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Si preparano ad un rinnovamento i Servizi Special! del Telegiornale 

La parola anche al pubblico 
in «Stasera, parliamo di...» 

A colloquio con Aldo Falivena - Come si svolgera la nuovo rubrica che verra Irasmessa 
una volla la settimana, il sabalo sera - Anche i Servizi speciali preferiscono occuparsi 
degli allri Paesi piuftosfo che dell'lfalia - Immagini e commenlo: un equilibrio difficile 

La novita si chiamera 
« Stasera ». Anzi « Stasera. 
parliamo dl..». Andra in on-
da di sabato. Al termine del-
la consueta trasmissione dl 
varieta- quaranta minuti tra 
le canzonl ed 11 Telegiorna-
le della notte. 

Lo spiega Aldo Falivena, 11 
nuovo responsabile del Servt-
zi Speciali del Telegiornale. 
Dopo una lunga esperienza 
a TV-7 e dopo aver diretto 
per un anno il settoro del 
telefilm di produzione (quel* 
li italiani, Insomma) Falive
na e da due mesi al Seryi
zi Speciali: un'altra serie di 
quella « attualita » (piii o mo
no attuale e piu o meno ra-
gionata) che si esprime an
che nei varl Zoom, Cordial-
mentc. TV-7 e fra breve, nuo-
vamente, anche neU'Approdo 

Ma insomma. fra tante ru-
briche, i Servizi Speciali che 
spazio voghono occupare? Co
me faranno a distinguersi 
fra gh altri? 

— II nostro problema e: 
a che pubblico dobbiamo ri-
volgerci? II problema dob
biamo considerarlo da un 
punto di vista, diciamo co
st, non agonistico. La Rai e 
una sola azienda: non ci so-
no (o non ci dovrebbero es-

sere), rubriche concorrentl. 
II pubblico, tutto sommato, 
a queste cose non bada. Ve-
de un servizio e non fa tan-
to caso alia sigla sotto cut 
si presenta II problema, sem-
mat, e quello dt un coordi 
namento Questo si, e un 
problema. 

Tuttavia, anche se l'azlen-
da e unica, ognuno ragiona 
con la sua testa. I servizi 
di attualita televisiva — do
po un periodo di grande fer-
vore del pubblico — sono in 
ribasso. La formula delle in* 
terviste « all'esperto » si e lo-
gorata. La documentazione 
non pub essere generica. Gli 
indici di gradimento e le fre-
quenze di telespettatori sono 
fermi o in ribasso. Anche ai 
Sewizi Speciali si sono posti 
il problema. E Falivena 
spiega. 

— Faremo varl tipi di at
tualita. Per fare un parago-
ne con la stampa. direi che 
avremo alcuni servizi da quo 
tidiano, altri da settimanale, 
altri da mensile. 

Informazione immediata, In
somma; o ragionamento piu 
ditseso. 

— // tempo consueto a no
stra disposizione e quello del 
sabato sera Qui abbiamo un 

Tra i prog ram ml in preparazione per I Servizi special! sono una inchlesta sul cTerzo mondoa e una inchiesta sul rapport! tra 
America ed Europa. Nelle foto (in alto): I'Algerla celebra II primo anniversario dell'indipendenza; sopra: George Marshall, 
•utore del famoso piano, glunge nel 1948 In Grecia per « contro Mart > la situazione 

E' morto a Parigi uno dei protagonisti dell'arte contemporanea 

L'Orfeo cubista di Ossip Zadkine 
ridette suono alia lira dei greci 

A Parigi, nel 1909, aderi al cubismo e ne divenne presto una figura di primo piano - L'incontro con 
I'arte classica greca - II grande monumento a Rotterdam contro la bestialita dei nazisti e della guerra 

PARIGI. 25. 
Lo scultore Ossip Zadkine e 

morto stamane m una climca di 
Neuilly. dove era stato reeen-
temente sottopo^to ad un'opera-
riooe alio stomaco. Aveva 78 
•nni. 

A Rotterdam. Uberata dalle 
macerie e dalle cenen lasaate 
doi nazisti. sul Quai de Leuveha-
ven oggi si leva una fantastica 
scultura in bronzo alia sei me 
fri: e la Citta distrutta. una 
delle opere monumentali piu 
belle dello scultore russo O-sip 
Zadkine e. credo, della scultura 
contemporanea. Sta alta sul via-
rai Quotidiano della gente. che 
pud anche dimenticare. e sm 
giochi dei bambini. E"„ alio 
stesso tempo, un « grido > d- di-
sperazione e di nvcita contro 
la guerra, e un invito a rico-
minciare e a costruire. Lontano 
4a Rotterdam a Auvers - sur -
Oise. « innalza un altro monu
mento di Zadkine, ft Monumen
to a van Gogh, una scultura 
intima e severa che e il mo
numento alia dedmone dell'uo-
mo al lavoro e a un'uiea. e 
non soltanto una memona del 
grande tan Gooh. 

Quesia seconaa scu'tura c del 
1956: e U motno e stato p.a 
smalo piu ro.le da Za .'<i\e. 
L'una e I'a'tra scultura ;.i-..-:> 
tesoro, quanto alio sttle, ftel cu 
bis mo e. piu segrelamente. oel 
pathos umano di Rodm. b'u urn 
figura di avanguardta come 
Zadkine, dal cuore dell'avan-
guardta cubista a Parigi. a in-
tendere meglio di tanti altri la 
credita di Rodm. ereditd eke 
mvitava aUa comunicazione di 
am messaggro • contemporaneo 
per gli uomini e a un'arte. a 
una scultura che si trovasse 
bene nelle strode, fra la gente. 
Zadkine amtd dalla Russia a 
Parigi nel 1909. - - . 

Aderi subito al cubismo e. m 
questa fondamentale idea e pra 
t'.ca pittortca della coitruzione 
e della ricoilruzione dell'imma-
gine delle cose, insert una ten-
stone lirica. vn'ansia es'istenzia-
l* e un non so che di « cordle > 
che non ho esitazione a dire 
veniva di lontano. dalla terra 
russa di Smolensk « dal gran-
Ooso travaglio, che preparava 
Trnwenire. della cultura russa. 

4wenm. m buon tfritto. 

quasi subito una delle figure 
artistiche prestigiose a Panqi. 
a fianco di Braque Picasso. 
Soutine. Modighani. Chagall. Le
per e di Brancusi. Lipchitz e 
Archipenko tre scultori che con-
tarono assai nella formazione 
di Zadkine. E. credo, anche U 
suo memorahile incontro con la 
plastica areca e medi'erranea. 
con il mitico Orfeo. non si pud 
bene intendere se si dimentica 
la sita natura rus<a e il suo 
essere un artlsta di avanguar-
dia. sperimentatore del nuovo e 
non enp'-sta dell'antico. 

Zadk've era nato a Smolensk 
il 14 lual-o IW) e tocco alia 
Pariai del * 14 luglin* comen-
Ure e farorire la sua cresata 
imnterroVa rfi scultore. di art't-
sta che ha soputo toccare liri-
camente le corde della greca 
lira, ma anche deporla se cosi 
la situazione degli uomini o 
queUa della ricerca artistiea 
chiedeva. La produzione di Zad
kine i vastissima: c'i il monu
mento U cut significato e subito 
hmp-rio e leggibile per tutti e 
e'e Vopera comples*a o «intel-
lettuale > o spenmentale. Sello 
studio parip'no di rue d~.A<sas 
100-bis tutte queste dnnen^-om I 
della T-,cerca artntica 'e^cemen- i 
le eg i I ha tcnute ins:erne per 
mezzo *scolo. 

Delle moite cose scritte da 
Zadkine ne ricordo ora una: 
«Bisogta ser.tne. espnmere e 
virere projondamente. intensa-
mente e onestamente la nostra 
esistenza emotica„ e la nostra 
intuizione sboccerd in una spon-
taneitd senza costrizione >. .Va 
quale mestiere. quale capacitd 
di lavoro e quale cultura nutn-
vano la sua spontaneitdl Zad
kine lascia duraturi monumenti, 
un graa nvmero di sculture. 
nelle quah ritornano sempre t 
motin dell'amore e dell'uomo 
che accenna a cantare. contese 
da co'leziom di tutto il mondo, 
Isascia \'lu<traziom mirahih per 
libri. e fra queste ncordo quelle 
per i < Poemi > di Vera Imber 
(1913). lascia libri suoi: •Viag-
gio in Grecia» (19S5). t Come 
sono direnuto scultore > (1951). 
« Lettere * (1963) e « Poemi » 
del 1964. 

Dario Micacchi 
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II monument* a Van Gogh il Oul» Zstfkln* •rati* a 
•nr Olaa. 

Atnrar* 

problema: al venerd) e'e TV-7, 
che copre tutto I'arco di in
formazione quotidiana tra il 
sabato precedente e lo stesso 
venerdi Not che potremmo 
fare? Puntarc su un servizio 
piii dtsteso della consueta in
formazione del Telcgiornale 
dedtcandolo ad un fatto del 
giorno. Oppure tentare una 
formula nuova. 

La formula nuova e Stasera. 
Ed e, in pratica, la rivalutazio-
ne dello studio televisivo: ma 
lo studio usato esclusivamen-
te come « punto d'incontro ». 
Ecco: un protagonista della 
settimana, intorno il pubbli
co, sul fondo i giornalisti. Al-
le spalle del « protagonista » 
i « testimoni »; di fronte l'in-
tervistatore, che assai proba-
bilmente sara Sergio Zavoli. 
Si inizia la discussione: quan-
do occorra i testimoni entra-
no in azione a replicare. An
che il pubblico e libero di 
intervenire, con domande o 
repliche. E non basta. Se e 
necessario un intervento « fuo-
ri studio» (un interven
to, ovviamente, gia program-
mato) ecco il collegamento 
in diretta. 

— Pub essere che serva un 
documento in un Ministero, 
o il parere di un siqnore in 
un bar, o di un signore a 
casa sua: il collegamento di 
retto lo fara intervenire im-
mediatamente in discussione. 
E poi, col tempo, se la for
mula funziona. possiamo fa
re i collegamenti anche con 
I'estero. 

Tecnicamente e possibile 
(«gli americani — dice Fa
livena — la diretta Vhan fat-
ta col Vietnam »). Ma a che 
vale questa formula? La spie-
gazione e nel dibattito. Bi-
sogna rompere lo schema del 
pubblico che ascolta. II pub 
blico deve entrare nella di
scussione, viverla dall'interno 
partecipare al formatsi del-
l'informazione. Non basta, in 
definitiva, fornirgli dei dati. 

II meccanismo e vivo non 
e'e dubbio. Ma il problema, 
naturalmente, va oltre il mec
canismo (ci sara da vedere 
*rn r?iUrof chi saranno i pro
tagonisti ed i testimoni). Ai 
Servizi Speciali, del resto 
spetta — nel settore o attua
lita», al di Ik di Stasera — 
un compito speciale. Sono 
gli unici ad avere a dispo
sizione trasmissioni lunghe 
quasi ttn'ora. Sono gli unici, 
dunque, a potersi distendere 
in una informazione ragiona-
ta su un unico tema. Quali 
argomenti verranno discussi 
e come? 

C'e subito un elenco di ti-
toli e di autori. Una inchie
sta di Bonetti sui paesi sot-
tosviluppati, una di Zefferi 
su YEuropa programmata, 
un'Europa-America di Glono-
so e Ricci in quattro punta-
te, un Ritorno al Sud di Vir-
gilio Sabel. La prevalenza, co
me si vede, e nettamente sui 
temi esteri. Perche? Pur sen
za cadere nel provincialismo 
nazionalistico, e forse piu 
difficile t rat tare argomenti 
italiani? Piii difficile, dico, 
anche politicamente? 

La risposta e che anche le 
lnchieste all'estero vanno sem
pre considerate in chiave ita-
liana, e che l'ltalia, dunque 
e sempre presente. E poi 
B certi temi sono sfruttati; di-
venta sempre piii dit'.cile 
una angolazione nuova: non 
so, la mafia...». Ma si po-
trebbe, dico, andare a Catan-
zaro: c'e il «processone» in 
corso, un modo nuovo per 
un argomento vecchio... Ah! 
si potrebbe certo. Ma anche 
in questo caso, il problema 
sembra quello del «coordi-
namento ». 

— Vofet«;no — dice Fali
vena — preparare una inchie
sta sulle profession! in Italia, 
ma ho saputo che ta stanno 
oraanizzando i «culturalt» 
(uh altro servizio tv); role-
tamo fare dei servizi sulla 
condtzione della donna, ma 
fra breve dovrebbe mi-
ziare una rubrica fissa 
sulle donne.~ 

Insomma, i limitl son tan
ti . Ma, in questo margine ri-
stretto, come muorersi? Con-
siderando inevitabili i temi 
in programma, come « raccon-
tare» alio spettatore perch6 
non si annoi, perch6 capisca 
e perche" — soprattutto — rl-
ceva una autentica informa
zione televisiva? 
Su questo argomento la 

conversazione si fa immedia-
tamente accesa Ritornano su
bito prob.v..n gia affiorati in 
altre discussioni. Quello de
gli autori. innanzi tutto. I 
testt scritti ci sono e, sulla 
carta, sono spesso invitanti: 
sono pochi tuttavia, quelli 
che sappiano traduxli in fil-
mato televisivo. 

— E' il problema delle tn-
teruiste. Per fare un'intervi-
sta, o un servizio, bisogna 
conoscere a fondo U tema da 
trattare. Si pud essere bravi 
giornalisti, ma se non si e 
preparati, si rischia dl non 
vedere quello che abbiamo 
sotto gli occhi e dl non far-
lo vedere al pubblico. Ormai 
non basta piii portare la ci-
nepresa in giro, prendere un 
pezzo di realta e trasportar 
lo sul teleschermo. Questo 
andava bene un tempo, quan 
do la tv era ancora i -a no 
vita: come il cinemascope al 
cinema, insomma. Oggi, se st 
vuol descrivere il sud — di
ce Falivena — non basta ri-

?render* un mulo, un bim-
o nudo, un pezzo di cam-

pagna ed I panni ttesi m& 
atctugara. 

Giustissimo. Anche se, per 
giungere oltre queste appa
r e n t , c'e « nschio» dl sca-
vare troppo nella realta- e 
una indagine approfondita 
non e mai senza un taglio 
politico. E una linea politica 
sbaghata non puo consenti-
re una reale conoscenza (o 
volontii di conoscenza) di un 
problema. 

Ma il discorso va avantl. 
— Fmo ad oggi s'e punta-

to molto sull'« esperto ». Tut
ti i servizi sono stati affida-
ti, all'intervista: ma Vintervl-
sta deve essere invece piu 
ridotta; deve essere accurata 
ed esemplare. II maggior di
scorso deve ventre dalle im-
magtni e dallo speaker. Ec
co: dobbiamo avere anche il 
coraggio di parlare in prima 
persona. Noi, spesso elabo-
riamo una nostra analist: dob
biamo avere il coraggio e la 
capacita di presentarla co
me nostra. 11 testo che ac-
compagna la documentazio
ne, in definitiva, non deve 
essere letterario: deve legar-
si alle immagmt. Troppo spes
so, oggi, lo speaker procede 
per conto suo. 

Non e una questione «for-
male». Una nuova forma 
di racconto significa miglio-
re qualita dell'informazione. 
Per questo si tentano le stro
de di una sempre maggiore 
rapidita (televisivitd?) che 
non vada a scapito di una 
analisi seria e della discus
sione. 

Quando se ne parla con gli 
uomini della tv tutti svolgo-
no teorie di estremo inte-
resse. Anche i Servizi Spe
ciali, a discuterne a tavoli-
no, dovrebbero darci altre ore 
di folgoranti trasmissioni te-
levisive. A cominciare dalla 
novita di Stasera, fino alle 
inchieste a puntate. Altre pro-
messe, insomma. Verranno 
mantenute? 

Ma — cosl si dice? — que 
sto e un altro discorso... 

Dario Natoli 

Da Blasetti 
a Blasetti 

Daniela Surina, la giovane attrice che debuttd 
nel cinema in lo, io, io e gli altri di Alessandro 
Blasetti, e si e conquistata una notorieta reci-
tando in Fai in fretta ad uccidermi... ho freddo 
di Maselli e in La Cina e vicina di Bellocchio, 
debutta tra qualche giorno sul video nella corn-
media Melocoton en almibar. La dirigera, come 
nel suo debutto cinematografico, Blasetti > f 

I malintesi creati dal linguaggio politico nel pubblico televisivo 

CHI I SENZA PORTAFOGLIO ? 
IL MINISTRO DEL BILANCIO 

Una interessante indagine condotta dal Servizio opinioni in collaborazione con la Doxa 

CHE COSA E' UX MINISTRO 
SENZA PORTAFOGLIO? Qua
si la metd degli intervistati 
non ha esitazioni: £ il mini-
stro del bilancio. Sembra uno 
scherzo. E invece e uno dei 
risultati — il piu clamoroso 
ma non il piu grave — di un 
sondaggio eseguito dal Servi
zio Opinioni della Rai-Tv. in-
sieme alia Doxa, sulla com-
prensione del linguaggio po
litico da parte degli spettato-
ri radiofomci e televisivi. 

Scorrere le tabelle conclusi
ve dell'indagine significa pas-

sare di sorpresa in sorpresa. 
11 linguaggio politico e defor-
mato. fmo alia totale incom-
prensione di concetti che sem-
brano acquisiti ed ovvi. I par-
titi laici dii?enfano. nell'infcr-
pretazione di un'altissima per
centile, partiti per la colla
borazione tra Chiesa e Stato: 
per Dotere esecutivo si wten-
dono Camera e Senate; la mo-
zione diventa dibattito: mentre 
la Icgislatura. per la maggto-
ranza. e soltanto il eomple>so 
delle le^gi. Son si salva nem 
meno il dialo^o: piu del venti 

Telefilm stranieri 

RECENTEMENTE, nel corso del Premio dei colli a 
Este, una platea gremiu di sprllaiori di lulte le cl.i 

ha applaudito a lungo il telefilm canjilce La tomhn aperla: 
urTopcra che. adoperando i modi propri della allualila 
televisiva (collegamenti estemi. inter* i-te volanli. tcle-
crnnaca, inrhiesia), narra la virrnila della conilanna a 
morte e dell'impircagione del diricente <li un movimrnln 
parifi*la. adomhrando in e.'«a la slorta di O i - io . I I tele
film ha una note\ole carica civile e uno Mile del liilio 
inconsuelo («e *i pone menle. almrno. ai telefilm rhe \e -
diamo apparire >ui nostri leleschermh: il puhhliro di F.Me 
ne ha capilo e apprerzato il valore. 2Son c'e ragione di cre
dere che La tomba aperta, doppiata e inclnsa nei regolari 
programmi della nostra T V , non otterrebbe un analogo sne-
cesso presso la piu vasta platea dei normali telespeltatori. 
Eppnre, l'idea di programmare La tomba aperla (che e 
stata gia presentata in van Festival inlcmazionali. ha 
vinlo anche dei premi, ed e stata realizzata anche in Belgio) 
sembra non passi nemmeno per la mente dei nojtri diri-
genti televisivi. 

Non si tratla di an caso isolato. I telefilm e teledrammi 
stranieri molto interessanti, e dal punto di \ista del conle-
nulo e dal punto di vista del linsnagcio. sono parecrhi e 
cirrnlano: noi ne abbiamo \ i * l i alruni anrhe nelle varie 
edizioni del Prtmin Italia Citiamo i piii rerenti e indi-
«rn««i: il ceenslovacro Fine dt una grande cpnen. elie ebbe 
I'anno scorso il premio della critira al Prrmin linha: i'in-
glese In due menii. prcmiato qoest'anno a Praga dalla gin-
ria e dalla critica internazionale; anrora i'ingle<e / / rrr-
chio e fcdelc servilorc, premiato quesl'anno dalla critica 
al Premio lulia. Sono, ripetiamo. i primi escmpi che ci 
vengono in mente: e se si comindasse col programmare 
questi lavori, ci contenteremmo. 

Chs COM Irattiene i dirigenti televisivi dall'inlrapren-
dere una simile iniriativa, I and a in resta e sendo al braccio? 
I I pubblico, Tabbiamo* costatato a Este. e assolntamente 
« pronto » (osiamo questo termine, con on po* di disagio, 
solo perche conosciamo l'organica sfidacia dei dirigenti 
televisivi nei confront! del famoso « lelespettatore medio ») . 
D'altra parte, non si pno certo dire che la Rai non ahhia 
I'abitodine di aennistare telefilm allVitero e di prngram-
marli regolarmenle (solo nella settimana che s'e appena 
conclnsa ne sono stati trasmesse ben ire). E allora? 

1-7 vero: i telefilm che la Rai acquista e trasmette 
sono quasi sempre di routine, mentre quelli che abbiamo 
indicato aono opere di livello notevole. Sta forse qui 1'osta-
colo? Oppure nel fatto che nessuno dei telefilm che ab
biamo indicato viene dal Paese che la Rai sembra predilt-
gere, gli Stati Uniti? 

Giovanni Cosareo 

per cenfo degli intervistati, in-
fatti, afferma che si tratta di 
un contrasto di op.nioni. 

• • • 
COME E" STATA SVOLTA — e 
perche — qucsfa indagine? 
Complessivamente sono slate in
terpellate mille pcrsone tra i 
25 ed i 45 anni. suddivise in 
cinque calegorie di diverso li 
vello culturale e dtversa con
dtzione sociale e profestionale. 
Eccole: duecento casalmghe di 
Vog'iera e duecento agncolto 
n di Andria con titolo di stu
dio non superiore alia licenza 
elemenlare: duecento operai 
milar.est con licenza elementa-
re o media inferiore: duecento 
casalinghe barest con la me
dia inferiore o superiore: due
cento impiegati di Roma con 
media superiore o laurea. 

Ogni gruppo — con le op
portune tananti — ha avuto 
proposti venti termini del piu 
corrente linguaggio politico: 
in alcuni can sono state pro-
po<ste cinque risposte alterna
tive (tra cui la piusta): in 
altri. d stata chiesta una de 
fimzinne autoioma Son basta. 
E* stato lelto anche un brano 
nassunto 
di politico estera (sul Mcc). e 
ne i stato ch'esto un htero 

L'obietltto di questo lavoro 
appare evidente. Quando lo 
speaker radiofomco o televisivo 
legge una conaca politica. 
quanta parte del « messaggio » 
arrira all'ascoltatore? Con 
quante dejormazioni? Che trpo 
di parole, dunque. vanno evi-
tate (o spiegate) per etitare 
assurde incomprensioni? Si 
faccia un esempio. Lo speaker 
afferma: e d miiistro senza 
porta fozlio x. esponente di un 
part-.to Lr.co. si e promaTciato 
a favore de! dia'o^o con... >. 
Bene: e probable — Unndo 
ai r^ultati di qve-ta inch'etta 
— che uia parte del puhHieo 
ir,ter.fia- c II m-ni-tro del b. 
Lanco esponente di un part^o 
fautore de\la co'.La bora zione fra 
Stato e Ch:esa. vuo'.e un con
trasto di op:n<oni con.„ >. Sem
bra. in definitiva. Vassurdo ri-
sultalo del vecchio gioco in
fantile del UHefono. 

• • • 
I.V QUESTO QUADRO genera
te. esistono — naturalmente — 
ampie variazionu Uno dei ri
sultati cui e giunta Vindagine 
del Servizio Opinioni e che 
quanto pm alto e il grado di 
cultura. tanlo piu alta e la cor-
rctta mterpretazione deUe pa 
role e dei concetti. Vn risul 
tato. si direbbe. owio. E tut-
tavia. essendo radio e televi-
sione slntmenti di comunica
zione di massa (ed essendo il 
grado medio deU'istruzione in 
Italia ancora assai basso) que
sta ovvietA & molto spesso tra-
scurata nella pratica. 

Procediamo per esempi. Ec

co un (ermine assai familiare 
(almeno cosi sembra). Leader. 
Cosa significa? 11 97rl degli 
impiegati romani non ha dub 
hi: £ ti capo di un partita ov-
vero la persona piu important* 
di un gruppo politico. Ma tra 
le casalmghe barest (che pure 
hanno almeno un titolo di stu-
dir> di licenza media) soltanto 
I'ST'c fomitce una risposta 
esatta. IJI percenluale precipi-
ta negli altn gruppi: 63 nperai 
milanesi su cento rispondono 
correttamentc: a Voghera sol
tanto 55 casalmghe: ad Andria. 
mfine. appena 37 agricoltori 
Quuste percenluah si rijtetono 
— e st aggravano — via via 
che aumenta il grado di diffi-
coltd della parola 

Per fmo la coalizione go\ema-
tiva rappresenta una difficolta: 
e 28 operai su cento sono pron-
ti ad affermare che si sta par-
lando dei partiti di opposizione 
al go\erno. 

• • • 
LE PAROLE. DVSQL'E. sono 
piu indigenhili delle pietre. £ 
che ne sard, dunque. dt wna 
mtera frase? Anh intervistati 
e stato propwto un testo dt 
dieci riahe In due re ri torn. 
Una unica frase: tre frasi in-
d'pendenti Piu d> ogni com-
mento valgono i risultati. Sel
la prima rersione. soltanto 4 
persone su cento hanno cap>io 
tutto: altre quattro hanno ca-
pito ti senso fondamentale; al
tre 8 appena qualcosa. L'&ff 
non ci ha capita niente. Nella 
tersione semplificata. il grado 
di comprensione aumenta: e sol
tanto » a 77To non e riuscito a 
spiegare quel che aveva appe
na ascoltato. 

• • • 
QVAL1 COSCLVSIOSI. in de 
ftnitiva. si po'sono trarre da 
questo sondaao o? II discorso 
sarehbe assai lungo e andrd 
rifalto. con piu calma. a suo 
tempo Tuttava un elemento — 
che ta oltre i dati dell'inda
gine — ta subto posto m ri-
hero. La frattura esistente fra 
i diversi gruppi culturali e so-
ciali, rivela che il linguaggio 
politico e ancora. sostanziai-
mente, vn linguaggio di classe. 
Che tende ad escludere — an
che deliberatamente ~- la mag-
gioranza degli ulenti dalla com
prensione immediata del di
scorso politico. Chiuso nella 
sua terminciogia. il dibattito di
venta astratto: Vin formazione 
irraggiungibile: con gran pro-
fitln di chi non ha alcun mte 
rene ad allargare la ha«e di 
parteapazione alia vita politi
co del paese Se e prora. se 
non altro. la stessa Rai TV la 
quale, pur conoscendo questi 
dati ormai da un anno, nam 
sembra axerne fatto alcun cen
to. 

Carlo Indsa 
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