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Tradotti In Haliano i saggi crHici e leorici 
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di Jurij Tynjanov 

La dinamica 
di classe 

nelle parole 
di Lenin 

Nei volumi «II problema del linguaggio poelico» e 
« Avanguardia e rivoluzione » sono riunili gli scritti piu 
imporfanti di uno dei maggiori esponenli del «forma-
lismo » russo — Le discussion! e il lavoro collettivo dei 
«c formalisti» sulla slrullura del verso dopo I'ottobre 
1917 — I rapporli fra vita e lelteralura: «Senza 
la rivoluzione non avrei mai capilo la lelteralura» 

A disianza di pochi giorni 
edilori dnersi li.uum luito up-
parirc due volumi di Jurij Ty
njanov, uno fra i maggiori 
critici e tcorici di lelteralura 
del pcriodo e dell'orienlamen-
to clie VQ solto la denomina-
zione di « formalismo russo o. 
La « Dedalo libri o di Ban ha 
•cello un gruppo di scritti del 
1921-29 in gran parte confluiti, 
su scella dell'autore nella rac-
colta Arcuisti e intwvatori. II 
volume ituliano, curato da Ma
rio Marzaduri e, per le tradu-
zioni, da Sergio Leone, va sot-
to un litolo un po' arlificiale 
attualizzato da recenli polcmi-
che: Avanguardia e tradizione 
(pp. 352. L. 3000). a II Saggia-
tore o, invece, ha acello il sag-
gio teorico centrale di Tynja
nov: // problema del linguag
gio poelico (pp. 159, L- 2000), 
tradollo a cura di Giovanni 
Ciudici e di Ljudmila Korti-
kova. 

Per il momento in cui ven-
gono puhblicati quest! saggi 
hanno una loro funzione. Si 
tratta per lo piu di scritti a di 
non agevole lettura a, come di
ce Giudici in una nota: non 
facili per la maggioranza dei 
lettori. Sin dai tempi della lo
ro composiziono essi s'inseri-
vano nel quadro di ricerche 
che non erano solo un fatto 
intemo della letteratura russa 
o della lelteralura sovielica ai 
suoi primi passi, ma trovava-
no contributi e centri di di-
scussione in tutta I'Europa, da 
Parigi a Berlino, a Mosca. 

Siamo, quindi, sul terreno 
della ricerca crilico-teorica che 
accompagna la creativita poe-
tica, in parte cerca di spie-
garla, in parte la contesta, in 
parte vuole anche a orienlar-
la », quando, par continaando 
a essere ricerca, non si sottrae 
a una tendenza ideologica. C'e, 
pero, an aspelto da sottoli-
neare, che rapera la moda 
odiema dei formalisti russi ed 
e la loro eredila piu impor-
tante. Essi, infatti, non si li-
mitarono ad affermazioni di 
tendenza. Centrarono i loro 
interessi sugli stnimenti criti
ci, facendoli derivare non piu 
da premesse estetiche general! 
ma dali'analisi descrittiva della 
stessa letteratura o. piu esal-
tamente, dall'operazione poe-
tica. 

Specificifa della 
opera d'arte 

Dopo questo awertimento 
sulla difficolta dei »aggi e do
po queste rapide nolizie, pos-
•iamo permetterci anche una 
domanda piu sempliee. Come 
•i colloca Tynjanov? La rispo-
•ta comporta, mi pare, due 
piani di osservaaione. E doe 
si puo parlare anzitntto dei 
legami con la cttltnra dell'epo-
ca e della posizione partico-
(are nel gnippo di cui lo scrit-
tore fece parte accanto a Sklov-
akij e a Jakobson. i piu noti 
finora ai pubbliro ilaliano. La 
risposta di fondo e contennla 
nelle pagine sul a linguaggio 
poelico» cui il crilico atlri-
buisce il runlo protagonista 
nei fatli letterari. Egli ricerca 
la sperifieita dell'opera d'arte 
coruiderandola come un « tut-
tc • dinaraico e opponendo 
questo « dinamismo » alia sta-
liciti e alia immobiliia della 
a immagine» poctira di cui 
tanto ai parlava in sene este-
tica nel primo quarantennio 
del Novecento. Nel lingaaggio 
I'aceento e spostato da Tynja
nov ml c ritmo » e sall'intrra-
lione delle soe varie enmpo-
nenti come fatlori tndividaan-
ti o « dominant! • del discor
so poelico. 

Questa langa analisi non si 
puo ridurre ad una formula. 
Cerehiamo, dunque. di spie-
aarla (o di femplifiearla) al-
trimenti. Tynjanov parte da 
ana versione a dinamica » an
che del materiale lintnisiiro, 
preferendo restate sul terrrno 
delfe analiti dirette dei te«ti 
e dei document! piuttosto rhe 
generalictare. 

Tynjanov sostiene di aver ri-
cavato > qvesto metodo dalle 
esperienze della vita oh re rhe 
dallo studio. «Serum la mia 
tn/anxM mm avrei mai capilo 
la storia. Senxa Im rirolnzione 
non avrei mai capita la Idle-
ratmrm a, annota nella sua aiiin-
biografia, rlcordando le anima
te dfspate con gli amiri sulla 
a nrmllarm del verso » awenute 
poeo dopo I'Ottobre 1917 in 
ana condizione che eompren-
etoa a U /ante, U strode ma

te; servizio e lavoro come non 
mai o. 

La riflcssione da cui e nata 
la teoria del ritmo poelico 
trova, dunque, basi di verifica 
anche nella storia vissuta. Nel 
lavoro collettivo di quegli an-
ni si opera uno spostamenlo 
di rilievo. La generazione pre
cedents aveva insisiiio sulla 
« forma » dell'opera d'arte. La 
nuova generazione spostava i 
propri interessi verso il a si
gnificato ». Quindi, ei elabora-
vano procedimenti tdonei ad 
un approccio a scienlifico» 
dell'arte. Non per nulla il poe-
ta Chlebnikov, come ricorda 
lo stesso Tynjanov, insegnava 
che la poesia, per i mctodi, 
a e vicina alia scienza » e op-
poneva alle squisitezze formali 
dei simbolisti il a poeta-scien-
ziato col vessillo del matema-
tico Lobacevskij t>. Quanlo piu 
si procede tanto piu l'elabo-
razione critica ripudia la nor-
mativita per studiare i rap
porli che legano e differenzia-
no i vari cam pi semantici. 

Vocabolario 
della vita 

Nella raccolta edila da a De
dalo D un grande interesse di 
lettura ha, in questo senso, il 
saggio che Tynjanov dedico al 
a vocabolario di Lenin polemi-
sla». Tynjanov riauume am-
piamente la particolare conce-
zione leniniana suU'uso con-
creto della parola come arma 
rivoluzionaria per demistifica-
re il nemico di classe: a Biso-
gna solo che ta frase non oscu-
ri la ragionen, affermava Le
nin. < Quando si parla di "rivo
luzione". di "popolo rivotuzio-
nprio", di "demucrazia rivolu
zionaria"... bisogna chiedere: 
della rivoluzione di quale clas
se si parla? Delia rivoluzione 
contro chi?» Ossia: quale si-
gnificato di classe diatno alio 
nostre parole? Tynjanov nota 
che l'oratoria leniniana. par-
tendo da a parole tivellate» 
opera un trasferimento su un 
a piano lessicale concrelo v. Ad 
esempio, la domanda a contro 
chi? D qualified soslanzialmen* 
te la parola a rivoluzione o che 
l'abuso e le mistificazioni han
no livellato. Quindi, smasche-
ra l'abuso nel semplice movi-
mento della frase. Ora, awer-
te Tynjanov, la frase ha on suo 
potere sul significato. II aigni-
ficato non e chiuso in modo 
immobile e slatico nella parola-
immagine. Esiste un «piano 
lessicale che fa scoprire nella 
parola ora questo ora quel le
gume con il complesso deiruni-
la lessicale »• I vari significati 
che la parola singola ha acqui-
stato attraverso la sua storia, 
sono rimessi in mnvimento dal-
la funzione che le si attribni-
sce nel discorso. ma acquista-
no anche sfumature devianti e 
cariehe di nunvo significato. 
Ad es. la parola « capo » puo 
significare a testa » o. per tra-
slato, n colui che comanda •, 
ma puo essere usala con si
gnificati intermedi (« senza ca
po ne coda ») che si riconchr 
cono alia sua « unita interna a. 
Quindi, il metodo si propone 
di individual* il campo opera
tive della parola singola e le 
azioni devianti o a deforman-
ti » della frase insislendo sulla 
dinamicila e sulla vitalita dei 
fatti verbali. 

Per capire Timportanza di 
questo anti-dogmatismo mi pa
re che la teoria di Tynjanov 
sia da studiare al di fuori di 
un rontcsto polemico e in un 
quadro piu vasto di tnodifi-
cazioni socio-linguisliche. Ty
njanov pin di ogni altro mette 
a fuoco i mutamenti che I'am-
pliarsi progressivo delle cono-
scenze produce nella lingua a 
partire dal a vocabolario • (il 
vocabolario vivo, non quello 
regislrato per comodo di con-
sultazione) per organizzarsi poi 
nella dinamica del discorso 
(poelico, oratorio, parodico, 
ecc.). II che riflette una crisi 
delle strallure contemplate dal
le regole della vecchia gram-
matica. Qnindi, la necessiia 
di riscoprire le leggi interne 
di questo movimento in corso 
fra letteratura e vita e che, 
cnm'egli sostcneva, dovrrbbe 
portarct a identificare la dia-
lettica di qnesti due momenti: 
« lo studio deirerolnxione let-
teroria i possibile solo se con-
sideriamo la letteratura come 
una terie, un sistema in com-
lauone con altre terie • sr 
stemi, « condixionmto dm essi a, 

Michok Rago 

Alia scoperta di nuovi itinerari italiani 

LE VILLE VENETE: FORZIERI 
E VANITA DEI SIGN0RI» 

La corsa alia terraferma corrisponde a un bisogno di stability economica della classe mercantile veneziana e insieme 
serve a dimostrare ed esaltare la raggiunta potenza con fatti esibizionistici — Le cento famiglie veneziane — I capo-
lavori del Palladio e la folia delle «imitazioni» del ceto borghese minore — Gli affreschi del Tiepolo e del Veronese 
L'itinerario lungo la Riviera del Brenta oggi di nuovo percorribile in battello — Duemila le ville in terraferma 

La i Malcontenta > e II Burchlello in navigazione sul Brenta 

La maestosa facclata della Villa Pisanl a Stra 

Le Ville Venete.. Se ne parla 
ormal da piu di un decennlo 
grazie all'appassionata batta-
glia di Giuseppe Mazzotti che 
ha fatto luce su un episodio 
artistico sino a prima cono-
sciuto soltanto dagli speclall-
sti. Sono circa duemila e te 
incontriamo dovunque sulla 
terra che fu gia dominio vene-
zlano: ai margini della citta, 
nel verde lussureggtante della 
piana, lungo ftumi e riviere e 
sui colli che precedono Vim-
pennarsi del rilievo alpino. 

Abblamo parlato di episodi 
architettonict, e in questo sen
so il fenomeno assunse rilie
vo grandissimo non solo per 
i numerosi capolavori espres-
si, ma perche" documenta in 
modo tninterrotto e continuo 
lo sviluppo di un settore as-
sat ampio dell'edilizla civile 
in Italia. Una vicenda inlzia-
ta con la trasformazlone, a 
partire dal Quattrocento, di ea
stern medioevali e coniinuata 
con la costruzione dt elegan-
ti palazzetti gottct dai bei ft-
nestrati decoratt con i motlvi 
cart alia moda internazionale 
del momento. Ma gia i tem
pi maturavano verso i ritml 
pacati e organici delle costru-
zioni rinascimentali che con il 
Falconetto e le sue padovane 
costruziont Cornaro ebbero un 
decisivo salto di quallta. Que
sto nome, U Sansovino e il 
Sanmicheli prepararono il clt-
ma da cui doveva lievttare la 
figura del Palladio, cosi in-
contrastabile e vitale da rag-
gelare, con i suoi moduli me-
ravigliosamente classicl, ogni 
ricerca ulteriore che pur tro
va qualche breve spazio attor-
no ai nomi del Longhena, del 

Pizzocaro e, piu modestamente, 
del Muttoni, del Calderara e 
del Borella. Ma il significato 
artistico delle ville venete va 
al di la di quello, di per s6 
gia ampio, dell'aspetto costrut-
tivo: I'ornamento dei giardtnl 
e degli ambienti interni mobi-
litb pittori e scultori che tra-
sformarono sovente le ari-
stocratiche e quasi perfette 
a macchine da abitare » in glo-
riose esaltazUmi dei modi 
espressivi del tempo: i nomi 
del Veronese e del Tiepolo, 
quelii del Vittoria e di altri 
minori, ma fecondissimi come 
il Marinali, lo stanno a dimo
strare. 

Se il fenomeno va visto prin-
cipalmente sotto Vaspetto del
la realizzazione ariistica, vi so
no altri versanti piu promet-
tenti e meno divulgati da sco
prire. Quello storico-sociale ad 
esempio, che pud suggerirct la 
ragione del formarsi e del tra-
dizionalizzarsl di un cosl vi-
stoso awenimento. Nel Cin-
quecento Venezia era, grazie 
ai traffici con I'Oriente e a 
un'accorta strategia mediterra
nean, U piu ricco e potente sta-
to europeo. Uno stato in pu-
gno a cento famiglie consuma-
te al potere, legate fra loro da 

Le «colonne » del nolo giornalista americano Art Buchwald 
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Una striscia di Al Capp per a Li'l Abncr collaudatort capo a (pubblicafa su • Linus a, agosto 19M). L'erc-5 di Al Capp, in 
questa storiella emAlm c grande societa a • un collaudatore di materassi cha cava il suo buco, con dollari • c pupa», sulla 
stratfa amerkana indkata dalle slogan: a Quando non basta una tobotemia a darvi la pace sospirata, prevate uno dei nest ri 
materassi a 

Una faccla illuminata di soet-
t iosmo nprodotta sulla coper-
Una e la piii eloquenta in-
troduzjone al libro di Art 
Buchwald Sono un figlio della 
graaaaaande societa (Bompia-
nl, 2000 lire) che raccoglie una 
serie di « colonne » del notissi-
mo giornalista americano ap-
parse sui giomall di decine di 
Paesi. 

In quella faccia e in quelle 
sei « a » sparate come una 
raffica c'e tutto fl sarcasmo 
che Buchwald riserva alia so
cieta di cui si proclama Oglio 
e di cui, con perverso talento, 
distrugge i miti. 

D meccanismo della sa t in 
di Buchwald e semplice: intro-
durre nella realta eleroenti pt> 
radossali, piu vert della real
ta, stessa quale appare sui gk>r-
nali, alia televisione, nei di-
scorsl degli uomlni politic!, 
nelle dichiaraziODi dei gorer-
nanti, nelle parole del genera-
11. Cosl si vede che cosa c'e 
in quel mostruoso giocattolo 
che e la Grande Societa Ame
ricana, quello che si fa dietro 
le qulnte, nella a stanza del 
bottonia della Casa Bianca. 

Johnson e Lady Bird, il vi
ce presidente Humphrey, il se-
gretario di Stato Dean Busk, 
la CIA, 1 general!, i guerrafon-

l, 1 raaristi sono ovTiamen-

te i bersagli preferiti di Bu
chwald. 

Dean Rusk — dice Buch
wald — ha un sensibiussirno 
apparecchio appiicato al cra
nio col quale e in grado di 
accertare, in pochi secondi, se 
le offerte di pace dei vietna-
miti sono sincere. E natural-
mente rapparecchio dice sem-
pre a no a. Dean Rusk, owia-
mente, rapparecchio attacca-
to al cranio non ce Ilia, ma 
e come se . ee lo avesse, per-
che ad ogni proposta dei vie^ 
namiti risponde sempre, rapi-
do e sicuro, a no a. Cosl nessu-
no ha mai tenuto una confe-
renxa stampa (quella descrit-
ta nel pezao intitolato Esca
lation) in cui in pocW minu-
ti il numero dei soldatt ameri-
cani inviati nel Vietnam pas-
sa, in un crescendo rosamia-
no, da mille a un milione. 
Ma certamente e difficile ren-
dere meglio, sulla pagina, la 
criminale escalation degU Sta-
ti Unit! contro il popolo Viet
nam! ta, 

Cosl la scoperta della Cina 
Rossa che porta lo scompiglio 
tra gU esperti della Casa Bian
ca, puo apparixe una brUlan-
te trorata, mentre non e che 
la riproduaaone n termini dl 
aatiim efBcadssima, di una in-
aredibile realta. 

E la triste sorte di un tale 
signor Sidney, lMltimo ame
ricano rimasto a Santo Do
mingo dove gli Stati Uniti so
no intervenutl come gendar-
mi del mondo, diventa 1'em-
blema dei pretest! della Casa 
Bianca per reprimere i mo-
ti di hberaaone. I a mari
nes a, ufficialmente, sono in-
tervenuti per proteggere e far 
evacuare gli amencani residen-
ti a Santo Domingo. II signor 
Sidney arriva per ultimo e 
non pub partire: i < mari
nes a lo trattengono a forza 
perche* se parte lui non po-
tranno piu giustificare la loro 
presenzain quel Paese. Cosl il 
signor Sidney resta e, come 
Buchwald gli fa dire da 
un generate del a marines a, 
• quando 1 maestri di scuola 
chiederanno ai loro scolaxi 
chi ha salvato la Repubblica 
Dommicana dal comunismo, I 
ragazzi sapranno rispondere 
col suo nome, Sidney a. 

Forse nessuno crede che 
Jack lo Squartatore sarebbe 
stato assolto e nominate ace-
riflo se fosse stato procesaa-
to nella contea dl Lowndes, m 
Alabama, Ma la facoanda di
venta credibUe se at ricorda, 
come fa Buchwald, che ta 
quella oontea una ghiria ha 
dlchavato«nc«colpeVoleauji 

noto personaggk) che aveva 
ucdso uno studente durante 
una dimostrazione per i di-
ntti civil! e se si ricorda che 
una giuria americana mandb 
assolti gU assassrni di Viola 
Liuzzo, una donna che lotta-
va per l'emancipazione del ne-
grt-

In questa chiave, per cui il 
paradosso e il grottesco sono 
la proiezione esasperata ma 
vera della realta. Art Buch
wald a smonta a la Grande So
cieta americana. Qualche sd-
volata neu"umonsmo meccani-
00 e troppo facile e anche nel 
qu&lunquismo (i a pezzi a sul
la frustrazione delle donne, 
sulle teorie del dottor Spock 
circa i bambini e le feste, sul 
movimento studentesco) non 
oompromettono il valore della 
denuncia di Buchwald, la sua 
democraticita, la sua grande 
capadlta di castigare le cose e 
gU uornird, rtdendo. 

E se e aero, com'* vero, 
che solo c*o che e aoUdo, 
valido e autentioo puo resi-
stere al ridicok), leggendo il 
libro' dl Buchwald si ha la 
conferma che daU'America uf-
ficiale cara a Moro e a Sa-

non at aatva txieote. 
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compJessJ e solldisslml interes
si economici, nettamente stac-
cate, grazie alia paratia forma-
ta da una vasta miscellanea di 
cett subalterm, dal popolo mi-
nuto. Ma una cosl vasta con-
centrazione di potere econo-
mlco, che aveva portato inizial-
mente a una proiezione mxli-
tare sulla terraferma per ga-
rantire lo spazio al potere po
litico, si tramutb in una cor
sa alia terra che piu dei com-
merci offriva garanzia di sta
bility e sicurezza, e, su un pia
no piu epldermico, alia neces-
sita di commentare la raggiun
ta potenza con fatti esibizio
nistici. 

La scelta di una classe dirt-
genie qual era quella venezia
na aperta agli tnflussi di tutta 
Europa e dell'Oriente, quindi 
profondamente culturaltzzata, 
cadde sulla <r dimora », quella 
di citta e I'altra di campagna, 
trasformata in una summa di 
valori che ne sono lo specchto 
fedele e che impltcava sempre 
almeno nel secondo caso, un 
immenso possedimento terrle-
ro che turbe di schiavtconta 
dini zappavano, semmavano, 
rendevano ogni anno fertile. 

Dicevamo che via villa di 
campagna » nasconde dietro di 
s6 I'aspirazione del patrizio ve-
neto di dare, con il possesso 
della terra, una solida base 
economica alle fastose ma pur 
sempre fragili sue fortune 
mercantile Un esame dei no 
mi che appaiono legati alle 
costruzioni piu rappresentati 
ve erette tra il XVI e il XVII 
secolo, lo potrebbe factlmente 
dimostrare. Sono sempre git 
stessi, mescolati, uniti, pot 
divisi, ma mai aperti a intru 
sioni nuove, ad apporti rivelan-
ti una struttura sociale in mo
vimento. I K padri della repub
blica », circondati da una cor-
te di cicisbei e damine inci-
priate, feroci nello smorzare 
ogni levata di scudi di chi, nel
le altre citta venete, tentava 
di scalzare il loro potere, sot-
tilmente paternalisttci con la 
massa contadina affamata e ti-
morata di dio, sapevano ben 
difendere i personali interes
si. Abbiamo parlato di cento 
nomi. E le altre ville? A parte 
le proltferaztonl familiari, le 
residenze multiple e quelle ab-
bandonate per capriccio, ne 
resta un notevole numero a 
cui va trovata la motivazione 
sociale. 

Basta vederle per capire 
quanto esse siano, anche sul 
piano sltlistico, subalterne a 
quelle della grande aristocra-
zia. Case semplicl, riferentist 
sempre ai modelli piu nobili, 
ma Urate su al Itmite delle 
possibility, abbelltte di pochi 
elementi decorativi in grado dt 

awicinarle, neU'aspetto, alle re
sidenze dei signort. Se le eco
nomic schiettamente agrtcole 
denunciano una frattura at 
vertice che divide il ceto dei 
possidenti da.Ua massa conta
dina, quella veneziana rivela, 
a differenza di gran parte de
gli stati europei del tempo la 
comptessita tipica dell'econo-
mia mercantile. Era nata, in 
sostanza, una sorta di piccola 
e media borghesia, con un suo 
limitato spazio sociale ma non 
politico, che consentiva al si
stema ta necessaria funztonali-
ta. Da questo spazio nasce la 
pletora dei ripetitori, degli epi-
gonl di buon gusto e no, che, 
secondo quel tipico meccani
smo noto anche nella nostra 
societa consumista come «ter-
mine di identificazione socia
le » cerca nella casa di campa
gna, se pur piccola e mode-
sta, la convalida di una perso
nate afjermazione. Un'area 
umana superflciale, godereccia. 
incline al gioco, al fronzolo, 
viva solo della dimenstone del 
recitativo e dell'esibizione 
smaccata. 

Ma qui I'anallsl passa a un 
risvolto successivo. a quei fat
ti di costume dei quail il re-
gistratore piu attento e acuto 
fu certo il Goldoni. La docu-
mentazione comunque e fittts-
sima, nei quadri, nelle statue. 
nelle cronache del tempo, e 
permette di ricostruire il vol-
to preciso di un ambiente uma-
no. dei suoi valori e del suo 
modo di vivere. A guardare in 
superficie tutto sembra perfet-
to, appagato, rivolto alia glo-
nficazione dell'esistenza; pot. 
a scrutare tra le pieghe, ecco 
t risvolti penosi, i rapporti du 
nssimi al di la degli inchmi 
e della cortesia. 

Le duemila ville sono spar
se. con minore o maggiore in 
tensita, in tutte le provmae 
venete e in quelle del Pnuli. 
Al frettoloso viaggtatore estiro 
sari impossibUe vederne anche 
la piu piccola parte. Tra le 
piu significative, a chi si dt-
sponesse a un viaggio in gra
do di permettere qualche so-
sta o deviazione, segnaliamo 
quelle lungo la Riviera del 
Brenta, percombUe anche da 
Venezia a Padova in battello. 
tra cui spiccano la palladiana 
a Malcontenta a e la regale Vil
la Pisani; le ville di Vicenze, 
la Valmarana, per gli affre
schi del Tiepolo, e la a Roton-
da a, tra le piii alte opere di , 
Palladio; ancora di lui, la Go-
di-Valmarana a Lonedo, la 
Emo a Fanzolo e la Barbaro, 
con le splendide pitture del 
Veronese, a Maser. Da ultimo 
la grandiosa Villa Contartni, 
a Piazzola sul Brenta, e la 
Manln, a Passariano, che con 
adiacenze e porticati formano 
U fulcro organizzativo dei sin-
goli paesi. 

Aurelio Natali 

E' il momento di dare battaglia 
per la riforma della RAI-TV 

Caro dlrettore, ho letto su 
lTJnita che e stata rieletta la 
Commissione di vigitanza del
la RAI-TV. Ho visto che ne 
fanno parte compagni di 
grande prestigio e autortta 
come il compagno Pajetta e 
il compagno Lama, oltre al 
compagno Lajolo, che d il 
veterano della Commissione. 
Tutto bene: ma questa com
missione contera dawero e 
otterrd qualcosa? Ho visto le 
prime iniziative e le approvo, 
sia quella dell'inchiesta sul 
comportamento elettorale del
la RAI-TV sia quelle per co-
noscere i collaborator reall 
e i motivi per cui non osano 
parlare del SIFAR. Ma appro-
deranno a qualcosa? 

Grazie per la risposta. 
AUGUSTO ROMAGNOLI 

(Roma) 

II fatto stesso che tu abbia 
subito notato che, sia tra 1 
senator! che tra i deputati, 
i gruppi parlamentari abbia-
no designato compagni di 
autorita e prestigio come 
Pajetta e gli altri a far parte 
della Commissione sta a si
gnificare che si vuol dare 
battaglla alia RAI-TV per otte-
nere la riforma organica e 
e la obiettivita politica. La 
prima si otterra facendo ap-
provare la legge di riforma 
(e, come aveva annunciato 
Longo nel Comitato Centrale, 
noi la proporremo attraverso 
un referendum popolare), e 
ripristinando i poteri della 
Commissione parlamentare 
perche possa assolvere ai suoi 
effettivi compiti a nome del-
l'intero Parlamento, unico or-
ganismo competence a tute-
lare l'obiettivita politica della 
RAI-TV. 

Non e la prima volta che 
su I'Unita io rispondo a do-
mande che riguardano questo 
tema, ma voglio ripetere per 
somml capi alcuni argomenti, 
perche questi primi mesi del
la legislature debbono essere 
decisivi a modificare l'attivita 
della RAI-TV. Intanto chi si 
trova nella illegality rispetto 
ai teleutenti e alle leggi dello 
Stato, e innanzitutto con la 
Costituzione repubblicana, so
no proprio i dirigenti della 
RAI-TV e il governo. La 
RAI-TV e nell'illegalita per
che fissa un canone di abbo-
namento di 12 mila lire che 
non e contemplato da alcuna 
legge dello Stato; perche e 
un'azienda a partecipazione 
statale, ma ne il Parlamento 
ne" altri possono conoscere 
come spende la montagna di 
miliardi che Incassa dagli ab-
bonamenti e dalla pubblicita. 
Larga parte dei programmi, 
compresi quelii pubblicitari, 
sono spettacolo, ma la RAI-TV 

non ha nessun collegamento 
col ministero, appunto, dello 
spettacolo ed e cosl impedito 
ogni coordinamento con le 
altre forme di spettacolo (ci
nema, teatro, enti lirici) che 
sono tutti in grave crisi. Ma 
l'illegalita nasce innanzitutto 
dal pronunciamento della Cor-
te costituzionale che denuncia 
il fatto che la RAI-TV dipen-
de ed e al servizio del go
verno mentre dovrebbe esse
re al servizio dello Stato, 
per cui, mentre e pagata con 
i soldi di tutti serve sempre 
e soltanto i partiti di governo 
e naturalmente « in primis » 
la Democrazia cristiana. 

Ebbene, in questi primi me
si dl legislature ci sono le 
possibility per mutare radi-
calmente la situazione. Tutti 
i gruppi parlamentari, tranne 
la DC, sono per la riforma, 
tutta la stampa e critica ver
so la TV: e noi siamo declsl 
a non lasciare via d'uscita 
al sopruso governativo della 
RAI-TV. 

Ma 11 fattore decisivo per
che la battaglia possa essere 
di massa e vittoriosa e rap-
presentato dalla partecipazio
ne di tutto il partito. dl tutti 
gli utenti, di tutta l'opinione 
pubblica. 

E' cosa possibile e non dif
ficile come hanno dimostrato 
i convegni, le manifestazioni, 
le petizioni che abbiamo or-
ganizzato in questi anni e le 
brecce aperte in Parlamento 
con l'inizio della discussione 
delle proposte di legge nelle 
commission! della Camera dei 
deputati. Ma occorre una par
tecipazione attiva e costante 
dei cittadini. Intanto prote-
stando ogni volta che si rav-
visa un sopruso, una men-
zogna, una mancanza dl In-
formazione e di obiettivita e 
presentando proposte e richie-
ste alia Commissione parla
mentare di vigilanza che ora 
ha sede presso il Senato delta 
Repubblica Di ogni lettera e 
bene mandare copia al com
pagno Giancarlo Pajetta o ad 
altro membro della Commis
sione. 

Bisogna pol riprendere e 
coordinare le varie Iniziative 
che sono sorte soprattutto 
durante la campagna eletto
rale in molte province. Si de-
ve in sostanza con una units 
dl iniziativa nel Parlamento 
e nel Paese, determinare le 
condiziont per mettere la 
RAI-TV al servizio del pub-
blico e non dei potentati della 
Democrazia cristiana. 

Se tutti diamo una mano, 
questa e la volta buona. Ma 
bisogna operare e battersi 
con continuity. 

DAVIDE LAJOLO (UHsse) 

Che differenza c'e 
per le targhe 
tra Brindisi e Rho? 

Due anni or sono comperal 
per lavoro un'auto M600B 
multipla targata Como. Alio-
ra avevo la residenza a San-
donaci (Brindisi) e quindi, 
facendo il trapasso, dovetti 
cambiare la targa e mettere 
quella dl Brindisi. Mi recai 
all'ACl, a Brindisi, mi fecero 
pagare circa 6 000 lire e mi 
dissero di tornare dopo una 
decina dt giorni. Difatti dopo 
10 giorni ritornai, consegnai 
la targa di Como e loro mi 
diedero quella di Brindisi. 
Tutto qui. 

Ora ho portato la mia resi
denza a Garbagnate Milanese 
e di nuovo ho dovuto cam
biare le targhe per mettere 
quelle di Milano. Circa 40 
giorni fa andai dunque al
l'ACl di Rho e fed la do
manda, pagando 6.015 lire. 
L'imptegato mi disse dl ripas-
sare tra 15-20 giorni. 

Sono ritornato dopo 25 
giorni e un'altra impiegata ml 
ha ritirato la ricevuta delle 
6.015 lire e mi ha fatto pa
gare ancora 9.500 lire, dtcen-
domi che le 6015 le doveva 
mandare a Brindisi, e di ri-
passare tra altri 4-5 giorni. 
Dopo 5 giorni sono passato, 
ma le targhe non erano an
cora pronte. Mi chiesero il 
libretto e mi dissero dl tor-
nare tra 4-5 giorni. 

Ora vorrei sapere come mat 
a Brindisi si fanno pagare 
6000 lire e in 10 giorni si 
consegnano le targhe, mentre 
a Rho si fanno pagare 15500 
lire e dopo 40 giorni ancora 
debbo andare atanti e in-
dietro. 

RENZO DE FttJFPIS 
(Garbagnate • Milano) 

Sempre di moda lo 
stile « ventennio » 

Lavoro entro il recinto fer-
roviario di Bologna V.O. (Vex 
Piccola Velocitb) a Bologna 
Ravone. Questo mi obbltga 
purtroppo ad osservare quasi 
giornalmente uno spettacolo 
triste e grottesco insieme: un 
gran movimento di carri or-
matl che vengono caricati o 
scaricati con grande rmpiego 
dt personale. speciatizzato o 
non. che opera agli ordtni 
marteUanti dt ufflciali. Gran 
vociare, gran gesttre, gran 
t petto m fuori» e occhl dila-
tati da parte di costoro, alia 
manlera deprtmentemente en-
fatica di moda durante il 
ventennio fascista. 

Sempre gicrnalmente o Qua
si, m fondo alio Scalo, si 
svolge un altro movimento, 
ma in questo caso di sernpti-
ci automezzt militari. Malgra-
do la minore * marzialtta w 
di questi camions rispetto ai 
carri armati il clima e lo 
stesso, grottesco e guerriero, 
con ufflciali in perfetto stile 
ventennio. 

Ora io domando: ma e pro
prio necessario infatuare, ol
tre che tartassare, queste po-
vere reclute? E' proprio ne
cessario dare simili spetta-
coin 

Puaht„ 
LETTERA FD3MATA 

(Bologna) 

Cari marines, 
fino a quando 
sarete di passaggio ? 

In un periodico di Roma 
(a Corriere dei Costruttori») 
leggo la notizia del a grande 
complesso edilizio per le for-
ze USA a Napolia. Si tratta 
di un vastlssimo complesso 
di edifici (ad Agnano) nei 
quali saranno d'ora in pol ac-
centrati tutti i servizi e le 
attivita del comando Naval 
Support Activity, ccc. ecc. Si 
apprende inoltre che «parte 
degli alloggiamentl verranno 
occupati dai marines di pas
saggio per Napoll». Cari ma
rines, fino a quando sarete 
di passaggio per Napoll? Pen-
so inoltre — ma spero di er-
rare — che il vasto comples
so sara stato pagato coi no-
stri soldi. 

FRANCESCO CARTA 
(Roma) 

A proposito 
di «via stretta» 

A commento e a giustiflca-
zione dell'Enciclica papale 
che condanna ogni metodo di 
contenimento delle nascite. 
si parla di evia stretta» da 
percorrere, cloe di sacriflci da 
compiere in nome di superio-
ri valori religiosi e moralL 

Per quanto ml riguarda non 
vedo che valore possa avere 
tutto db di fronte al tremen-
do pericolo dell'esplosione de-
mografica e delle sue conse-
guenze, che pur VEncicllca ri-
conosce. Comunque a proposi
to di « via stretta m ml chtedo 
perchb le massime gerarchie 
raticane non danno per prime 
un esempio percorrendo quel
la che porta al pagamento al
io Stato italiano dei miliardi 
dl tasse finora sistematicamen-
te erase, 

Certo questa e una via stret-
tissima; e un sacriflcio che 
brucia, ma se si vuol dare 
un esempio dl distacco dagli 
interessi terreni e materlaU, 
questa sarebbe ta mlgliore oc-
casione. 

LETTERA FTRMATA 
(Roma) 

Infortonio 
all'esame 
deiristituto 
infortuni 

II 9 e 10 mono scorso si • 
svolto a Bologna un concor-
so per 25 postl di appiicato 
delTINAIL, e stranamente ft 
compito di aritmetica dato a-
gli esamtnan&L- era gk\ bello 
e svolto su un libro at Emilto 
Montanari, Kdtzioni MaUptero 
di Bologna, pag. 63. 

Sembra onesta .una cosa si
mile? Quanto meno per que
gli esamtnandt che hanno a-
vuto la possibilita di avert 
prima tra le mani quel libro, 
le possibilita di rtuscita tono 
state senz'altro maggiori 

Si pagano i professori com-
ponenti le commissioni d'esa 
me perche facciano cadere la 
scelta dei compiti da dare a-
gli esaminandt sul libri di pro-
btemi svoltl? 

C O . 
(Grosseto) 
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