europeo cocrente con le con*c 
guenze della « rtcoluziane coper 
mcana ». tale raztonahla non < 
quella fmalistica det commenta 
tort *colastici dt Aristolele, mc 
e piutlosto. come seme Antoi'o i 
Banfi, c I.a leece .mmanento del 
la realta >. una raz,ovalita c-o, 
ad es*a mtrmseca 

Sel momento in cui il blocco 
stortco della societa curopea M 
dtsarticola >otto la presswne del 
le borphe*ie mercantili e salta 
no le soira<lrullure taeologichi 
Giordano Bruno contrappone al 
iedificio conlrorijorr.nstico la li 
bera consapevole atttnta dell'uo 
mo alia conqmsla di se tfew, 
alia mautentica c bestia trion 
fante » iJ Uhero snluppo nel qua 
le si *truttura lo slancio creoto 
re dell'uomo mnderno. V* ero-ci. 
furore ». 

All'mtellettuale inlegrato al 
trasformista. al * tecmco» si 
contrappone lo scomodo esempio 
deU'tntelletluale che sceglie il 
propno ruolo nella societa in 
base ad una globale assunztone 
di responsabihtd. 11 conflttto fra 
cultura e politico vtene lucida 
mente scontato anche in nome 
dt mterlocutori futurt, che lo vi 
vranno come il segno per eccel 
lenza della csaspcrazwne e del 
la rectproca madeauatezza della 
societa dei produttori e della so 
cieia politico. 

Franco Ottolenghi Giordano Bruno 

tisticho del «nlancio», 
infatti, cominciano gih a 
chiarire cosa debba inten-
dersi per « nuovo periodo 
della radio ». Uno de?li ul
timi numeri del Radiocnr-
riere annuncia soddisfatto 
che in testa a»li indici di 
gradimento si trovano 
Gran Varwta, il romanzo 
sceneggiato Margot. la tra
smissione di Luttazzi Hit 
parade, e quella di Corra-
do Corrado lermo posta. 

In questi noun sono le 
due scoperte fondamentali 
degli ultimi mesi: il ro-
manzo-fiume, a brevii.sime 
puntate quotidiane e il 
disc-jockey H'uomo che, 
tra una chlacchiera e l'al-
tra, trasmette i vostri dis-
chi preferiti). In queste 
scoperte (che le radio stra-
niere hanno inventato gia 
da alcuni anni) e l'indica-
zione di una scelta. 

Irritante 
superficialita 

Alia radio, infatti, si 
vuol riservare — almeno 
nelle sue reti piii popola-
ri — il complto di solleci-
tatore dell'atteggiamento 
piii evasivo del pubblico, 
badando a cogliere i mo
ment! del contatto piii la 
cile e dispersivo. La stes
sa nota del Radiocorriere, 
infatti, spiega che «ovvia 
mente i programmi cultu
ral! attirano meno il gros 
so pubblico»; mentre l"ul-
timo numero dello stesso 
settimanale ufficiale della 
Rai-Tv annuncia soddisfat
to che la BBC britannica 
ha creato una quarta rete 
radiofonica («Radio 1 ») 
dedicata esclusivamente a 
quella « musica pop » che 
fu imposta a suo tempo 
dalla « radio pirata ». 

Si torni. ad agire, dun-
que, con irritante super
ficialita; e rischiando for-
se di distruggere quel che 
la radio aveva saputo co 
struirsi in questi anni. Do 
po qualche tentativo di po 
tenziamento dei program 
mi cultural! (in modo spe 
ciale grazie alia particola 
re attenzione dedicata al 
« terzo » ed al suo recente 
rinnovamento), 1'afTacciar-
si di questa nuova retori-
ca del a grosso pubblico » 
— e proprio nel momento 
del iilancio — lascia pre 
vedere guai altrettanto 
« gross! » per 1'awenire. 

Sembra proprio, infatti, 
che anche per la radio bi-
sognera riprendere la bat 
taglia che — ogni gior
no — la critica conduce in 
difesa del pubblico televi 
sivo: il quale, malgrado il 
martellamento di idiozie 
cui e sottoposto. continua 
a rivelarsi meno stupido 
di quel che i dirigenti del
la Rs! sperano, e voglio 
no far credere. 

Ancora una volta — e 
pur con tutte le riserve — 
le stesse indagini del Ser
vizio Opinion! rivelano una 
parte di questa verita. I 
dati relativi al mese tele 
visivo di a ;osto — tanto 
per fare l'esempio ulti 
mo — rivelano che gli 
abort! cultural! del Novel 
Here vengono accolti dal 
pubblico con un netto giu-
dizio di mediocrita; che 
questo stesso pubblico e 
in grado di apprezzare la 
sensibile differenza c h e 
passa tra i fossili della se 
rle Momentl del film-rim 
sta di Hollywood e 1'impe-
gno dei Film del adisge-
lo* (sotto i 70 i primi; 
fino ad 82 ! secondi). 

Malgrado il condiziona 
mento che nasce dall'im-
posslbilita di una scelta, 
il pubblico ragiona: non e 
un caso che trasmissioni 
come Zoom e Cordialmen 
te, cui la critica ha rivol-
to in questi mesi piii di 
un giudizio negative siano 
accolte con indici di gra
dimento in costante ribas-
so (fino alia indicazione 
minima di 62). 

Bene. Quei fetespettato-
ri che sanno dare giudizi 
cosi pertinent! sono gli 
stessi che, in altre ore del 
giomo, si trasformano in 
radioascoltatori: siamo ai 
cur! che vogliano ascoltare 
esclusivamente musica leg-
gera e romanzi a puntate? 

Dario Natoli 
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