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[ Ordini di servizio: illusioni e riforma 
I 
I 

I 
I 

CON u \ ui;ci;.vnssLMO«ouii-
ne ili serviz ion conn sl.il i re si 

c«e iu l i \ i a l b Hai-TV utimoroii spn-
(tanienti di fimzionari c la mndifi-
ca dclt 'organiz/a/ionc dclla diic/.io-
tic dei programmi telev isivi ( the e 
stala piu cliiarainrnte divisa in due 
brani'hc: spetl .uoln r « rtillurali » 
— mcntre i scrvi/i giornalisliti ton-
timsano a far parte a «c) . 

Sarebbc facile ironi/zare FII que
st! periodic! fcpoManieiili (lie, prr 
rlii vi assisle ilallYslrriio, aoiiiiglia-
no molto a quclli the si vcrifir.mo 
nel fauiosu giuoco dci quuttro can-
loni. Cc IIP a>-liTicino. La HAI-'I'V 
c inrazicnda c ahuiii di quesli prov-
vedinienli scalmiscono, foise, ila 
aiilenliclic es igen/o a/iendali (non 
sono poclii, p f i o , roloro d i e alTer-
niano d i e a-iMiiizioni, sposlamcnli e 
proino/ioiii sono ant-he Iroppo spes-
so drtermiiiati da csigrri/e... « rar-
comaiiilatorie » o dal giuoro delle 
fazioni) . D'allra parte, i fun/ion.i-
ri dclla Hai-'I'V sono am-ora, in 
ftrandissima rn.ikijiioraii/a. « iiomini 
invisihili u: e arduo slabilire il pe

so Fperiliro di quc^lo i) quel diri-
Kcnle medio nella produ/ione — c, 
di coinegueii /a, a l l i i l lanlo arduo c 
Kitidicare se gli «po<<laiut'nti porlino, 
come si ilite, I'liotno fiiusto al po-
sto }iiu«l(> Per il pulililiio, e in 
huona parte anclie per noi, molli 
ili ipiesli (i ordini di «t-rvi/io » 50110 
[iiiii e sciiipliii ( j i o ' t l l i di noiui. 

Una rosa. pero. e <erla: non e da 
quesli spo'lamciili inlcrni d i e puo 
M-alnrirc una aiilenliia iifoinia dcl
la sl iulluia dclla Hai-'l V e dclla 
Mia lined piodulliva e indurate. 
I'lli'i accadcie, tc i lo , 1 lie 1111 fiin/io-
n.nio pin apeilo e rordgjiioso del 
suo piedeic-^oie dia nuovo impul
se* a tin cci lo seltore: ma la dia-
lellica interna dclla Hai-l'V riina-
ne pur seiupre limilala c diMorla — 
limildla e dislotla da nil line con-
di/ ioni di li.i-c: piiuia Ira tulle, la 
dipeiidcu/a ili'H'Kule dal governo. 

Per quc'ln, -lupi-co d i e il crili-
10 lelcvi-ivo dell" imiili!, (Jiu'ep-
pe I'ederciui. M M.I opinio nei jiior-
ui scorsi lino ad allermnrc die il 
receiilc « online di servi/ioi> addi-

rillura « toiiscnle una seinpre pi 11 
\asla proie/ iouc veiso il niondo 
estcrno » e d i e la moililica oipani/-
zali \a dclla direzioiie dei piojiram-
mi telev isivi « segna il secondo pas-
go di una pulilica nuova... I)' un in-
dirizzo d ie conlinua c si rafTor/a e 
d ie iuleudc aprirc scnipie piu lo 
spcllacolo | e l e \ i s i \ o alia realla del 
Parse »>. 

.Ma audiaino! A t-lii \110l daila 
a here? Gilt tempo fa I'edeicini 
sciishc cose analogic a pinpn-iio di 
1111 altro « oidine di M-ivizio » |e ni i 
ripeiciHsioni rimaiiiiono, a tiut'o^-
pi, misleriose. In vriil.'i, qui si li-
\e la sollanlo, aniora una \olta. la 
ottiuiislica tendeu/a dci sociali-ti a 
credere (c a far c iede ic ) d ie la lo
rn prcsen/a ( icale o presunta) nel-
la « stan/a dei lioiloni » deiermini 
cliiss.'i qiul i proj:re»-i e miilamenli 
d'l qualita. La real 1,1, peio , e mollo 
di \ersa: il « conli i lnilo u dci soti.i-
li'-li, linoia, aU'inleruo delta Hai-
'l'V e davvoro impalpaliile se si 
escludono gli inlei venti, tutl'allio 

d ie « progies»i\i », del »ocialdcmo-
cralico iinilicalo Ue 1'co. 

E, del reslo, non e'e da stupir-
sene. I'ur tialasciamlo la ben nola 
\ocazioue dei socinliMi a picgai-i 
ulle (i BUpcrioii » le^^a«i DC) csi-
Kcn/e e a ouuparsi sopialtiittn del
ta riparli/ione dei pusti (sar.'i per 
qucsto d ie si commuo\ouo tanlo di-
uanzi a);li « ordini di s c i \ i / i o »?), 
lion «i fa falica a toiiipicudere d ie , 
liiiiauendo le in-c tome sono, sa-
relilie lieu dilTicile per iliiunqtie 
uioililicaie sul *ciin uli indiri / / i 
piodultivi e cull 111 ali dclla Hai-l'V. 
ll.i-la prendeie da una paile il 
I'tlfjiimnnle e dall'allra il sello-
i« tlello spcllacolo per rendei'si 
conlo d i e , nono^tanle tulli ^li 
'forzi cnmpiiiti sul /liniut ivcnivo. 
lien poco e camliiato nella so-
slan/a — sul piano dclla infor-
ma/ione e ilcll'a|)crluia polilica, 
da una parte, delta inlell igen/a c 
tlclla di^uila eiillurale, dall'allia. 

II fallo e the una anientica rifor
ma dclla Hai-'I'V esi»e alcuni pas-
sa^igi ohhligali: lo s^auciamenlo 

tleirr.nte dall'I^cc ulixo, una giusla 
aulonomia sotto il conlrollo r> la 
garauzia del I'arlainciilo, la costru-
zione di una strullura d ie ilia po-
leri assai piu lilevanli agli aulori, 
rinslaurazione ili Ic^ami perntanen-
ti con i tciitii politici c cullurali 
pill \ i \ i ilel Pac-e. Oliicltivi d ie 
possoito e»:eru ra^giiuui sollanlo 
a l l i a \ c i -o una leii^e di riforma: 
quclla leg^e di n l imna d ie i *"-
tialisli. oimai. non 'cmlnano piu 
di«posli a hoilencie. 

(ierio, uemmeno la lejijie — e lo 
aliliiamo sciittn pin \o l i e nel pas-
Mto — e. di per «e. '•ulficicnle I.a 
lep^e d c \ e c»»ere momenlo iudi-
«pen<ahile di un pioces«o d i e \eda 
premiere coscienza e laxorare insie-
me parlili polilici. oiganiz/azioni 
di massa. associazioni cullurali, puh-
Idico e, in prima linea, aulori e la-
\oratori dclla Hai-T\ . Ma se la le^-
po non e <uflicieute, tanlo meno to 
»OIIO, ci semlira, gli « oidiui di 
ser \ i / io ». 

Giovanni Cesareo 

NESSVNA LEGGE CI 0BBL1GA A 
PAGARE 12 M1LA LIRE UANNO 

Dalla sentenza di Sesto San Giovanni a quella di Piana degli Albanesi 
L'unica legge che regola gli abbonamenti e quella del 1938: ma arriva 
soitanto a duemila lire • Con un decreto ministeriale non si stabilisce 
una tassa - Paghiamo piu degli utenti inglesi (che non hanno pro-
grammi di pubblicita) - II parere del compagno Davide Lajolo - Perche 
il governo ha paura di intervenire per sanare I'assurda situazione 

TORNANO DOPO TRENT'ANNI FRED ASTAIRE E GINGER ROGERS 

SCANDIRONO A SUON DI TIP- TAP 
LA FINE DEL FACILE 0TTIMISM0 

Perche, quando arrivarono in Italia, i « musical» americani vennero accolti con favore 
Miracoloso equilibrio tra comicita e patetismo — A passo di danza verso il baratro 

Alle giovanissime generazioni, nutrite di shake (ma scusateci, 
forse par Ha mo di un hallo che gia non e piu alia moda), il tip-tap 
deve apparire come qualcosa di ancestrale, quasi una danza di 
remoti fantasmi: eppure questo passo, a suo tempo eccitante e ami frenetico, fece 
la novita e la fortuna, in larga parte, di Fred Astaire e della sua inseparable 
partner degli anni '34-'39, Ginger Rogers. Furono, qttelli, i momenti gloriosi del 
musical cinematograjico, 
del film-rivista hollytuoo-
diano. rievocati ora dalla 
TV nella serie di Irasmissioni, 
che si e aperta mercoledi scorso 
con una delle piu note interpre-
tazioni della celebre coppia: 
Cappcllo a cilindro. cui segui-
ranno Follie d'inverno e Voglio 
rianzare con te. Poi Fred e 
Ginger cederanno il campo a 
Frank Sinatra, a Doris Day, a 
Kathryn Grayson e Howard 
Keel, a Gene Kelly: si giungera 
al dopoguerra. fino alle soglie 
del periodo pin recente. che ha 
visto il «genere > subire Ira-
sformazioni, acquisire. insieme 
con il colore, tutti i mezzi mo-
derni di regislrazione e diffu-
sione delle immagini e dei 
suoni. ddatarsi sul grande e sul 
grandissimo schermo, senza 
tuttavia ritrovare la jelicita 
semplice e leggera di una volta. 

Quando arrivarono in Italia, 
non molto prima che scoppiasse 
il conflitto mondialc (gia pern 
si erano apcrte n si andarano 
aprendo laceraziom irrimedia-

bili: Etiopia, Spagna...), quei 
film vennero accolti con favore 
non soitanto dal pubblico affa-
mato di prodotti esotici, cui la 
autarchia anche culturale del 
governo jascista avrebbe pasto 
un bando via via piu completo. 
ma anche da certi gruppi di 
giovani e giovanissimi intellet-
tuali ormai sul punto di trasfor-
mare la loro « fronda » generi-
ca in dichiarato impegno poli
tico. 

Se ncgli esemplari del nattira-
/ismo cmematografico francese 
d'antequerra — Renoir in pri-
mo luogo. poi Came, Becker e 
(a un lirello via via pin bas
so) Duvivier o altri — si tro-
vava da noi un antidoto globa-
le alle pietose mistificazioni dei 
c telefoni bianchi», t liewi rac-
contini umoristicosentimentali 
del duo Astaire-Rogers (da Ro
berta a Segucndo la flotta. ol-
tre i gia citati) alimentavano 
una sorla di spontanea resi-
stenza vitalc all'incombere del 
pianto e dell'orrore. Doveva es-

via Teu lada 

T V I N T V *"" television* rifa la tua slessa storia: vedremo 
presto, infatti, una nuova rubrica (in sette puntate) 

tfal titolo i Come vi piace » coordinata • presentata da Renato 
Tagliani • diretta da Luigi Di Gianni. Vi saranno riproposti brani 
di vecchi programmi televisivi: dal Vianello e Tognazzi di t Un 
due tre >, alia prima annunciatrice Fulvia Colombo (nella foto); 
• poi: Nilla Piui , Angelini, Alberto Sordi, Bianca Maria Picci-
ntno • Andalu (gli « amici degli animali >), Mario Riva • Alberto 
Talegalli, Mina • tanti altri. 

DM.IA DUNCAN A BARRAULT * * * £ £ ? ? * £ 
Stockausen saranno dedicati I priml tre ritratti del nuovo pro-
gramma che andra in onda prossimamente sul secondo canale, 
di sabato. Si tratta di una nuova serie televisiva, che i timorosi 
proflrammijti dedicano ad un pubblico di elite: ed « atlite * sara 
Infatti il titolo della rubrica. 

STORIE IN MONTAGNA J j j - ^ „ ™ f c ^ 
La prima, intitolata « II bracconiere », e gia in fase di realizza-
xione sull'altopiano di Asiago (per la regia di Eriprando Viscon-
ti). Gli interpreti principali sono: Giulio Brogi, Carl a Gravina e 
Rente Giovampietro. 

Lo studio dl Fonotegia del Centre 
Ral di Milano ha collaborate alia 

rMlinaiiono televisiva della c Mlssa Electronica * di Herman 
Moita la cui parte strumentale e costituita unicamente da suoni 
«Mtr«*tol. L'Hwoartairfo eotnpoaiUono • dlratta da Giamplor* 

MESSA ELEHRONICA 

sere ancora possibile sorridere, 
divertirsi, nonostante tutto. 

Musicisti di vaglia. da Ger
shwin a Kern, da Porter a Ber
lin, rivestivano di note tanto i 
eleganti quanta facilmente can-
tabili e ballabili quelle garbate 
Javolette, che si dichiaravano 
per tali, e che proponevano nel
la maniera piii disarmata. e 
quindi piu accettabile, il mito 
dell'America: Fred Astaire in-
dossava il frak e il cilindro co
me un'allegra divisa. in tempi 
nei quali impazzavano ben al-
tre uniformi: I'abito da societa. 
uno spazzolino da denti come 
unico guardaroba. talento e 
simpatia gli bastai-ano per con-
quistare il successo. la ricchez-
za. In Follie d'inverno. anzi. 
egli doveva rifiutare un contrat-
to troppo cospicuo, per non 
raggiungere la quota alia qua
le sarebbe « scattato > il suo 
contratto matrimoniale con una 
figlia di papa (perche lui. in-
tanto, si era innamorato della 
propria compagna di lavoro, e 
non sapeva come eludere gli 
impegni gia presi...). 

Piii tardi. il film-rivista sa
rebbe dipeso nnovamente da 
Broadway, prima che da Hoi 
lywood Le imprese cannrc e 
coreutiche di Fred e di Ginger. 
invece. nascevano per il cine
ma. pur se alle scenografie 
teatrali si dava peso e funzio-
ne: il cast era nutrito di ottimi 
caratteristi (sara sufficiente ri-
cordare. per tutti, Vimpagabile 
Edward Everett Horton), che 
non cantavano ne danzavano, 
anzi avevano spesso il loro for
te nella mimica facciale. Abi-
tuali ormai (anche dalla TV) 
alle orge di canzoni appena in
ter vallate da sketches alquanto 
sciocchi, saremmo quasi indot-
ti a ritenere miracoloso Vequi
libria che si conseguiva, nei 
film-rivista. tra testo e musica. 
tra comicita e patetismo. 

Ma e probabile che I'usura 
dei decenni trascorsi si faccia 
sentire. e che gli spettatori di 
oggi finiscano col prediligere le 
coreografie stilizzate. tenden-
zialmente astratte. di Cantando 
sotto la pioggia. dove si affer-
mava clamorosamente un altro 
cantante-ballerino famoso. Ge
ne Kelly. Le interpretaziom di 
Fred Astaire e Ginger Rogers 
sono legate a un'epoea che. pur 
marciando (magari a passo di 
danza) verso il baratro. arera 
fiducia nella propria capacita 
di superarlo; di rinvenire al di 
la di esso un mondo abitabile. 
tranquillo. sicuro. nel quale i 
massimi problemi fossero quel-
U dell'amore deluso (ma poi 
sempre corrisposto). Una guer-
ra generate, diverse altre che 
sono state fi H per diventarlo, 
la minaccia permanente della 
atomica costituiscono un ba-
luardo forse troppo duro. O 
forse la piccola epopea del 
film-rirista era ormai finita 
quella lontana sera dell'invemo 
1944-1945. quando. ass'istendo in 
un popotare cinema di Roma 
alia proiezione (gia * retrospet-
tiva >) d'una di tali festose 
commedie. un' amara rissa 
scoppio tra soldati italiani e 
americani. gli vni e gli altri 
alia vigilia di partire per il 
fronte; e d'improvviso quelle 
ombre bianche e nere che si 
agitarano sullo schermo parve-
ro trasformarsi in larve grot-
tesche di una civUta sepolta. 

AggtX) Savioli 

Alia Rai affermano che non gliene importa niente. 
« A noi — spiegano — i soldi non arrivano dall 'utente, 
bensi dall'Urar che provvede a riscuotere e poi ci 
passa una parte di quanto ha riscossso ». I teleutentl, 
a loro volta, si sono accord che fm'oggi hanno pagato 
una tassa inesistente; e alta, per di piu. Poco alia 
volta stanno smuovendo le deque dell 'abitudme. Qual -
cuno ha interrotto d'un tratto i pagamenti ed ha chie-
sto il rimborso di quanto • 

Fred Astaire e Ginger Rogers In una Immagine di trenfanni or sono: cosi I duo famosi attori-cantanti-ballerini apparivano, nei 
momenti culminant! delle loro storie d'amere o di successo 

ver sa to in questi ann i ; 
qua lcun altro, all 'acquisto 
del n u o v o televisore, ri-
fiuta (it effettiMir I'.ibbon.i-
mentn. K quando I'Ui.ir gli li.i 
chifsto di p.ig.ue. In acrot-
tato ill far causa cd ha \ into 
(come e MICCCSSO a Piana dcili 
AlbaiiDM). Siiinio nppena alPm 
zio ch un pi-occsso o la vampatd 
di irntazione e destmata a sr>e-
gnersi con la r.ipidita con cm 
e nata? Lc entire awiate o n 
solute sono. a tutt'oggi. una tien 
Una" ma si erano sempre mi-
ziate e svolte sen/a clamote. La 
magistratura si era regolata in 
modo non uniformc. taholta nei 
fino equivoco. 1 giornali a \ e \ a i o 
preso sottoganiba la faecen.l 1. 
tome una bu?ania da lesaliv.i 
accaniti. Poi — nel giro di pô  
che settimane — due «en*en/e 
analogue, sia pure su terrcni <{•-
\ersi (civile e penale) a Se>lo 
San Giovanni ed in Scilia rip.-o 
pongono il duitto dcll'iitente a 
rifiutare il pagamento. A Paler 
mo. dopo la sentenza. si e eosti-
tuito il conutato p.omotore di 
una associazione che vuole di 
fendere il dintto degli utenti a 
non pagare il eanone. La Rai-
TV. anclie se < non ghene 1111 
porta *, rischia — se l'miziativa 
prende piede — di restare senza 
introiti. Se poi si \ a ai nmborsi. 
e'e da tirar fuori qualcosa come 
cinquecento miliardi. K qualcuno 
— a rigor di legge — dovra pur 
pagarli. 

Come si vecle. e'e di che met-
tersi le main nei capelli. E que
sto eanone all'itahana e certa-
mente una delle faccende piu 
spinose (e assurde) che possano 
capitare fra ca|K) e collo di ana 
grossa societa per azioni; quale 
e. appunto. la Hai Hadioteievi-
sione Itahana. 

L'inizio di queata incredibile 
storia \ a collocato al 19J0. nel 
l'articolo pruiK) dclla Legge po 
stale e delle telecoinunicazioni. il 
quale stabilisce che c apparten 
f/ono alio Slato... i scmzi di te-
lecomumcazione (telegrajwhe. tc-

lefontche, radioclcttriclie. otli-
die) >. Partendo da questa pre-
measa. la disciphna degli abbo
namenti alle radiodiffus.oni tro 
\ a il suo te->to legislateo fo'ida-
mcntale nella legge del -1 gui 
gno 1918. La quale, secondo la 
orrenda tt'inuiiologi.i giiindici. 
< recita * all art. 1: t Chiuiiqui' 
deU'iifia uuo o piu apiiurecdu at 
li o adattabili alia riccziunc (Id
le radioaudiziom c obblwato al 
patfamento dd eanone... -." e al 
I'art. 2 precisa: * 11 eanone dt 
abbonamento alle radioaudiziom 
per UAO pnvato e stabilito in ra-
gione dt anno solare nella mi 
sura di lire 81 > (via via aumen 
tate fino a 2.450). 

Ma si parla, ancora e soltan 
to, di radio. I-a televi^'one e di 
la da venire. Nell'apnle del '53. 

La trasmissione che gode del pubblico piu vasto 

Facciamo i conti di Car osello 
Per ottenere un'inserzione pubbllcitaria alia TV, ormai, bisogna prenotarsi un anno prima - II costo di uno «short » 

Domandate a bruciapclo a 
nulle italiani — presi a caso, 
in qualsiasi punto dello stiva-
le. uommi donne o bambini — 
che \ i citino entro due secon 
di il nome di un programma 
te!e\isi\o. e no\ecentonovanta-
no\e \i nsponderanno: Caro-
sello. Perche tutti gli altri 
programmi \anno e vengono. 
alia grande denva dci decen
ni televisivi, ma Carosello no. 
Carosello sta saldo come un 
pdone di cemento ed e ormai 
diventato un fenomeno di co
stume. un test base per la 
conoscenza deU'italiano medio, 
oltre che il simbolo piu di-
retto di quella «economia del 
miracolo > di cui il nco capita-
lismo italiano s e vantato in 
tutti questi anni. 

Ccrto e che un discorso sul 
la pubblicita televisiva e un di 
scorso estrcmamente serio. da 
qualunque angolazione prospet 
tica lo si voglia guardare: so-
ciologica. economica, cultura
le. Economicamente parlando 
— ed e questo Q discorso dal 
quale prender le mosse — la 
Rai-Tv ha incassato. oon la 
pubblicita, 23 miliardi e meav 
so Ml 19M. drca 10 miliardi 

nel '66. La verita e. ormai. 
che un veicolo pubblicitano 
come Carosello e duenuto es-
senziale per quasi tutte le in 
dustrie nazionali; i grafici dei 
profitti parlan chiaro. 

Vi sono alcune grandi indu 
strie di elettrodomestici. ad 
esempio. che hanno calcolato 
in una diminuzione del 40^ 
dei loro incassi il prezzo che 
la loro assenza dalla TV (dai 
CaroselU, dagli Arcobaleno, dai 
Tic-Tac) farebbe pagare. Vi 
e una famosa ditta produttri-
ce di detersivi che nel "65 ha 
voluto fare un esperimento e 
non si e < presentata > in Tv: 
nel giro di sei mesi nei suoi 
magazzini si b accumulata una 
«resa» del 10% dei prodotti 
da essa immessi sul mercato 
Era accaduto che le massaie 
italiane si erano semplicemen 
te « dimenticate > di quei pro
dotti. li avevano sostituiti con 
altri la cui pubblicita incal-
zava. 

CaroseUo dunque (e con Ca
rosello le altre forme di pub
blicita televisiva) e divenuto 
un meno < impotto ». Un mex-
ndoiefai tamlioi fl 

gio di cid che i tecnici ame
ricani chiamano « soglia d'im-
posizione». vale a dire il li-
mite oltre al quale un mezzo 
pubblicitano viene imposto a 
tutto il mercato. vuoi mser-
zionisti \uoi consumatori. E 
proprio per Carosello la n 
chiesta di spazio. da parte de 
gli inser7ionisti. e divenuta 

hanno tarcalo la < soglia di 
imposizione >. La pubblicita Tv 
entra in 18 milioni di case ita
liane. toccando direttamente il 
64fr dei nuclei famihari; e se 
guita — qucsto vale soprat 
tutto per Carosello — da un 
pubblico che si aggira dai 3J<) 
ai 400 milioni di spettaton ogni 
settimana: martella il pubbli 

spasmodica tanto che la Si co per una durata di tempo 
pra (che con l'attra societa ge 
mella. la Sacis, ha il control-
lo dclla pubblicita radiotclevi-
siva) e costretta a disciphnar-
la dando un numero d'ordine. 
come nelle code in un ambu-
latorio. Alia data del lc otto 
bre 1966. ad esempio, era gia 
chiuso prcsso la Sipra il pro 
gramma di trasmissioni pub-
blicitarie Tv per tutto il 1967. 
Una nuova industna. che \o 
lesse lanciare sul mercato i 
suoi prodotti non potrebbe usa-
re CaroseUo prima del feb-
braiomarzo '68. 

La pubblicita televisiva, da l 
tra parte, e attualmente il 
mezzo piu poderoso ed effi-
cace che esista. Bastano poche 
cifre • comufgtwleie perche 
CCTOMOO • trtwnlwinnl affini 

che equhale al Wc dello spa 
zio globale di tutti i program 
mi giornalieri (per la Radio 
lo spazio pubblicita raggiunge 
in certi casi persino il S5ro 
del tempo destinato alle can 
zoni ed ai programmi di va 
ricta). 

Per qucste sue caratteristi 
che «casalinghe », la pubbli 
cita tele\isi\a riesce ad im 
porsi come il veicolo fonda 
mentalc per tutta lindustria 
che produce c per la casa »: 
dai detersivi ai biscotti. dalle 
cere per pavimento ai cibi in 
scatola, dagli elettrodomestici 
agli indumenti per neonati. e 
cosl via. Non e un caso, natu-
ralmente. che ditte e industrie 
produttrici di merci del gene
ra monopoUzzino i CaroselU 

per 1 8.Vc dtlla loro durata. i 
Tic-Tac per il W.'o c gli Area 
baleno ugualmente per il 90rc. 

Qual e la prassi per ottenere 
un inserzione in Tv? E' lunga 
e complcssa, ma come pnmo 
atto occorrc fare un contratto 
con la Sipra per lo spazio. 
Lo spazio non puo superare 
un ciclo di trasmissioni. ossia 
so < pezzi » da mandare in on 
da in due mesi: ogni inserzio 
ne costa 4 milioni (una se ne 
pud npetere. cosi il prezzo per 
sei trasmissioni si abbassa a 
20 milioni). La fattura di uno 
short \iene poi a costare fino 
a 3 milioni: vale a dire che, 
globalmente. la spesa per in 
serzionista e di 50 milioni per 
ogni serie di < carosclli >. Ab-
biamo gia visto che la Rai-Tv 
(radio e televisionc) ha incas 
sato circa 30 miliardi di pub 
bhcita nel 1966: questa cifra 
rappresonta il 2t% delle entra 
te globali dell'Entc (che sono 
di 88 miliardi di lire). Ed e 
indicative rilevare inoltre che 
appena nel '63 1'incasso pub
blicitano era solo di 19 mi
liardi. 

Sandro Polvar* 

mfiiie (ma gia l'aiino pinna la 
m.mmoi, in/a del paechetto di 
a/ioiu dell i Hai o pas->ata al 
I IHI> mi/].mo audio in Italia !t 
tiaMiiNsioni tclcv i-,ive La vicen 
da del eanone entia nel vivo 
Due divieti inuu>tei lali del 19 
novembie e del Hi dicembie del 
10 ^u •--(> anno, diseiphnano gli 
abbonamenti tunnilativi alia ra
dio ed .ilia telev lsione. 

'ha una legge ed un decieto. 
l tele liidiontenti italiam M tro-
vano a dovei pagare. inizialmen 
te. un uuione di quattoidieimila 
hie E' una cifia elevatis-sima: 
e un'a/ione coimuiistd in Parla 
nieiito ne ottiene l.i nduziuiie — 
(|U.iiu!t) .M tr.itti di abbonamento 
cumitlativo — a dodicuni a lue 
(in questa i i lra >>ono compicse 
le duemila lne dell abbonamento 
uulio) 

Su qucila tia-<'. fino a |X>che 
^ettnnane adiiietio ÔMO ^tiiti re 
golati I lapiHiiti tia la It 'i I'v e 
i -UIOI utenti Una divi^ioue NJH' 
call ' del Minioe'o de l e Kmaii/e 
l'Uiar d Tonno. î incar.ca 
della tiM.o~Mii.ie e piovvede alia 
Mi.iit.zione. \ntlie «|ui tutto e 
appaientemenle ^emplice 1 Uiar 
agi^te tome >e le diKlicimila lne 
f o w i o una tas-,a. e queata te>i 
iipeteui. instaiieabilmente in tut 
ti i gmdizi. Ma e una t.i—.a ' 

II compagno Da vide Lajolo 
della L'ominissione p.ul.imentare 
di vigilanza .stilla H a i l v. non 
ha dubbi: « K' certu — dice -
die la sentenza di .S^fo Sou Om 
ianni e di Piana deuh Mbanc-i 
mtcrprctano in vuxiu inaiiuut 
cabile lc iwcnti nurine c/i lemie 
M<//« K«i 7'r. r" iiofo mjath che 
Vuuita leut/e the nnpime un ca 
none rt^ale al l'Jffi e /ivxi *ol 
tanlo un eanone di duemila lire 
per la radio SucLv^^iiiinicnli 
nessunu lein/e '«i •scritlu die il 
eanone deie es\ere aiimentnUi a 
11 mila lire: COM romc ne^'itna 
leauc c sfflfn ^tritla tpiaudo il 
eanone — M̂ pro;;o t̂<» dei co 
inuuisti — e slato ridulta da U 
a 11 uula lire completive per 
la radio e la telcvi.sione v. 

Soitanto deereti e niente leggi 
K .-eii/-a legge, dunque. non e'e 
ta^-sa. K non e'e neinmeno il 
dintto dellUrar alia riiCo?-,ione 
Nemmeno la puo nscuoteie. giac 
the l.i Hai — come gli ste-m in 
teie^-ati ntonoscouo — in ipie 
^ta faccendti non c'eiitra. Non 
ha un t'outidtto diretto ton i sin 
goli utenti ma soitanto iap,x>rti 
di tonce~-i.o;ie ton lo Stato A 
i he tito'o. dunque. si e-igono lc 
do litt'iiila Lie ' \ nc^-un titolo 
api>unto 

Se fnio^gi l.i i i->to->-iione si e 
N.olta tome se fo^ie piescntta 
dalla legge e i>eiche. come dice 
Lajolo t la Rai Tr c un cute alle 
dipendenze del Governo — in 
contrasto con la sentenza della 
Cortc Co\lituzionale che dicluara 
die deic cssere un ente di di 
ritto pubblico — e fa si che il 
novcrno difenda anche le sue il 
legalitd. come c appunto que%ta 
del eanone». E poi conclude: 
< Credo die abbiano rapione quel 
li die i onhono ricorrere contro 
una ta^azio'tc non legiferata». 

K evidente tuttavia che — * 
parte le pre.-Moni govemative 
JKT hloctare ^ul nascerc que«U> 
escezionale ca-o gumd'CO — %» 
-a nete--ar.o sanare. e al piu 
P o->*o. questa Situazione. I>e pre 
s'.a/ioni offertc dalla Rai-Tv non 
jio^-ono re-tare senza contropar 
tita deirutente. 

I-o stnimen'o e semplitc: una 
legge che stabilLsca la tassazione 
potrebbe esscre presentata ed 
approvata in breve dal Parla 
mento. U Governo — che e il 
P u intcre-i=ato — dovrebbe far-
=ene promo'ore. Perche non 
lo fa? 

La v^r.ta e the una discus 
= one ' il < taix»ne > si allarghe 
rebr>e rap.daniente ad un discor 
=o p.u vasto sulla mtera strut 
turd giind.ca della Rai-Tv e *Ui 
riH>ii del suo funzionamento. La 
.>tt-->d mi-ura del eanone sareo-
be ctrtamentc messa in discus-
s.oie. 

Uggi. infatti. noi pagh.amo do 
d.cimsla lire, nx>ntre gh utenti 
dell altra grande rete televisiva 
c.iropcd. la BBC inglese. ne pa 
gano 8.730. (Anche se alia Rai. 
della cifra imziale. arrivano sol 
tanto 8000 lire, dopo la detra 
zione di tutte le ta->se e conces-
SKKII aggiuntivc) La cifra. an 
che co-i ndotia. e assai piu alta 
di quanto non <embn: giacchc 
la Rai m<.a->;a, o.tre al eanone. 
antlie alcuni miliardi dj pubbli 
cita (che !a BBC. ente di stato 
come il no-«tro, non trasmette). 
E' questa discuwione — che in-
veste anche i rapporti tra ente 
telev isivo e mercato industrial 
— che fa paura. E. per paura, 
il governo preferisce nascondent 
la testa nella sabbia dei «de
ereti ». 

d. M. 
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