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TELEVISIONE 

11 colEoquio cii Perugia su «Tv e pubhlico» 

La proposta per una ricerca interdisciplinare che esamini le «in-
tenzioni » c il linguaggio della produzione televisiva e i modi nei 
quaii il pubblico, in relazione ai vati ambienti sociali, la infer-
preta - Due opposte prospettive e la possibility di spostare I'ac-
cento dall'cjttecjgiamento del telespettatore alia politico della TV 
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he «idililarie» 
da cilia: 

Piccole, 

Per rtkiito tempo. »li studio 
si do IIKV/I (h CO'TIIKU '-r/irnif 
di ninssa hanno most r a to di 
consult-rare la televisione CO 
mi- una sorta di Moloch desH-
nato. per sua not am, a <>ug 
ge^tumure lo spettatore e a im 
boltirne il eervello, e, quindi. 
hannn mnstrato ill rnnsidtrarp 
il rappnrto TV pubbhen come 
un rappnrto nbbligato di sogue 
?ione, a senso unico, chic pote-
va essere niodiflcalo soltanto 
svolgcndo un'opera di ceduca-
zione del pubbhtf)*. (uU-nendo. 
cine. duU'ctcnui che il tele 
spettatore assurnesse un atteg-
giamerito dMa-tato c cniico 
nei conTronti d< I video Di qui. 
la spmta a ini/iative come 
quella dei i centri d'a icolto ». 
che hannti pero nvehvo r*jpi-
damente il loro limitc e i loro 
pericoli, Ma perche rriravano 
a riportaie nella sfera * pub 
blion » uno ,sp"ttat'filo come 
quello tehvisivo che c (questa 
volta si. per f:ua natura) uno 
spettacnio eminentemente « pri
vate t. sui perche finivano per 
trascurart del tutto la possibi
lity di in'luire sull'allro polo 
del rappnlo. c CIOP siilPRnte 
radiolelev sivn. accellandolo co 
me (into immutabile c percio 
rinuncianoo a ogni forma di 
lotto in ouesta direzione. 

Haramcitf ci si e chichi se 
non esiste un ncs?o prcciso Ira 
i modi d< I « messaggio > tele-
visivo e ratleggiamento del 
pubblico, il suo modo di rice-

\vr< c mt( *ul( re o.irl •> mr s 
sagaio ». t- tiitiiidi M\ per tun 
dtllcare i! rappirto 1\ pubbhtn 
Ron si a neees-nno eserci'are 
in pnmo luogo. o alrncno r-on 
tomporanepmente. un'a/ione su 
I' F.nte produttore, sul'.a sua 
struUurn. lulla sua pohticn dei 
programme sn) sun stcs^o lin 
guaggio. 

Meccanismi di 
comunicazione 
Proprio m quo^fn o is< a 

nn=tro parerc. ape , r cii -,otc 
vole intercs^f i> \<ild-e il < >l!rj 
quio sciontifico che si a s'olto 
rcct-ntcrncnte ncl quadro del 
Convegno dj Perugia su < Tc-
levisionc c pubblico ». II cnllo-
quio, cut hanno p;irtccipato. tra 
gh altri, Umbtrto lico. Paolo 
Fabbri, Picrpaolo Oighnli. 
Franco Lurnachi. Tullio Seppil-
li. Gilbnto Tinacci Mannrlli, 
Achillc Ardigo Ltiigi Mcschie 
n. Mazzetlj, Pin Baldelli. ha 
cliscus'io di una proposta per 
Un «modello di nccrca inier-
disciplinaro sul rappnrto ttlr> 
visione pubblico *, una ricerca, 
cioc. dirclta ad anahzxare da 
divcr>i ounti di vista (semiolo 
R'co, soeinlngii o, psirnlof-'ico) 
i meccanismi di comunica7ione 
adottati dalla tclcvi&ione c 
quelli di ncczione propri del 

pubblico, nii.s'drinto nclli '.tic 
difff rent i c riratterislu hi 'ui in 
r-tnnomtchc c socio f ulturah 

Modiante qut.ita riccna ci si 
propinc, cninr c stato aivmntn 
preci-atn ne! colloquio, (ii ana 
liz/arc, rl.i una parte, il lin 
j.'uaL'i'io fki Tmcswietji- tt le-
\ \s\\ i fnellc sue \,ini enmpo 
nenti hn^u.t =unni. iniiiiiietni) 
e quindi L'h obiettivi the l'r 
mitt( ntc persegue, le sue * in 
tcri/ioni ^ i * valnri % chf essa 
inten le tomunicare c anf he i 
mod; f!i rid/Kinc f lie c-,a pre 
sumt propr' del piibhluu. e di 
wnf 'can dall'riltra. i modi 
reah nei email il pubblico in 
terpreta il * me^sat:;n<i * c 
nuindi pli cffetti di qucst'ulti-
mo, in rolazinne aH'.inihiento 
economico sociale culturale 
ncl quale il telcspettatore si 
trova. 

E' evidente che una simile 
riccicn puo avert due prospet
tive del tutto opposte tra loro 
e pio. quindi. approdarc a ri 
sulti.ti anch'essi oppnsti tra 
loro Da una parte, ossa puo 
flnire per mettere Pat-cento an 
cora una volta sul ptibbtico c. 
qtiin li. per mettere dn parte 
o^ni vo!r>nt,i di ai:ir( sull'emil-
t(-nte. cerrando ill indn irluare. 
inverc, i morli pf-r ot'enere una 
piu i giusta * nce/ioae e, 'n 
definitiva un piu totole condt 
7iomn*ienti) del tele^net'atorc-

daH'attra, cssa puo nll'nppo 
slo, cerenre di individuare una 
struttura'/ione dti pro^rammi e 

questa settimana in edicoia 

Una novita per i giovanissimi 

di ot'ni '.uigoi.i tiasmissione 
r.tpaee di mstatiMic tra T\ e 
pubblico una pi-iin.inetitc di.i 
letlu-;: '-rilu a JV(j,pettiva. f|lle 
-.t'uHinut, die snr |,i Patlen/in 
ne drill'* eduea'/i .nc del pub 
hhen» alia mod'iica del lin 
gungfrio telev.sivo c uecessi 
riiimcnt'1, nlla n ndif'ica dtlla 
politira delIVmirfnte e alia 
ri forma d"l!a su,, ste-,sa strut 
tura infeina, 

Dal colloquio d Peruijia nnn 
e -.lala aisente !i prima pro 
spetiiva, (he no- (onsiderinnio 
assai penrnlosa non e ma-i 
'•ata, inf.itti, la proposta di 
' lavurart <h pin sul polo della 
riceicione che nnn su quelli) 
dclpt misMone perche e su 
qucstn seenndo lr rreuo che si 
fcioca la vera baltaglia dei si-
gniflcati, della lib.-rta n pas>i 
vita della ricezione •> Ma dal 
complcsso del colloquio sono 
anche scaturite prnposte feron 
de di sviluppi nei senso della 
prospettiva che a noi sembra 
Punica fjiusta- sin in direyionc 
di una e^atta disnmina delle li
nen idcoloRiche della attualc 
prndu/ioue lelevisivi in flalia 
Me <• inlenzioni •* dcll'emittente 
e il linj-'uagL'io ad i-s^e httato), 
sia in dir'-/inne di una rtcerca 
che miri a fnnirr e atte indi-
ca/inni sul mode di struttura 
re la prngrnnimn/iune e npni 
suif/ola (rasmissinne in rela/io 
no al pubblico concroto. cosl 
come esso si artirola opt*i nel-
I'at'uale stadio di sviluppo del
la • ociota ita!i;ma. considerato 
in (utta la sua cnmplessitft (c 
anche contraddittnricta) o in 
tutta la sua dinamicita. 

to speffafore 
« mecf 10 » 

Un partlcolare doll'affresco della chiosa (It S f'roncesco tl'Assis 

L'edltore Mondadorl continua 
a riservarci sorprese. La setti
mana scorsa abbiamo parlato 
della nuova collana cho dovreb-
b« presto vedere la luce, i Re
cord, afTiancandosi a quella or-
mai nota dctfli Oscar; ed ecco 
che ora siamo col pit i da un'al-
Ira novlla: presto vedrerno una 
terza collana riservata ai Hbn 
< per 1 giovanissimi ». la quale. 
partendo dal piebupposto che 
c esistc una naluralc conlinuita 
tra gli Interessi dei giovanissimi 
e quelli degli aduiti », si propo
ne di «oFfrire ai giovani lettori 
gli strumenti iniziali per l'inda-
gine uella varieta e nclla corn-
ples5|(a delP espeiicnza». Pur-
troppo. non sono nncora noti i 
primi titoli. e dovremo quindi 
attendero il lancio della collana 
per affront are il discoiso su una 
inizlallva cho potrefobc risultare 
di nutevol*; Inleresse (! che vor-
remmo cemmisurare — per il 
programnn culturalc e per gli 
intendimetttt educativi — con 
quella dei libri di Icttura pei la 
scuola me.Ha pubbheati da Einau-
di. dei quaii ancora non si e 
parlato adeguatamente. 

Sempre a proposilo dl Monda-
dori, pol, ci piacerebbe sapere 
quail ragioni (prudene o che a!-
tro?) hanno indolto alia soppre.s 
sione nei catalogo deuh Oscar di 
un classico come L'amantc di La
dy Qiatterlei) di Lawrence e di 
un'opera nimva e discussa come 
I.olita di Nabokov, di cm erano 
fitalc annunciate le ristampe (per 
non dire della scomuar*a di ope-
re til Dickons, Tohtoi. Babel. 
Colelle. Pratohni). 

1 volumelt; di quests settimana 
sono meno licchi di titoti stimo 
lantl rlspelto a quelli deila set
timana sror.-a: fra tutlf si distin 
gue la nstampa del primo volu-
rno del caiiolavoro di Thomas 
Mann, per il quale pero piu che 
mai sarebbc stata utile una pre 
sentazione Canto piu che il prez-
zo 6 aalilo i 450 lire); ne si ca-
plsce perche I'editore per la 
prossima si (limana annuncl un 
aliio tltolo. an7iche pubbheare 
subito anche la seconda parte di 
quest'opera. Gli altri litoli sono 
varl e. a! solilo, di valore di-
scontmuo: due classici (Cechov e 
Stevenson), duo nnrratori del 
Noveccnlo (Slruther e Fiance), 
un libro di guena (Clostcrmann), 

« LA MONTAGNA 
I N C A N T A T A B 

Thomas Mann, La viontagna in-
cantala (DalP Oglio. tr. : Bice 
Giachcttl-Sortcni). Volumo primo 
E' questa una delle opere piu inv 
pot'lanti del granclc autoie tcde-
KO, che raccontando la vita di 

un villagKio sanatoria'.e olTrc sim 
bohcameme un quadro. singolare 
per for/a di lappresentazione e 
di penetraziom. della societa eu-
ropea in crisi agli inizi del no-
stro secolo; ur opera che e con-
cordemente uuluata come uno 
del piii alti i miltati de) deca-
dentlsmo euroieo Pubblicala nei 
1924, essa venne fatta conoscere 
in Italia dalleditore Dall'Oglio 
proprio nella traduzione die ora 
viena nstampnta Presto Monda 
dori 6 in coiso di stampa l'edi 
zione di tutte ie opere di questo 
grande scnttore: alcune d- esse 
ei possono trovare. a prczzi ac-
cessibili. nella BUR. 

! VIAGOI 
DI STEVENSON 

R, L. Stevenson, fl signore di 
Ballanlrae (S,msoni, tr.: Giulia-
na Pozzo). DPI molti viaggi che 
dove compiere per ragioni di sa
lute resta un'imnronla m ognuna 
delle opere di Stevenson, un ori 
ginale scrittore inglese vissuto 
nella seconda meta oell'Ottocen 
to, noto sopiattulto per L'lsola 
del Tesoro e la storia del Dottor 
Jokyll e Mister Hyde. La stessa 
varieta di pnesaggt si trova al 
fondo di questo romanzo, conipo-
sto nei 1RB9, nei quale protasoni-
sta e I'odio mortale fra due fra-
teili di oppose nature. Succinta. 
ma cliiara e t)cn informnta I'm-
troduzione. Vane opere di Ste
venson si tiovano anche nella 
BUR; questa in particolare vi e 
tradotta da Onana Prcvitali 
(L. 300). 

UNDICI RACCONTI 
DI CECHOV 

A. P. Cechov, i grandt raccon-
U (Gar?anii, tr.: E. Reggio e 
M Shkirmantova). Sotlo questo 
t:tolo viene qui pubblicala una 
scelta di 11 racconti. ai quaii do-
vra seguire in un secondo volu 
me una scelta di novelle del 
grands scnttore russo di fine Ot-
toc-cnto, anuco di Tohtoj e di 
Goikij, neiJa cm opeia si nflet-
le la vita della Russia /arista ne-
gh anm plumbei di Alessandro 
III. Trattandosi di una scelta, 
sarebbe stato opportuno che esi-
stesse un Ifgame piii stretto fra 
I'lnttodu/'ionr (concenita nella 
foriiitt di \oc d1 enuclopedia. 
carallerishcn di questa collana) 
e la scelta stc-sa, e cho fosse 
ra indicate almeno le date dei 
singnli racconti e fosse precisato 
a quale fase della carriera dello 
scrittore essi appartenKono L'in-
troduzioiiL' inoltrc faholla indul 
ge a un eecc^sivo gu^to aneddo 
tico. e in genere sovrabbonda 
nello citazioiu di crilici. che ren-
dono faticosa la lettura. 

«1L GIGLIO 
ROSSO » 

Anatole France, il Qigitn TOUO 
(Casini, tr.: R. Pnnj), Scrittore 
noto anche per i sum atteggia-
menti anarchici e soeiaiisti Ana
tole France (IR44-1924) esercit6 
un certo influsso sulla letteratura 
francese e italiana del tempo: 
gli interessi sociali, le indagini 
psicologiche, il gusto estetizzan-
te. sono la fondanientale caratte-
ristlca delle sue opere narrative. 
che cooobbero un notevole sue-
cesso nella societa borghese di 
primo Novecenlo, e che oggi si 
Vggono con minore interesse. U 
oioiiD rosso e una delle piti note: 
in essa si narrano gli amon di 
una nobildonna parigtna, sullo 
sfondo dei salotM mondani, degli 
intrighi di governo, di un con-
venzionale paesaggio italiano, In-
dice della (reltolosita con cut so
no allestite rnolte di queste edi-
zioni t'conomiche e l'introduzione, 
ricavata di sana pianta da una 
precedente edizione comprenden-
te anche tre altri racconti. e in-
vecchiata quindi non solo ne) 
contenuto ma anche ncll'imposta-
zione di tutto il discorso. Parec-
chie opere di France si trovano 
nella BUR. 

UN ROMANZETTO 
DA FILM 

J. Slruther, La signora Mimuer 
(Mondadori. tr.: G. Jarach). Un 
romanzelto inglese che deve la 
sua forluna alia nduzione cine-
matoaratlca. £ i) racconto dei 
|)iccoli eventi della vita quotidia-
na di una famiglia londine.se, po-
co prima dello scopnio dclPul-
tima guerra. 

IL DIARIO 
DEL PI LOTA 

P. Clostermann, La grande (no
stra (LonRanesi). Continua nella 
collana Longanesi la serie di li
bri di guena, ma scclti in modo 
da costituire quasi un genere di 
hbn d'av ventura. siMiza indurre 
il lettore alia minima riflessione. 
Cioslermann. un coraggioso pilo-
ta francese, comba'.lente nella 
RAF, registrd giorno per giorno 
in un suo dim io i fjitti sahenli 
della sua v,ta. ne e uosi nsulia 
ta una cionaca iiunlerrotta di 
fatti militan, di bcontn nei cieli. 
raccontati pero quasi con spinto 
sportivo, indipenden'emente da 
una visione piu umana della 
guerra e delle ragioni che soste-
nevano t combattetiti francesi 
nelle loro dure piove. 

a. a. 

Pa questo punto di vista, pur 
rirranendo ancora il colloquio 
alio stadio delle proposte di un 
me'ndo di ncercn. s.ono scatu-
ritt- dal dibattitn le prime, in-
ter^ssanfi indicazioni. Si e ri-
levnto il pericoln della ricerca 
del famnso « spettatore medio *, 
che comporta il grave rischio 
di ridurrc il pubblico a un mi-
nimo dcnominatr.re comune e, 
quindi. di mantenere continua-
mente il « messapgio » televisi-
vo sul terreno piu arretrato, 
(iell'« ovvio *. dell'* ufflciale », 
del «codiflcnto*• ed e appar-
sn. invece, la assoluta neccs-
^ita di puntare sulla estrema 
differenziazione della societa 
italiana e delle correnti di pen-
sicro che \i coesistono come 
su un clementn positive, del 
quale la TV deve farsi porla-
trire divenendo autenMco spec-
chin di questa composita realta. 

Anche in rappnrto a cin, si 6 
indicato il galore, ncl <messae-
gin t tclevisivo della novlla con-
tvapposta all' nvvieta. sottoli-
neando come la novitel sia ca-
pace di «mettere il ricettore 
in uno statn di autonomia e di 
sforzo intcpretativo e di ob-
bligarlo a rivederc i propri co-
dici e i propri quadri di riTe-
rimento », cioe lc proprie con-
cerioni e convinzioni. i propri 
giudizi e pregiudizi: un con
cetto, ci pare, essenziale per 
comprenderc enme la dialctli-
ca critica tra TV e pubblico 
e. quindi, un diverso atteggia-
mento del telespettatore possa-
no essere nttenuti. piu che dal-
Pestcrno, proprio mutnndo le 
linee di programmazione. il 
linauaggin, la pnlitica generale 
dclP Entc radintelevisivo, in 
modo da ottcne-e che la tele-
visionc si present! sempre co
me una televisione c aperta >. 
che ennti sulla cntlaborazione 
dello spettatore come su un ele-
mento indispensabilc. Di con-
seguenza, £ apparsa anche la 
necessita che 1' emittente in 
generale e gli aittori in par-
Ucolare pnrtnno sempre con la 
intenzione non di conv'mcere 
ma di stimolare 11 pubblico. di 
ofTrire ad esso element! di 
giudizio autonomo. e quindi sot-
tnpongano anch'essi le loro con-
cezinni e convinzioni a una con
tinua revisione critica. acco-
gliendn fili stimoli piu diversi 

Sulla base di queste indica-
zionl. ci pare, portando avan-
ti la ricerca in una giusta pro 
spettiva, si pud riuscire a do 
cumentnre le ? intenzioni * del 
la attuale prnerammazione to 
levisiva e del linguaggio nei 
auale essa si articola e si puo 
giuneere a snstanziare rnbu 
sfamente. su tutti i piani. la 
nchiesta che la televisione sia 
nufonoma P indipendente. e 
nuindi caratterizzata come un 
autentico senn/io pubblico Su 
auesta via- insomma. il di'nt 
tito noli Hen pun eddarsi ciTi 
caccmenfp al dibattito cullnrn 
le e la bitta"lia per la rifnr 
ma della RAI TV nun acqui^a 
re Pnmpiezza e la for/a che. 
fino ad oggi. malgrado gli smr 
zi costanti delle correnti de 
mocratiehe es«;a non e riusci 

I ta a conseguire. 

Giovanni Cesareo 

L'affresco die il viltarc /'.''-
tore DP Cnnnlm e il .s»o col
laborator Rocco Ffilctmw hail-
MO rerdizjnto ncr la chuisci de 
du-dtd a San Francesco d'Ai 
,sis(, sifttnfd iri una bnrnata 
aperaia, alia perifena di Avel 
Uno, e Interessante ed indicci-
twn: mtere-isante perche rcu-
Iizza una vmone figuratiia 
cfie rijlrt'c i fermeriti jnit uiai 
del mondo cattolico; indicati-
vo per Vesphcita condanna d<z-
Q\\ cstetismi accadanici e neo-
avangttardisti che Vopera espri-
me. I due niovani artisti hai-
TIO interpretain felicemente '« 
ulpe illumtnanti di Giova i-
ni XXIII; d'altro canto, il soj-
getto stesso dcll'affresco: cioe' 
San Francesco d'Assist, e il 
luogo dove es\o si sarebbe d> 
vttto reahzzare. cioe un quar-
tiere abitato prevalenterv.cn'c 
da lauoratori, hanno amta'.o 
De Concittis e il suo collahori-
tore a trovare il linguaggio piu 
adatto ad esprxmere I'aspiri-
zione alia pace e alia liber'a 
di tutti i popoit. che costiluis.:e 
il t fatto» p>u rii!o!«2ionario 
del nostra tempo. 

II grande if fresco, che si 
sviluppa armonicamente sul-
I'ampia e cur 'a parete delt'ab-
side, e stato isegmto con una 
tecnica ad ur, tempo antica e 
moderna, la tempera a cas<ii-
na calcica, g:a usata da ce'ti 
pUtori del secolo XIV e anche 
prima. Questa tecnica off re in
finite posslbihta espressh'e e 
consente un linguaggio flutclo, 
ma anche fermo e chiaro, pro
prio come qnello dei grar-di 
clcli pittorki dei secoli passati, 
Ma il problema cfie hn affrvn-
tato il giovane pitlore ave li-

na.se c m rmmente pik vnsto ed 
unporlante del fatto puramentc 
tenuco ed espreastvo K.sso ri 
flette qucsdoiu cho sono al cen
tra del dibattito artistico con 
tempoianeo; e.s.se SOJIO pnnci 
ixilmcntc ta qucstume della 
* necessity * sociale dell'artc e 
quella che della sua storicita. 
Con la baldanza della giomnez-
2a Eftore DP Concibis c il sun 
col[(i/jor(i(ore hdniio affrontato 
il difficile commto loro aff'x-
data drill'ijiUlligente e corag-
g'xoao committente, il parroco 
Don Fsrdinando Henzulli, su-
peranda di colpa Vangusta vi
sione di una mttura specialists 
ca, fatta per i soli miztad ai 
wisferi del linguaggio accade-
mico contemporaneo F.ssi han
no lenuto presente, innanzi 
tutto, la vitaie lezione dei mes-
sicani e il modo come quel gran-
di pittori «pitbblici s hanno 
avulo, e continuano ad avere, 
per comumcare a larghe masse 
contemporanee idee e concetti 
nniversali aiutandole a capire 
la vita umana e la storia degli 
uomini, spingendole all'azione, 
per costrtnrc una societa piu 
giusta. Compile alto e molto 
difficile, per svolgere it quale 
i giovani artisti hanno lentato 
di mettere a frutto vane espe-
rienze dell'ar(e moderna; cosi, 
oltre alia suggestionc, in certo 
senso obbligata, dei messicani, 
essi hanno lenuto presente le 
esperienze piu avanzate della 
ricerca rcalislica italiana, da 
Gutluso a Let>i, a Mazzacurati, 
non rifiutando le proposte ul
timo, della Pop-Ar( e de! tra-
vaglio artistico amencano, ten-
dente alia riconquista del sen

so dell'oggetto c del month 
i leale*. 

/( tcma del grande panneUn 
piltorico e quella chiaramenlc 
p.sprpsso dal parroco della chic-
sn, don Ferdmando lienzulh, 
nelle sue .tpmplici e chiare pa
role da lui pronunciate nei cor-
so rfella cerimonia inaugurate: 
i San Francesco — egli disse 
— ha sintetizzato il .suo pro-
gramma in due parole: pax et 
bnnum (pace P bene). Con ta 
pace ogni bene, con I'odio e 
la guerra ogni male... Questa 
e la lezione che da oggi in poi 
San Francesco d'Assist tmpar-
(isce ai fedeli che verranno a 
pregare in questa chiesa. K' un 
tema profondamente evangelico 
svolto in stile realistico, quale 
fu lo stile di Ce.su T>, e piu ol
tre: « In china ecumenico qun-
sta opera afferma dei princlpi 
essenziah: Iddia chiama tutti 
alia salvezza, apre il cuore t/i-
/imlnmeiife b»o»o a tutti». 
Nell'a (fresco sono rajfigurati 
volu di personaggi del mondo 
politico, nrtii'fico e rtilturale di 
(ti/(i i paesi. Cosi Vintelligente 
parroco avcllinese illustra que-
.s'o a.speffo dell'opera: <i Vi so
no presenti uomini di tutte le 
razze ed i contmenti... cid espri-
me Vansia della Chiesa che 
ha mosso Papa Paolo VI a fare 
il suo pellegrinaggio della pace 
all'ONU per incontrnrui uomi
ni di tutte IP Jedi religiose c le 
impostazioni idealogiche e trat-
tare con loro della fratellon-
za universale... Sorge cosl la 
necessita del dialogo pastorale 
con tutti gli uomini della terra*. 

Anche Marino Mazzacurati, 
venulo appo.si(a»ien(e da Uoma 
per presenziare alia cerimonia 

riyista delle iriViife 

Le riforme di struttura 
^all9America all9Italia 

II piCi r cento numero di il 
Ponte pu blica saggi e note 
su vari i m di carattere pMi-
tico-socia che mostrano la 
vivacita il fervore di ricer
ca della rnista. Molto interes 
sante 6, fra tutti, lo scr.tto 
che Mino Vianello dedica ulla 
situazione del lavoro negli E.ta-
ti Uniti, al rapporto tra forza 
attwa e disoccupazione, ma an
che *i forza atliva e popuia-
zione parassitaria. Una situa
zione tutt'altro cho rosea. In 
otto anni, dal 1955 al 1963, la 
pcrcentuale di forza alliva c 
scesa dal 59.3% della popola-
zione totale al 57,3%: cio signi-
fica la scomparsa di 2 400 000 
units. La disoccupazione si 6 
mantenuta costante, ad un li-
vello del 5 6%, ma se guar-
diamo ai ncgri, scopnamo che 
ben i! 30^ della gioventu di 
colore non e in grado di tro
vare un lavoro! 

L'autore fa notarc alt'esl 
che la situazione tendc i>ltc-
riormente ad aggravarsi. che 
Pappamicne di nuoix* industnc 
e largamenle insufficicnte ad 
assorbire la domanda di lavo
ro. Vianello trova attuale per 
('America il problema di mu-
tamenli slrutturah dcll'as^eltn 
produttivo, in alti i termini di 
una pianifica/mne che regoli 
in modo diverso i rapporti tra 
settore pubblico. settore pri 
vato e settore < non luc -oli-
vo t. E, pur se non indaghi a 
fondo tutto cio che 6 impl cito 
in tale constatazione, egb ag-
guingc: « II riarmo c-. ogg, la 
colonna vertebrale dell'econo-

mia amencana ». 
Un altro scritto sollecitantc 

6 dovuto a Fabrizio Cicchitto 
che analizza «il potere sin-
dacale nella society italiana »: 
un potere d'influenza e di de-
cisione che c crescente. Ma 
l'autore coglie un problema es-
sen7,iale nella conclusione del
la sua analisi, laddove consta-
ta che Pautonomia sindacale e 
andata avanti in qucsti anni. 
Pu6 essa progredire ulterior 
mente legandosi ai parametri 
della politica dei redditi oppu-
re, come propone la CGIL, co-
struendo un nesso «tra 1'ini-
ziativa rivendicaliva, la lotta 
per le riforme di struttura e 
I'impegno per la politica di 
piano»? Interessante e la ri-
sposla che awia il Cicchitto: 
« L'aulonomia sindacale, pro
prio perche esprime una ca
pacity reale di contestazione 
dal livellu di fabbrica al li-
vello di sistema non puo rea-
lizzarsi so non in una situa
zione polifica realmentc prote-
sa alia trasformnziune del si
stema ». L'azione sindacale, 
cio6. esercita una spinta rea
le verso la necessita di rifor
me: spetta poi nl movimenlo 
politico generale raccnglierla 
e tradurla in un'azionc che 
mcida efficaceinentc 

Significative sono anche le 
«domande » che Umberlo Sc 
gre rivolge all'imminente con-
gresso del PSI. Quella cultural 
mente piu stringente investe 
tutta la dcbolezza del richiamo 
al t mnderno» cosi di moda 
t nelle file provinciali del mar-

xismo di partito in Italia s. 
L'autore vorrebbe che il PSI 
non si lasciasse imbrogliare 
dal fascino del «moderno», 
un termine che esce dal vo-
cabolario tecnocratico «ed e 
imprcstato sottobanco alia dc-
teriore socialdemocrazia per-
ch6 irretisca i soeiaiisti >. Po-
liticamente, la « domanda * si 
articola cosl: come si deve 
trasformare lo Stato nei suoi 
presupposti sociali «affinchc 
il sistema rappresentativo, e 
le forze esecutive che lo in-
tegrano ed esprimono nei go
verno smetta di essere dorr: 
nato direttnmente o indiretta-
mente dalle potenze di clas 
se >? E" il qucsito classico po-
sto dinanzi a chi si dice so-
cialista e mtende dare un con
tenuto effcttivo alia sua bat-
taglia. 

II discorso si collega a quel
lo introdotto in un editoriale 
di Tristano Codignola che ron-
sidera la denuncia dell'accor-
do di governo e la rcpulsa 
dell'uniricazionc socialdemocra 
tica come le condizioni neces 
sarie perch6 il PSI ritrovi la 
sua autonomia. « La scelta del
la stabilizzazione moderata — 
conclude il Codignola — mor-
tifichcrcbbe in modo estrema-
mente allarmante proprio quel
le forze. uotcn7ialmente piu 
vaste di quanto non possa np-
parire, che in ogni partito sa-
rebbero disponibili per una va-
lida alternativa di riforme c 
di progresso democratico >. 

p. s. 

perkolose 
il mondo della molonzzaziotie 

ia aiimmnato la novitn di minu-
scale iiuto di cilindr.ita 175 de-
ilinale al trnffico urhano, specie 

•He nu'iropoli, Benlshimo: ma 
nun r-i MirA il perlcolo di vedei le 
prcslo I.in. i.ite siille auto-strade' 
Chi iniiH'dua ,dlc ti»!« Idlipnt di 
assalnc a scimiu le vcloci e pe-
rii'olosc arlerie na/nitiah? 

Anche altrc ulihlauo (ad csem-
j)io le 500) sono slate ideate ppi-
la cilt.i c i b rc \ j jii-f<ii!si Pi-ro 
ni'ssuno, era naiurale, le ha trat 
U-nutP dal amenta I'M eon le gios-
.se cilmdrale in vinfffp di cenli-
nam e anche rnigluua di ehilo-
metri. 

]•;' questo uno di'tfli urgotjienti 
piu f.icilmeiUe saltali o elusi o 
dunciUK-iiti dalle vane cunferen-
ye del (raffico. SI piefensce !a-
cnmaie v tnonare sul funeslo pri-
malo italiano nogh incident) stia-

all <\<\ pin alia pprcentuale del 
mondo) addebitandolo all'indisci-
plina o al •* ipmpei.unonlo lati
no > H.ii.i e la nlles'jione che 
il m>stro « fccoid del sangue t e 
dovino all'imiwiientr massa di 
nucio vi'tture che affollano le nn-
stre strade 

Ma poi In piceolc/a e an-
<iira mente. Kon r e nulla ill 
male nvere 1'r.uto pit cola. 11 vero 
punto dolenlp e die tali macchine 
cortono veloci come le ^rossc. in 
un assurdo e spesso micidiale 
rappoito peso velocitn Scn/.a con-
t.iri' le utilitarie truccnte (altra 
prodiv/a dei noMn costrulton). 
capaci di sflorarc pircole como 
vespp i 150 cbllornetrl orari. 

Hitcniamo sarebbe megho par-
lare di queste cose an/iche di 
* (piiiiicinmento latinos SP VO 
Hhanri sirollarci di dosso il pri 
main del sangue, non dolibiamo 
temcre gh stnlli delle grandi ca 
se coslruttfici che indaffarate 
.i scidiMP, non voghono scntir 
liarl.ue ne di massimi. ne di 
minimi di velocity. 

Un distorso chiama I'altio. An
che il commercio dell'usato e un 
piimato italiano. Ed t> un puma-
to che si collega sinislramcnte a 
quello delle disgrnzie. VI sono 
in circolazione innumertvoli vel-
ture vendule e rivnndulo fine a 
cinque o sei volte. I grossi fab 
bricantl fanno presto a vendere 
macchine nuove rilirando lc vet • 
chic. Ma poi fanno allrettanto 
presto a ricollocare queste ulti 
me. L'cconomia flaliana ha alcu 
nc sue punle all p. pero ne ha 
di miserevolmente basse. L'as 
sorbimento dpll'tisalo a v viene 
peilanlo con relativa facihia. 

Kblienc, chi controlln, chi «a-
ranlisce il buono stato delle vee 
chie auto rimesso In circola/io 
ne' Una statistica delle sciagure 
ennsate da frenl logori che snl-
lano, da slerzi che si hloccano, 
da assi usuratl che si schlantann 
non 6 mai stata fatta. Chissa che 
allarme ne uscireblic. 

Non del tutto inopportune sn-
rebbe diiniiuc un provvedimento 
che imponesse I'olTeltiva e con-
trollnta verifica tecnica (da re-
gistrare sul libretto dl circola
zione) dell'automezzo che passa 
di mnno in mano. La spesa si 
aggirercbbe sullc 3-4000 lire: il en 
sto, cioe. d una annltsl comptuta 
da uno di quei moderni apparah 
etettronici cosl sorprendentemen-
tc capaci di penetrare i segreli 
dei guasti, dei pericolosi cedi-
menti e delle riparazioni-trucco. 

Altro problema affrontato male 
6 uuello delle scuclc guida. Si 
contmua a invoearo maggior nu
mero di lezioni e accanitn seve
nth agli csami. F- cosl si dimen-
tica che la seventa (o meglio la 
senrta) dovrebbe fermampnie 
esercitarsi ncU'nccctlazione dcpli 
alhevi. Nessuna paura di sfol-
lire un po' le nuloscuole, e s<>-
prattutto nessuna paura di rom-
pere o ralientare i piani indiscn-
minnti dei grandi commercial)! i 
(Panto, i quah vedono in ogni 
nuovo patenlato una nuova ma>-
china da vendere. 

Ricordiamo Taspirantc pilot a 
che rallegravn Paula airivando 
rcgolarmente sbronzo alle lezio
ni: si prese anch'egU la sua pi-
tente. In quattro c qualtr'otlo se 
la Lanquisto anche 1'ex centauro 

' - " - npetuto ribaltate in nioto, in una 
delle quaii ci fu in morlo, oggi 

inaugurate delta nuova chiesa, 
nbadi gh stessi concpAti, sot-
tohmmndo inoltre, molto oppor-
tunamentc d valore di roldirn 
che Vopera del DP Conciltis 
ha nei confronti delta recenle 
tradizione oicografica, or mai 
svuolata di ogni contenuto rea
le, dell'arte sacra. Kgli affer-
md che In maggiore difficolta, 
per gli arlisli, era quella di 
* assimilarc le esperienze este-
tiche piii atiuali e vive (quelle 
che si sono rcalizzale al di fuo-
ri del vasto pubblico in sede 
.s'perimenlrilp) e dare a tali 
esperienze una funzwne nel-
Vambito di un lavoro che qui 
non e piii, e non poteva, essere 
fine a se stesso, ma rivolto al
le esigenze di un dialogo gia 
interrotto da tempo fra I'arte 
e il nwndo *, St tratta di grossi 
problemi, insamma, dei quail 
non si vital minimametUe na-
scondere ia serieta e la gra
vity, come quello, ad esempia, 
se I'arte debba essere compre-
sa da tutti. 

A questo proposito Mazzacu
rati mi pare abbia detto cose 
gitiste: «Si e molto polemiz-
zato sul fatto che I'arte non pud 
scadere al Vwello delta com-
prensione immediate e di tutti, 
che I'arte e un fatto di cultura 
che esige preparazione, ccno-
scenza del linguaggio figurati
ve da parte di coloro che desi-
demno /nitre delle immagini 
che Vopera d'arte ci prese;i-
ta, e accedere al mistero del
l'arte. Cid e vero. ma d an
che molto discuiibilc. lo mi 
chiedo: perche" le opere degli 
antichi waes(ri erano accessi-
bili a tutti? Luca Sijjnorelli, il 
Sassetta, Pwra delta Francesca 
e gli altri pittori, non disdegna-
vano di dipingere addiritttira 
stendardi per le proccssioni, 
(ale era il loro stretto legame 
con lo spinto del popolo J . 

L'opern del De Conciltis che 
ha susciltifo tanto scalpore e 
ha fatto esplodere di rtibbia i 
fascisti, per questo semplice 
fatto e da coitsiderare una cosa 
positiva. Essa riesce ad espri-
mere un concetto fondamentaie, 

da i popoli di tulto il mondo 
alia ricerca della giustizia so
ciale a della Uberta: quello 
della pace come condizione es-
senziate per il progresso civi
le. Questo concetto d espresso 
con chmrezza, senza comes-
sioni al facile illustrativismo, 
senza il tano didascaltco e mo-
ralislico del racconto edifican-
te. Quei volti di contadmi, le 
immagini direlte e quasi foto-
grafiche delle atrocita e delta 
violenza fasclsta e nazista, quei 
cor pi di partigiani impiccali, 
quei contadini che occupano le 
terre incalte, quei volti di di-
rigenti politict di ogni paese e 
di ogni corrente ideale, anche 
se, qualche volta, diptntt con 
una cerla rozzezza e sommarie-
ta stilistica, hanno una -t pre-
senzn» troppo forte per non 
riscattare anche x limlti della 
resa formate. Questo affresco, 
in conclusione, e important? 
perchd insieme alle questioni 
strettamente estetiche che Vope
ra solleva e che costituiscono il 
nocciolo del dibattito culturale 
contemporaneo, rivela concre-
tamente un orientamento positi-
vo di xina parte del clero ita
liano, il quale prosegne corag-
giosamente sulla strada trac-
data da Giovanni XXIII, che 
d. I'tmicfl, per In Chiesa, che 
possa ridarle presligio, colore 
e verita, Punica che possa dav-
t-ero reinsertrlti nella vita con
tent poranea come elemento di 
progresso e di giustizia. 

Paolo Ricci 
Nella foto accanto nl titolo: 

don Fsrdinando RenzulM, II 
parroco della chiesa di San 
Francesco d'Assisi, nei popola-
r« rione Ferrovfa dl Avelllno, 

guida uno spaventoso bolide. 
Eppoi 1'anziana signora, malde-

stra persino nei camminare, che 
treina^'n e sudava accanto al-
PistruUore. Sommo circa 80 le
zioni di guida e fu bocclata e 
ribocciata. Era un'inadatta asso
luta, ma la sua ostinazione vinso. 
Adesso la legge le consente di 
mcltersi al volante di una Ma. 
sernti. 

Casi come qucsti, e forse peg-
gion, si potrebbero numerare m-
finiti nelle noslre nutoscuole. Vor-
renimo sapere in cho misura au-
meateranno alia messa in strada 
della 175 cc., fnrfalhna delle auto 
cm qualcuno gia prerredita forse 
d'appllcare il motore di Malcom 
Ciunpbell, 

s. d. p. 

Domani a Perugia 
il Congresso degli 

assistenti universitari 
Da domani nl 3 novembre ai 

terra a Perugin 11 XXII Congres
so Nazionnle dolPUniono Nazio-
nale Assistenti Universitari. 

II Congresso coincide con un 
momento part icolnro importnnle 
per 1'University italiana: all'or-
dinc del giorno delle Caniere 
sono gia il d.d.l. per la rjfonrm 
universitaiia e quello per Pistitu-
7!nno del ruolo dei professori ag
gregate mentro il Parlnmenio 
dn\rA pure afliontare solleciln-
mente tl piano quinquennnle per 
la scuola e il Governo il nuovo 
d.d.l. per i) pprsonale universi-
tano. 

II Congresso dcH'UNAU llsscrn 
la posizione e I'impegno dclln cn-
ipgorin, anche di rccente manlfe-
statisl con la prescntazione dolle 
proposte di omcndamentl al d.d.l. 
per la riforma. 
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