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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

«La Cina rivoluzionaria »: un interessante libro di Enrica Collotti Pischel 
. ( , » • ** 

Dove va la Cina? 
. . • > • 

Un serio contributo per la comprensione del tratti original! della rivoluzione cinese e una giusta 
difesa dalle calunnie dell'lmperlalismo - Valutazioni che non convincono - Lo «stalinismo» del 
P.C.C. non pu5 essere considerato solo «strumentale» - II volontarismo e gli error! nella di-
rezione dell'economia - Ostacoli per la nuova unit i del movimento comunista internazionale 

Gennalo 195Q: L'armata rivoluzionaria enlra a Canton, abbandonata dalle Iruppe di Clang Kai Schek, fra i'entusiasmo della 
popolazlone 

Cho cosa vogliono i cinesi? 
Molte volte ce lo siamo chicsti 
e ce lo siamo sentiti chiedere 
in quesli anni di accesa pole 
mica entro il movimento co 
munista internazionale. Rispon-
dere non era facile. Non lo e 
neppure adcsso. Tempestiva d 
quindi la pubblicazionc del nuo-
vo libro di Enrica Collotti Pi 
schel. studiosa altenta del pen-
sicro e della polilica cinese. 
Piu che un lavoro nuovo. La 
Cina rivoluzionaria (Einaudi, 
Torino, pagg. 310. L. 2.000) e 
1'ampliamcnto e I'aggiornamcn-
to di un volume — La rivolu
zione inintcrrotta — che gia 
aveva suscitalo molta attenzio 
ne nel 19C2. 

Un tentativo 
di mediazione 
II libro di Enrica Pischel e 

uno sforzo di fnterpretazione e 
di difesa, appassionato ed in-
telligente. delle posizioni che i 
comunisti cinesi sono andati 
via via claborando in questi 
anni. Vi 6 un'attenta ricerca 
delle loro radici storichc in 
quelle che sono state le com 
ponenti speciflche della rivolu
zione cinese, una valorizzazio 
ne del profondo significato di 
rottura e di liberazinne che 
questa rivoluzione ha avuto in 
Cina e nel mondo, un'analisi c 
un apprezzamento dell'ideolo-
gia « maoista >. identificata nel 
grande flume del marxismo 
piuttosto come una corrente 
leninista di sinistra che non 
come una corrente stalinista. 
Vi e inflne una spiegazione. 
sempre molto benevola. di 
quelle che sono state e sono le 
posizioni cinesi nel dibattito in
ternazionale e in genere della 
politico cinese verso il mondo 
esterno. si tratti del conilitto 
con I'lndia o del patmcinio del 
l'Albania. 

E buon per i cinesi — direi 
— che le loro posizioni possa 
no essere sostenute e presen 
tate davanti a un pubblico co
me il nostro non dai loro in 
terminabili e macchinosi scrit-
ti. tanto spesso ostici quando 
addirittura non francamente 
irritanti. ma dalla mediazione 
di un'opera in cui Enrica Pi 
schel e sempre presente con la 
sua cultura. la sua sensibilita. 
la sua capacity di scelta e di 
giudizio 

Indubbiamcnte valido c que-
sto sforzo la dove vi e il pre-
ciso impegno di intendere i 
tratti originali dcll'esperienza 
cinese. Sacrosanta e la dife
sa della Cina contro la calun 
nia. oltre che la prcssione ar 
mata. dell imperiahsmo che 
non vuole nconoscere la nuo 
va realta dell'Asia. Anche 
quando non si condivida tutto 
i) contesto di affermazioni po 
lemiche in cui lo si trova. non 
si pud non scntire l'opportuni-
t i di un passaggio come que-
sto: «Non si possono in al 
cun modo condividcre all'in-
temo del mondo socialista. per 
quanto vasta ed elastica sia la 
defmizione da dare a questo 
ultimo, quelle accuse che da 
parte americana sono state Ian 
ciate contro la Cina per quel 
la discrimmazione di classe 
fondamentale che ha sempre 
spmto i rrazionan di tutti i 
paesi a rimproverare alle forze 
rivoluzionane di mm aver sa 
puto seguire le regole di con 
dotta della buona societa del 
tempo loro. Orbenc. se si vuo-
b csotiDuare U lotu per la 

pace, se si vuole ottenere la 
coesistenzo per tutti gli uomi-
ni... si deve sempre respitige-
re punto per punto. sistemati-
camente questo tipo di *' de 
nuncia " imperialista contro la 
Cina ». 

Tale giusta dichiarazione di 
principio riguarda le accuse di 
« bellicismo > rivolte ai cinesi. 
Uno dei punti di maggiore va 
lidita dello sforzo inlerpreta-
tivo operato dalla Pischel sta 
infatti neU'invito a respingere 
le s"mplificazioni propagandi 
stiche cui da piu parti si e 
ricorsi contro i cinesi nella po-
lemica di questi anni E' un 
invito da raccogliere, anche se 
si vorrebbe che fosse accompa-
gnato dalla consapevolezza che 
di quelle sempliflcazioni a Pe-
chino si e fatto un uso siste-
matico e massiccio. in parte 
perche esse sono un corollario 
quasi fatale del tipo di lotta 
politica che i cinesi hanno sea 
tcnato nel movimento comuni 
sta (una di queste sempliflca 
zioni, sia pure a sole spese di 
Krusciov. si ritrova anche nel 
libro la dove si dice che la 
politica kruscioviana negli ul-
timi mesi « sembrava fare tut-
to il possibile per dimostrare 
agli Stati Uniti che la Cina era 
scopcrtn dal punto di vista 
strategico e che un'awentura 
americana in Asia poteva es 
sere compiuta senza pericoli 
di guerra gcnerale >). 

Non sempre pero lo sforzo 
compiuto e convincente. Mi li-
miterd ad alcuni punti piu im
port an ti. A parecchie riprese 
Enrica Pischel torna sullo 
€ stalinismo > dei cinesi per 
negare che esso csista. poiche 
di esso Pechino avrebbe fatto 
— 6 la sua tesi — soltanto un 
uso «strumentale >. I cinesi 
sono i primi a respingere una 
simile Interpretazione. ^ La lo
ro propaganda < stalinista > si 
d fatta ancora piu intensa do-
po la destituzione di Krusciov. 
Un loro scritto dell'aprile si 
intitola: «II XX congresso del 
PCUS radice di tutti i mali del 
revisionismo kruscioviano %. Vi 
si afTerma che c in ultima ana-
Hsi tutte le divergenze nel mo
vimento comunista internazio 
nale discendono da quel con 
gresso > e che esse « diventa 
no ogni giorno piu profonde. 
perche i dirigenti del PCUS 
persistnno nel seguire e nello 
sviluppare la linea revisionista 
di quel congresso *. 

Vi sono valanghe di articoli 
cinesi dello stesso tipo. Altri 
in cui il modo di pensare. il 
linguaggio staliniano sono on-
nipresenti. Credo che ben po 
chi commettano lo sbaglio di 
identincare puramente e sem 
plicemente cio che accade in 
Cina con lo stalinismo sovie-
tico o con una ripetizione del 
I'espenenza sov ietica sotto Sta 
lin. Anche una tendenza del 
genere acquista in Cina i suoi 
tratti peculiari. Non mi pare 
pero che si possano ignorare 
le molte analogie di stile e 
di sostanza che esislono fra 
i due fenomeni: dal volonta
rismo ad oltranza in economia 
sinn alia deiflcazione di Mao. 
dalla riduzione catcchistica 
del marxismo (dalla Pischel 
stessa segnalata come perico 
lo di «confucianizzazione del 
marxismo ») sino alle manife-
stazioni di nazionalismo, per 
non parlare di altri aspetti che 
richiederebbero un'analisi piu 
dettagliata. qui impossibile. 

Piuttosto sommarie sono a 
mio parere anche le pagine 
sullo sviluppo cconomico della idea che le divergenze potes-

Cina, dall'avventura del « bal-
zo in avanti » al successivo fa-
licoso c raggiustamento ». No-
nostantc la spiegazione che ci 
viene data del « balzo ». delle 
«comuni » e della successiva 
correzione di rotta, non si 
puo tuttavia sfuggire alia du-
plice irnpressione che questo 
cammino. da un lato. sia stato 
molto piu drammatico di co 
me ci „ viene descritto e. dal-
I'altn). si affacci oggi su una 
prospettiva estremamente in-
certa. Anche Enrica Pischel 
scrive che < e probabile che la 
linea cconomica del raggiusta 
mento non sia destinata a di* 
venirc una linea permanente in 
Cina * e che € non vi sarebbe 
da stupirsi di un nuovo gran-
de sforzo economico a partire 
dal 196G>. Purtroppo sono gli 
stessi cinesi ad essere oltre-
modo sibillini su questo punto. 
Da un lato essi presentano la 
strategia del raggiustamento 
come qualcosa di valido non 
solo per loro. ma per tutti i 
paesi sottosviluppati (e quanto 
hanno fatto al recente semi-
nario internazionale ad AI-
gcri). 

Dall'altro non rispondono a 
quegli interrogativi che sono 
implicit! nelle stesse previsioni 
dell'autrice. Ma che potrebbe 
essere il «nuovo grande sfor
zo economico >? Un altro « bal 
zo in avanti >? Le domande so
no tutte legittime — e i timori 
anche — dal momento che 
manca in Cina una coerente 
teoria dello sviluppo cinese. 
mentre abbondano le teorie 
sull* evoluzione rivoluzionaria 
del mondo. Certo. e vero che 
la situazione economica in Ci
na c e ancora difficile per na
ture e non (solo) per scelte 
politiche errate >. L'aggiunta 
di quel «solo > e mia. Scelte 
errate. di nature economica. 
se non politica, infatti ci so
no slate. L'incertezza che og
gi lasciano in noi e uno degli 
interrogativi maggiori che ci 
vengono da quel paese. 

H Unitd 
nella diversitd » 

Infine qualcosa va detto cir
ca le posizioni cinesi nel di 
battito internazionale Giusto 6 
il richiamo. che nella loro ana 
lisi viene fatto dalla Pischel. 
alle caratteristiche specifiche 
dcH'esperienza cinese Questo 
vale anche — e dal libro fini 
see col nsaltare — per ' e 1° 
ro tesi sulla rivoluzione colo 
nialc e sulla preminente im 
portanza di questa nella mo 
derna lotta contro rimperiali 
smo Pioprio per questo non 
si pud non respingere la ten 
denza cinese a impbrre quelle 
tesi come «linea generale » di 
tutto il movimento rivoluziona 
rio. La loro prcoccupazione sin 
dairinizio della polemica non 
e stata quel la di « chiedere un 
esame generate e approfondi 
to. condotto in comune e su 
una base di eguaglianza. a pro 
pnsito delle prospettive gene 
rali a lunga scadenza della 
lotta rivoluzionaria ». che se si 
fosse limitata a questo avreb 
be avuto risultati ben piu po 
sitivi e un'accoglienza piu fa 
vorevolc presso altri partiti 

Sono stati loro in realta ad 
impost a re sin dairinizio la lot 
ta come un irriducibile scon 
tro fra < marxlsti leninisti » e 
c revisionisti moderni », fra re 
probi e no. e a respingere la 

ARTI FIGURATIVE 

La XVI edizione del Premio del Fiorino a Firenze 

C0NFR0NT0 DI GENERAZIONI 

sero nascere dai divcrsi con-
testi storici in cui i partiti 
operavano e dalle diverse e-
spenenze che avevano alle lo 
ro spalle, per dire che la col-
pa stava tutta in chi travisava 
o addirittura tradiva il modo 
stesso di « intendere it marxi
smo leninismo >. 

Qui, e non in semplici errori 
di tatto o di psicologia. e la 
ragione per cui molti militanti 
comunisti hanno ritenuto e ri-
tengono necessario combaltcre 
le posizioni cinesi. 

L'« unitA nella diversitA > 6 
il tema della conclusione del 
libro. Esso ci trova consenzicn-
ti. Sappiamo e abbiamo detto 
che qui e la sola via possibile 
per una rinnovata unita inter-
nazionalista. Sarebbe perft dan* 
noso nascondersi che le posi
zioni cinesi sono state e sono 
di ostacolo a questa concczio-
ne dell'unita. 

Giuseppe Boffa 

Rilevare che la XVI edizione 
della mostra nazionale Pre
mio del Fiorino, da • pochi 
giorni inaugurata a Palazzo 
Strozzi, presenti, come tono ge
nerale, un certo aspetto di 
uniformita, per Vevidente in-
contro tra lo scrupolo di aj-
giornamento degli anziani e le 
chiare preoccupazioni — in 
chiave di recupero dell'imma-
yine — dei giovanissimi, pud 
avere il sapore di una battu-
ta. Eppure introduce, a mio 
parere, in quello che e uno 
degli aspetti' intcressanti di 
questa rassegna: il confronto, 
qualche volta il dialwjo, tra 
alcune generazioni di artisti. 
Perchd la jormula a cui la ras
segna obbedisce (al criteria di 
« rotazione > in funzione di un 
ampliamento, da ottenere at-
traverso la successione delle 
mostre, del programma testi-
moniato, si aggiunge I'estensio-
ne dell'invitn « senza lirni/i di 
eta nella scelta >, e cio<? in 
misura press'a poco uguale per 
i partecipanti delle diverse ge
nerazioni — dai nati prima del 
1900 ai nati dopo il VJ40) la 
formula, dicevo, suggeriscc un 
confronto piu ce tra tenden-
ze, ovviamente troppo mutilate 
dall'intervento del caso nella 
* rotazione », appunfo tra ge
nerazioni (e spesso, purtrop
po, anche tra le varieta, evi-
dentemente di diversa eredita. 
di pompierismi vecchi c nuovl). 

E s'intende che per troppe 
delle opere esposte la visita si 
risolve in un malinconico ap-
pello agli «dei» dei singoli 
espositori, e relativi reati di 
vilipendio (le ombre di Moron-
di e di De Stacl ne sanno qual
cosa) 

Ma quando ci si imbatte m 
quadri della forza e densita 
dello stupendo < Cortile > di 
Ziueri (la cosa migliore della 
mostra) allora le malinconiche 
osservazioni ' sull'equivalenza, 
a livello dello zero, del catti-
vo figurativo • e del cattivo 
astratto. cedono a ben altre 
considerazioni. E' una pittura, 
quella di Ziveri (qui presente 
anche con un fortissimo ri-
tratto, sempre del 1964), che 
induce a riconfermare almeno 
queste due convinzioni: che si 
pud fare ancora, oggi. e re-
stando di pieno diritto in area 
di linguaggio moderno, pittu
ra di « bellezze meieorologi-
che *; e che il realismo del XX 
secolo offre un'estesa gamma, 
una notevole ricchezza. di va-
lidissime accezioni diverse tra 
loro. 

Quanto a Ziveri, nessun dub-
bio che il suo ^realismo > sfa 
diverso, poniamo, dal grande 
realismo postcubista di Guttu-
so; e che sia strettamente vi-
cino alle radici storiche del 
vocabolo. Ma & definizione che 
non basterebbe a qualificarlo. • 

1 suoi paesaggi suggeriscono 
il tempo e lora. I riiratU han
no una capadta di « presenza > 
aflucirtcurte. Eppure, la furio 
sa ricchezza della materia 
partecipa palesemente di un 
nrco d'anni aperto a molti ri-
schi e tentazioni affatto diver-
genii. II data piu vistoso, e in-
dubbiamente, ad oggi. piu 
« scandaloso ». della pinura di 
Ziveri (il rifmto del cubismo) 
si accompagna difatti ad un 
intenso amore per la materia 
pittorica; e i nomi del suo re-
troterra culturule sono scelti 
nel piu sicuro e valido filone 
della pittura moderna; assensi 
dichtarati. assonanze che d 
piacevole riassaporarc in que
ste sue opere: la disinvoltura 
bruciante di Goya, la giustezza 
di valori amata in Corot. la 
robustezza, la pasta, la scon-
trosa larghezza di Courbet. 

Tra i gia prcmiati (mvitati 

a partecipare con opere recen-
ti) primeggiano autorevolmen-
te FaruIIi e Tabusso. I tre 
quadri inviati da Fernando Fa
ruIIi costituiscono una ottima 
scelta, ben rappresentatwa 
della sua persanalita: • incon-
fondiblli i formati delle due 
nature morte: oggelti descritti 
con la ben nata incisivita lin-
guistica di estrazione guttusia-
na. investiti dall'alta tensione 
di quella sua luce quasi rabbio-
sa dove s'incontrano miracolo-
samente ragioni espressive e 
necessita di ordinc visivo; che 
€ prccisamente anche la quali-
ta piu notevole dell'austero e 
perenlorio autoritratto. Tabus
so presenta tre opere del '65: 
tutte e tre ricche di quel suo 
gusloso e sorprendente reali
smo eterodosso, e particolar-
mente godibili per gli impastl 
e le finezze coloristiche del 
«Peperone verde» e del 

«Cacciatore >, e gli esili di 
freschezza pungente nel nudo 
sdratato. macchiato di ombre 
verde tenero. . . ,. \ 

Sirio Midollini ripropone la 
sua fclice attenzione alle pro-
poste piii sottilmente ambigue 
di una realta insieme dome-
stica e minacciosa, insomnia 
quel suo surrealismo toscano, 
prcterintemionale: con Vin-
quictante fatogramma — die 
si giava di un eccezionale svol-
gimento di trapassi cromatici 
— dei « Mostri meridiani», e 
una lucida e rischiosa « peri-
feria» (ottimo il brano vivi-
damente grafico delle sedic 
rosse, scompigliate). Ne ritro-
viamo un'eco nel giovane Si
rio Bandini, che arricehiscc 
di interventi grafici alia Mi-
dollari due quadri che si fanno 
ricordare. 

Della varieta di accenli, pur 
entro le maglie intcllettualisti-

Alberto Ziveri: a II cortile » (1964) 
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che comuni alia gran parte 
dcll'arte contemporanea, ? di 
una stessa fiducia nelle possi-
bilita ottiche, perccttive della 
pittura, la ' mostra offre una 
gamma abbastanza estesa en
tro tutto Varco di generazioni 
di cui s'd detto. Si osservi la 
radice visiva, la disposizionc 
aperta verso i dati dell'osser-
vazione, nei due piccoli qua
dri, e specialmente nello squi-
sito < Castello di Santa Sevc-
ra i, di Filli Levasti (un arti-
sta difficile da siluare, se non 
forsc in parallels — ma tenen-
do conto del diver so giro di 
cultura fiorentino — col grup-
po romano di Trotnbadori, Jan-
ni ecc: una cultura di estra
zione francese, postimpressio-
nista — la Levasti d della ge-
ncrazwnc nata all'arte sotto il 
segno della famosa retrospet-
tiva cdzanniana — che trapian-
tata nel piii arretrato clima 
italiano ha dato csiti di atmo-
sfera incantata, sospesa, che 
da involontariamente nel sur-
reale). 

Sella generazione di mezzo, 
c soprattutto nei giovani, la di-
sposizione verso la realta non 
va, il put spesso, senza un piii 
o meno forte debito verso i lirt-
guaggi espressionistici m sensu 
lato. L'impronta di Kokoschka 
o di Kirehner (probabile effet-
to della mostra espressionista 
dello scorso anno) d osscrva-
bile nelle opere di nlcmii par-
tecipanli toscani: nd mancano 
alcuni esiii. tuit'altro che bril-
lanti. dell'incontro caltolicesi-
mo - espress'wnismo (Melani, 
Leone). 

Da segnalare. piuttosto. lo 
espressionismo di mediazione 
guttusiana e la robusta fattu-
ra a spatola di una aggressiva 
e polemica «Crocefissione» 
del giovanissimo Carlo Gian-
nini (mentre il suo «Rogo > 
ci sembra un brano ancora 
troppo gridato). 

Si potrebbe discutere anche 
sulla misura in cui la traccta 
dei linguaggi espressionistici 
(questa volta anche di area 
non strettamente figurativa) 
incida sul € naturalismo pada-
no », sulla materia densa, sul
la stesura lavica di Saverio 
Barbaro, il quale, nei due 
< nudi * esposti. abbandona 
momentaneamente gli accesi 
verdi rossi e viola che gli co-
nosciamo per imporsi un regi-
stro piii austero e castigato. 

Resterebbero da esaminare e 
citare ancora — ma lo vieta-
no ragioni di spazio — le par-
tecipazfoni degli scultori ita-
lianl'(e del gruppo degli scul
tori svizzeri) di cui si potra 
dire tuttavia almeno che pre
sentano la stessa larghezza di 
spcttro (anche se non la stes
sa occasione di felici t'nconfri). 

Anna Maria Mura 

SCIENZA E TECNICA 

Che probabilitd ha I'ltalia di avere una rete per il 1967? 

TROPPO COSTOSA LA TV A COLOR! 
La sistemazione di antenne, emittenti, ripetitrici, ricevitori di tipo particolare esigerebbe investi-
menti di svariati miliardi - Le caratteristiche dei sistemi americano-britannico e francese-sovietico 

L'annuncio dato qualche gior
no fa in una forma quasi uffi 
ciale. che I'ltalia disporra nel 
1967 di una rete TV a colon. 
e veramente sorprendente. e 
non ha mancato di diffondere 
una profonda perplessita negli 
ambienti tecnici. ove ci si 
chiede quale motivo abbia por 
tato ad una dichiarazione si 
mile. 

Un rapido sguardo alia si 
tuazione ed ai molteplici pro 
blemi connessi con la TV a co 
lori, permetterii di compren 
dere anche a chi non e parti 
colarmente versato it. elettro 
nica. i motivi di tanta per 
plessita 

Dal punto di vista stretta 
mente tecnico, la TV a colori 
non solo e possibile ma e an 
che una realta in America, da 
una decina d'anni funzionano 
alcune emittenti a colon, e un 
certo numero di utcnti si str 
vono del corrispondtnti appa 
recchi ricevitori speciah Sul 
piano tecnico. il sistema che 
potremo chiamare «america 
no britannico > (anche se tra 
la tecnica americana e quella 
inglese ci sono alcune diffe 
renze) appa re abbastanza ben 
messo a punto. ed il sistema 
« francese sovictico ». anche se 
piu giovane e meno lungamen 
te sperimentato ^npare altrct-
tanto efficicnte. pur ba^andnsi 
su prtncipi che si discostano 
abbastanza profnn-Jamentc dal 
primo 

Tanto con I'uno che con I'altro 
dei due sistemi, occorre di 
sporre di apparecchi ricevenli 
diffcrenti da quelli convenzio-

nali. e di un costo due o tre 
volte superiore. In questi ap 
parecchi. il cinescopio pu6 con-
siderarsi. tanto per fissare le 
idee, suddiviso da uno scher-
mo a retino in tanti quadrati-
ni. un migliaio per ogni < ri-
ga » Questi «quadratini t. 
quando vengono investiti dal 
fascio di elettroni emesso dal 
« cannone elettronico » conte 
nuto nel cinescopio. divengo 
no luminosi. cd il colore di 
questa luminescenza varia con 
1'angolo con cui il fascio 
di elettroni li colpisce. II ci 
nescopio di un ricevitore TV a 
colori. 6 munito di tre «can 
noni elettromci ». il primo di 
sposto con un'angnlazione tale 
da rendere i « quadratini > col 
piti gialli. il socondo rossi. il 
terzo azzurri II segnale in ar-
rivo. naturalmente. risulta 
« triplo » in quanto deve con 
trollarc il funzionamento cnor 
dinato dei tre « cannoni » Oc 
cupa necessariamenle una ban 
da piu larga. ed e assai piu 
sensibile ai disturbi che non 
lemissione in bianco e nero. 
Sono quindi necessari segnali 
di potenza molto maggiore. la 
pctenza delle stazinni emit
tenti deve essrrc clevatiwima. 
ed il raggio utile di ricezione 
e in ogni caso molto piii ri 
dotto • ' 

II sistema amt-ncano inglese 
e compatible con la ncrzionc 
in bianco e nero e cioe un ap 
parecchio normale pud riceve 
re in bianco e nero un'emis 
sione a colori. Richiede perd 
antenne di tipo particolare 
possibilmcnte singole, in quan

to le antenne multiple danno 
Iuogo a distorsioni inaccettabi-
li. II sistema francese-sovieti
co. invece, non e compatible 
con la ricezione in bianco e 
nero. ma richiede un segnale 
meno inten.o, e meno sensi
bile ai disturbi. ed ammette le 
antenne riceventi centralizzate 
(multiple). 

Per quanto conccrne le ri 
prese. le cose si complicano 
ancor di piu. A parte la mag 
giore complessita della cine 
presa. che deve « scomporre * 
i colori ripresi in Ire fonda 
mentali. ed elaborare il corri-
spondente segnale elettrico 
c triplo >. cd a parte la corn 
spondente maggiore complessi-
li dei circuiti delle stazioni e 
delle antenne emittenti. occor 
re procedere con particolari 
accorgimcnli Dato che si pro 
cc-d«> in tncromia. e ctoe con 
una scomposizione in soli tre 
colon fondamenlali. e quindi 
assai grussolana. ptr ottenere 
in ricezione dei risultati aecct 
labili occorre prestare cure as 
solutamente particolari nella 
npresa Occorre cioe utilizzare 
luci colorate. colon dei costumi 
e dei fondali. scelti am la 
massima cura e sottoposti a 
prove dCtjrate e ripetute. e 
cumpiere, ogni volta due o tre 
riprese di prova pvr guir.gire 
finalmente a quella accelta 
bile Si calcola che il costo dt 
una ripresa a colon sia oggi 
cinque volte superiore a quella 
di una ripresa in bianco e ne 
ro. e dalle possibility di ripre 
sa a colori nsuliano nettamen-
te escluse tutte le «scene* 

non accuratamente predisposte. 
Le esperienze americane. in 

atto da quindici anni circa, 
hanno portato alia messa in 
servizio di alcune stazioni, se 
non erriamo una decina di an 
ni fa. nei maggiori ccntri ur-
bani. La TV a colori, pero, ha 
avuto uno sviluppo ridottissi-
mo. ristretto ad alcuni grandi 
centri. e con programmi limi 
tati a qualche ore al giorno e 
non a tutti i giorni della set-
timana. Questo. evidentemente. 
causa il costo elevatissimo del
le riprese. degli impianti di 
trasmissione e dei ricevilori. e 
delle difficolta di « preparazio-
ne > delle riprese a colori. 

Agli effetti delle trasmissio-
ni telcvisive. il suolo italiano. 
assai sviluppato in liip<;b'-77T 
e ricco di rilievi montagrKj>i. 
6 molto c difficile » anche per 
la TV in bianco e nero richie 
dendo linstallazione di nume-
rose emittenti di grande po
tenza. e di tutta una rete di 
ripetitrici di media e piccola 
potenza per raggiungere le lo
cal ita peri feriche o « nascoste > 
dai rilievi. 

In tale situazione. la costru 
zione di una seconda rete a 
colon, necessariamente distin 
ta da quella esistente. sareb 
be' enormemente costosa. in 
pnmn Iuogo pit la pulei.za di 
tutte le emittenti pnncipali e 
delle ripetitrici che dovrebbe 
essere molto piii clevata di 
quella delle emittenti in bian 
co e nero A questo costo gia 
molto alto che evidentemente 
< qualcuno > dovrebbe pagare. 
si aggiungerebbe la necessita 

di sostituire gli apparecchi ri
ceventi con altrettanti di costo 
almeno doppio, e molto piu 
delicati. e di rimaneggiare 
profondamente i sistemi di an
tenne riceventi. 

Alio stato attuale delle cose. 
i tecnici della RAI stanno stu-
diando tali complessi proble-
mi. ma ancora in una forma 
del tutto preliminare. e cioe 
stanno compiendo esperimenti 
di trasmissione a colori con al 
cune emittenti ed alcune tra-
smittenti sperimentali. e non 
si sono ancora pmnunciati 
sulla scelta del sistema ame-
ricano inglese o di quello fran 
ces»» sovietico. in quanto non 
hanno ancora raccolto -dati 
sperimentali sufficienti. riferi-
ti alia particolare situazione 
italiana St trnvano per di piii 
di fronte at problema. Torse 
unico dell'Italia. di avere fun 
zionante una rete trasmittente 
T\' che ulilizza numerosi ca 
nali. per cui < infilare > tra 
questi canali c occupati » ul 
teriori trasmissioni. risulta 
particolarmente difficile. (Tale 
problema ebbe onginc negli 
anni scorsi con lo scopo. chia 
ro ai tecnici. se pur mai di 
chiaralo. di rendere estrema 
mente difficile lo sLabilire sul 
suolo italiano una sccunda re 
te di trasmitu-nli TV indipc-n 
dente da quella esistente) 

Ci siamo limitati. natural 
mente ad alcuni cenni demerit 
tivi ed a una puntualizzazione 
elementare dell, questionc. 
per prcsentare tutti i com 
plcssi problemi della TV a co 
lori, riferita per di piu ad una 

situazione particolarmente dif
ficile quale 5 quella italiana, 
occorrerebbe non un articoJo 
su un quotidiano, ma un libro. 
Ma quanto abbiamo esposlo e 
certo sufficiente per prcsenta
re un quadro abbastanza chia-
ro della cosa. Ed in questo 
quadro. la data del 1967 ap
pa re sorprendentemente vici-
na. Forse a quell epoca (e sot-
tollneiamo il forse) potra fun-
zionare una stazione sperimen-
tale, un paio di giorni alia set-
timana e per poche ore, e. for
se. saranno in funzione alcuni 
apparecchi riceventi. natural
mente costosissimi, muniti cH 
antenne singole altrettanto ro-
stose. 

Si pone poi una questione dt 
opportunity cconomica, e di co
stume: in un clima economico 
depresso. con un futuro incer-
to. c il caso di pensare ad in-
vestirc a breve scadenza. mi
liardi su miliardi per installa-
rc una nuova rete TV costosis-
stma? Non sarebbe meglio di-
rigere le magre risorse del no
stro bilancio ad investimenti 
produttivi. a servizi necessari. 
a sollevare l'economia delle zo
ne depresse? Anche se su una 
questione marginale come la 
TV a colori. il nostro paese ri-
marra un îo' mdietro. sarA 
pui un danno cosl grave, spe
cialmente se i fondi comspon-
denli saranno investiti per mi-
gliorarv le condiziom fonda
menlali dcllesislenza di milio-
m di italiani. ancora cosl ter-
ribilmentc basse? 

Paolo Satsi 


