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Raccolto in volume un importante contribute) alia 

critica e alia conoscema della moderna cultura italiana 

Gli scritti 
letterari 

di Alicata 
L'infroduzione di Natalino Sapegno alia raccolta del «Saggiafore» 

La figura rii Mario Alicata 
torna nltraverso j testi di 
due llhri apparsi a tlistan7a 
di pochi tfiornr uno di .S'crit-
ti ti'Jiomrt, con un'inlrodu-
zione di Natal ino Sapegno 
(e:l II Sagginlore, pp 378, 
L. 2200) c uno di saggi le-
gati alia sua altivita politico-
idcologira e raccolti sotto il 
tilolo I-a haitaglia delle idee 
{con un saggio di Luciano 
Gruppi; Kditori Hiunili, pp. 
236, L. 1800). Non si tratta 
di due nsn"Ui distinli di una 
mederima personality Per 
le ragioni die qui esporre-
mo, la divisione e piuttosto 
frn due fasi o momenti di 
una stessa esistcn/a. Fu lo 
stesso Alicata, prima di mo-
rire, a ordinare m gran par
te la raccolta delle reeen-
sioni cntieho e dci saggi let
terari che egli scrisse per lo 
piu negll anni giovanili, 
quando la situaziono impo
st a dal faseismo nll'Italia 
non permettcva interventi di 
altro tlpo 

Uunica via 
Occorre dire subito che 

nel giovane Alicata I'inte-
resse per la politiea preva-
Jeva anchc quando su gior-
nali e riviste, da Oqqx a Pri-
mato alia Ruota, appnrente-
mente egli non si occupava 
che tli letleratura e dtvenla-
va cosl, fra il '37 e il '42, 
una delle voci critlche piu 
quallficale. Non si pu6 ri-
costvuire no, p pure oggl la 
storla delln « nuova poesla » 
(delta improprlamente * er-
metica >) e della giovane 
narrallva degli annl trenta 
eseludendo I suoi saggi e i 
suol giudJ7i. Tn realta, il pas-
saggio da una fase all'altra 
e collcgahlle alia cronologia 
piu che ni motivi * interni » 
dell'uomo. Naturalmente egli 
stesso, Alicata, afferma (si 
veda orn a pag. 370 e segg. 
degli Scritti letterari) che 11 
suo Impegno, in epoca ante-
riore al '42, non andava ver
so la politiea miliiante. Egli 
si sentiva * fandampntalmen-
te uno studioso di leiteratu-
ra con interessi assa't accen-
tuati per il cinema »- Solo 
dopo (c cioe all'incirca nel 
'44'45, dopo la partccipazio-
ne alia rcsistenza) gli appar-
ve evidente «(niche a livello 
delln moralita individuate. • 
!1 fatto ciie « trustor mare il 
viondo e non soltantn " co-
noscerlo" fosse I'unica via 
per essere coerentemente un 
filosofo moderna ». 

Posstamo chiedcrel: fra 
l'essere uno • studioso di let-
teratura » e * 1'impegno mi-
lltanle » ci fu davvcro una 
diffcreii7.a qualitalivn? 

A chi lia segulto Alicata 
da vicino soprattutto negli 
anni lontani della giovinez-
7.a, 6 possihile rispondcre 
che i suoi «interessi accen
tual i , non andavano tanlo 
al cinema accanto alia let-
terattira quanto, piuttosto, 
alia « storia ». al mctodo del
la storia, alia necessity di 
« capire » la storia per darsi 
una base tli • coerenza ». An-
zd, nel momenlo della for-
mazlone universitario, egli 
rlmase lungamente indeciso 
nelle 9cclte, quando imma-
glnavn 1'avvenire possibile 
dl una propria « speciallzza-
zlone i, fra stovia e letlera
tura. Ma anclie quesl'ullima 
— e non sollanlo per in
fluenza del Croce. ma per le 
sue lelture del Vico e del 
Gravlna, sul ouale preparava 
la tesi — anclie quest'uitima 
non si dislaccava da quesfa 
vlstone delle cose storiche. 
Persino l'interprelazione da 
hit atfrihuita alln poesia 
« pura » dell'epoca — so
prattutto a Montale — era 
la loglca conseguenza di una 
sua anallsi del periodo di 
svolgimenfo compreso fra 
I'tnflucnza esercilala dalle 
due riviste, la Voce prima e 
la Rondo poi, che avevano 
aperto un processo limitato 
(rlformlstlco) di rlnnova-
mento, Quel processo anda
va approfondlto verso una 
* moralita » sostanziata dl 
motivi storlci, quindt di im-
pegno nell'azlone letterarla. 
Molt! di questi motivi furo-
no svolti da Alicain e da al-
cuni suoi amlci (Trombado-
rl, Muscetta, Sotgiu e Socra-
te, se non sbagllo) In una 
rubrica settimanale che rl-
prendeva la famosa battaglia 
polemlcn carducciana degli 
« amid pedantl ». E ci sem-
bra strano che tilcunl di quel 
testi non siano conflulti nel 
volume del « Saggiatore » al-
meno in appendlce. 

E' chiaro che negll scritti 
di un giovane iniellettuale 
(Alicata aveva vent'annl nel 
*S8 e 24 nel '42) bisogna te-
Mr oonto anohe degli «!«• 

menli di sviluppn, dcllo sla-
to tli formazione tli un pen 
sieio Tanlo piu difficile di 
vcnlava una foi nin/ione m 
trllottuale, a t|iialunqiie clas 
se sociale si apparlenesse 
in queU'epoea tli disinforma 
/iono organi//ata Molti ri 
niascro chiitsj nolle sugge 
stioni Alicata nccctto, c ve 
ro, aicuni strumenli critici 
che gli venivano daU'esleli 
ca crociana e in parte dalle 
poetiche del decadeniismo 
II che spiega, ad esempio. 
il suo giudizio su Pirandello 
(ancora nel lt)41). Ma, da 
una recensione aH'altra, si 
nota 1'esigenza di mettcre al
ia prova i propri metodi c 
non solo le impression! 
• Tallinn — scriveva nel '40 
fnella « nota » su Mario Lu-
zi) — pensa che ci inte.stia-
mo a misurare la poesia col 
cannocchiale aristotclico, v 
hivpcc sinmo rfisposti a mol-
In sacrificare c a molto com 
prpnderp quando appena ha-
ieni un lampo di verita 
esprc.ssira * 

Si veda, fra l'altro. il pas-
saggio da alcune prime for-
muln7inni a proposito dee'li 
«ermctici » e i motivi che 
egli introduce nei aiudizi su 
Paeni luoi tli Pr.vese e su 
Conversazione in Sicifia di 
Vittorini. II dtstacco dal for 
malismo rondiann si era an-
dato operando proprio negll 
anni in cui Alicata matura-
va come critico. Ma il suo 
merito. di fronte alia lettera-
tura di cuicgli anni, non e 
solo qucllo di aver assecon-
dato 11 movimento, parteci-
pando, ad esemplo, con con-
trlhuti personal! alia lettura 
in chiave soclo-politlca dei 
narrator! americani Fu lui. 
an/it uf to, a fare sen tire M 
divario, i! conlrasto fra la 
« pura verita e^nvessiva » de
gli ermetici e il vcrbalismo 
demagogico della cullura 
popolar-fasrisla come una la-
cerazione insannhilc nello 
snirilo stesso della nazinnc. 
Questo signified anche la 
preferenza data alle poesie 
di guerra di Ungaretli o al-
1'opera di Jahier. Ma. ollre 
tulto, il passare degli anni 
gli fece capire la maturazin-
ne dei nuovi narrator!, e fi-
no a qual punto la « verita 
esprcssiva » da rlcercare do-
vessc venir fuori da « «n par-
hcolarc rapporlo fra arte p 
vita », come ribnllione con-
tro la flistin?ione fra • pa* 
rola • e « azione », Cosl sor-
sc il problem a. per dire eon 
le sue parole, td'un'arte che 
non si Umitnsae t\ ranpresen-
tarc i rannorti degli uomini 
quali sono, inn aspirasse 
esplicitaniente a cambiarli •>. 

Motivo centrale 
Dunque, altraverso questi 

scritti, si recupera il motivo 
cenlrale dell'esistenza di 
Alicata: la « moralita », co
me egli diceva nei giovani 
anni: contrappnsi/.ione di 
« verita esprcssiva » e tli 
« coraggio neli'a^ione » alia 
vergogna e alia sopraffazio-
ne fascista; ia • coerenza ». 
come egli corresse in eta ma-
tura: conlrapposizione agli 
ondeggiamenti e alle disgre-
gazloni intellettuali. Fu que-
slo il metro per misurare 
avvenimenti e uomini A 
voile egli l'appliro non senza 
una intransigenza che scon-
finava in polemica. T,a < poe
sia . per lui non poteva ri-
ccrcarsi solo nel tcssuto tlei 
linguaggi. Cos! si aslenne 
dal pcrceplre i segni che si 
manifestavano al di sotto di 
posizioni e di ricerchc allret-
tanto aspre ch" esulavano 
dallo schema i storicisMco » 
costruito sullo svolgimento 
interno, italiano E la soltile 
trama musicale di Vittorini, 
in Conversazione, gli fa in
tra vvedere 1 pericoli del 
giuoco lirico. anche se, con-
siderando 1'opera ncll'insie-
me, riconosce In sineerila e 
l'occasione di una • svolta » 
narrativa tli la da ogni spe-
rimentalismo 

Pure, in domnnda essen-
zialc era per lui gia un'altra. 
Fino a quale punto la letle
ratura, proprio perchc di-
spersa nelle glustificazloni 
delle sue molleplici espe-
rienze, individua la * sto
ria »? Anche quando procla-
ma i « nuovi doveri », la let-
teratura va oltre un certo 
segno? E non bisogna piutto
sto opevare per una diversa 
rlparlizione dei rlovcri, rima-
sLi finora crislallizzali nei 
rapport! fra le classi7 Puo 
bastare la dimensionc dei 
simboll o non si torna a! 
tratlimenti degli istlnti, del
le giustificazionl individua-
IJ, delle anime belle, d ' l la 
natura che e huona o catti-
va secondo 1 caal? In realta, 

il thslacco o 1'atlenuazinni' 
del « fnrmalismn » lelterano 
non gli ba-.(a piu sin da 
'42 In cninciden/a con l.i 
scoperta del niarxiMiio -
nelle prime letture c nei 
prim! conlalti di partilo — 
egli intravvede la sua ipolesi 
tli • realismo » lelterario Di 
questa ipotesi Alicata la.scia 
una elahorfizione frammon 
'ana , proprio perche i suoi 
interventi suecessivi di /cri
tico . divennero piu i-'ir! 
(fra una prefa/ione a una 
« gtornatn > di Rocracrln c 
una recensione alia lei tera
tura meridinnalc} Ma le in-
dicazioni sono riprese anche 
dopo pa rentes! prolungate1 

dalla nola M041) a Pa\ese 
fclove crilica qi/i la fornuila 
del • neo-realismo » prima 
che esplodesse nella cultura 
letterai-ia), alio considerazio-
ni (1951) sul - ristagno di 
Moravia » (in termini validi 
anche ogRi), al saggio 
(10591 sul Gnttopardo (dove 
fa coinciderc appunto riccr-
ca di realla e Gloria, riferen-
dos! a « una struttura ratio
nale, vhe e i/ fondamento 
di nqni opera d'artc, c (li ctti 
le doti Ictterarie (o p>ttari 
die, ncc ) .toKo ,toftn»'o 
" sirunicnto " »). 

Impegno 
Nella svolta tlegli anni in-

torno al '42 1'inconlro dl 
Alicata col marxismo c col 
parlito era gia stato prepa-
rato dalla .sua let!lira dei 
poeti e del rnondo attraverso 
la conqtiisti di un metodo 
di letiura della storia. Ri
pe tiamo: Alicata era gia 
un * politico » rivolii7.1onario 
per intcressc inlelletlunle. 
per passione di uomo, per 
c.sigen/a di • moralita » I 
difelti stess-i die gli furono 
rimproverati — ad esempio, 
nel giudizio contro // Poli-
tecnico — clipesno in gran-
de misura da questa sua po-
sizione a voile ira^forifa. per 
esigen7a di ricerca nell'azio 
ne, in brusca polemica o in 
atto volontarm Ma su questa 
sU-ssa base di ngore pogqia-
va 1'impegno militante. Ali
cata non si sottrasse a nes-
sun aspelto di una altivita 
falla di continue ripeli/ioni 
di gesti c di parole scmplici 
oltre che di diballito leonco 
sulle sceltc da pi'oporre alia 
classe operaia. Come si sa. 
proprio in ques-la a/.ione egli 
estese i temi dei suoi inte
ressi: dalla letleratura alia 
questione meridionale; dalla 
storia come metodo di inda-
gine alia leoria viva delle 
lotte per la terra; dalle lolfe 
ideal! ai movimenti di lolla 
antimperiahsfa. Di ditto que-
sto danno ampin tlocumenta-
zione i lesli contenuti nel 
volume degli Editor! H.uni-
U e il profilo intellettuale 
Iracciato da Grunpi In Intto 
cio lo sTor/o piu cost ante, 
per lui piu loyorante. fu pro
prio quelle della coerenza 
fra principi e azione pratiea. 
come dire la necessila di 
vivero il marxismo a fondo, 
di rislabilire il marxismo sui 
principi, in eiascuno intli-
vidualmente come militante, 
e nel metodo del parlito. 
* F.ro stato per htnghi anni 
torment ato dal problcma 
della roerenza . scrisse di 
se quasi alia vigilia della fi 
ne per descrivere le pronrie 
origini * Coerenza tirinifica-
va disprezzo ncr chi after-
mora una vrritn in frrmini 
" universal' " e ne prntica-
ra, individvahnente. un'al
tra .. ». 

Michele Raqo 

KRUPP RIFABBRICA ARM! 
II setl imnnnle « Slern a hii r ivol. i lo che la yignntesca socicta Krupp, p i incipalc forn i l r icc di ann i del l ' imperial lsmo 
tedesco durante clue guerre mondial! e plLisIro del nmismo, ha ricominciato da tempo — violando la solenne promessa 
fnfta dn Al f r ied Krupp von Rohlcn und Halbach, ora dcfunlo — a costruirc a rm! di ognl genere: I ra t lo r i coraizat i (I 

cosiddcttl *. car r l nrmal l da recupero B ) , sommcrglblH « tascnbll l » e caccintorpedinlere. Inol l rc , ha conlr ibui lo in « misura note vole » alia creszione del piu modemo carro armalo da combatt l-
menlOj II n Leou.ird ». Non ancora soddisfafta, In Krupp ha proposto alln commlssione dlfcsa del parlamento dl Bonn di inlensif lcare la produzione bell icn c, in par l icolare, quella di navl da 
guerYn II rninaccioso rl l . inclo dl una dolle phi mostruose « fnbbr ichc della rnorte » del monclo coincide con gli sforzl nmerlcanl per II r<ifforz,Tnenlo della NATO e con le dichlarazioni del cancel-
Merc Klesinger e del miolstro della dlfesa Schroeder sulln n necessila » dl accolerara e Incr&menlare II r larmo, prendendo a pr'elesto I'occupnzlone della Ceco&lovacchla. Nella foto: cannonl semo-
vend iiclla Bundeswehr durante le manovre « Leone Nero » 

TV I MISTEHl 
DEL VIDEO 

DALLYING. GUALA DELL'A^ C 

ALL>«ASSAGGIO SOCIALISTA» 

IA GUERRA DEI QUINPICI ANNI 
Le lotte per il potere che hanno punteggialo in questi tre lustri la vita dell'ente televisivo hanno portato ad 
una crescente distorsione dell'attivita della RAI-TV - I nuovi orientamenti di Bernabei - L'arrivo dei socialist! 

«Noi crediamo opportune 
osservare che la normale vi-
gilanza che dove essere eser-
citnta claH'autorita responsabi-
le del puhblico spettacolu 
non e sufficy*nte per le Ira-
.smissioni televisive al fine di 
eseguire un servlzio inecce-
pitjile dal punlo di vista mo
rale ». Queste parole usuona-
i-fjni) il .1 gennaio ](l.")4, gior-
no di lnizio del regolaie ser-
vi/.io di irasmissioni lelevisi-
ve, sugll R8.1IR teleschermi ai-
lorii in funzlone in Italia. A 
piommctarle fu Pio XII in 
una sua allocuzione at vesco* 
vi e al mondo catioltco. 11 
Pontefice affemib anche la 
«infondatezza sopra'tutto in 
queslo campo dei dirltti del
la indiscrlminala Jiberta del-
l'arte o dot ncorso al prete-
Mo della llbortti di lnfonna-
zione n di pensiero » e aggiun-
se: « Coloro specialinente che 
la Chiesa chiama nell'Azlone 
Cattohra a fianco delia Rerar-
rh'A roniprendano i.i necessi-
Ih dl ml liiprcndLTc opportune 
initiative per far •icntire la 
loro presen/,a in qne.sto cam
po. prima che sia troppo tar-
cli », Era n « via H al primo 

assalto dei cattolici qualifica-
ti alia Rai-TV: cumlnclava la 
« Kuerra dei quindlci anni n. 
Dopo pochi mesi un uomo che 
proveniva dal Binppo dirlgen-
te dell'Azione caltohca, 1'inge-
Kneie (luala, sostiiuiva Crl-
stiano Ridomi al comando del
la radiotelevisione. 
Questa parlenzti dimostra 
come contranamente a quan-
Ii; affermnno nlcuni per iiigc-
nuua o pei inlunzionale qua-
lunquismo, le loti^ per 11 po 
tere che hanno puntegginto in 
questi annl la vita della Rai-
TV non siano mat state pu
rl e semplici fjiochi di sotto-
govorno. 
In un ambito generaie che 

fe_.sempre stato, naturalmente, 
quello della tulela degli inte
ressi e delle ideologie della 
classe dominante, i vari gnip 
pi hanno lavorato, di volt a 
m volta, a rentlero piu efflcn-
ci e fun/:ionali, dal proprio 
punto df vista, I programme 
Questo lavoro, perb, ha sem-
jjie dovuto svolgersl tra mol-
le cmitete, spesso lentamente e 
sotterraneamente sia per non 
detenninare pencolosl con-
trace olpl e reazioni eccesslve 
tra gli awersari, sla per non 

Concluso II Seminarto internazionale di precancerosi 

Mele, zmch'me e ranuncoli 
aiutano a curare il ccmcro 

Mole, /.ucthinr, succo di liinoiic, ]>)̂ sl)n<) 
nuttaivi a comhattere il CMMCKI. M.I non v 
tulto qui: il mondo vegotale e una rkservti 
prexiosa per la lotta al lornbilo male se e 
vera che pcrfino l ranuncoli i>ls^ollo fonniv 
alia niedicina Klucosidi iihh per la rnra di 
cert,! lumon della pelle. 

Non si tratia di ounosila. sono. quoste, 
alcune delle afformaziotu usciU1 dal secondo 
w'muiiino mlenuizionale villa pn'oanccrosi, 
tcnulo nei giorm scorsi a Kom.i 

\/C mclc, hannn alTonnalo duo nci-rt ilon 
Italian!, Monlenero c Monti, eosliliiwnno una 
vera e pinjpna dicta anlicancoro'-.r <-sv in 
fatti non co'itcnRono fenilal.mina un amino 
acido di cm sono invert ncche le canu, le 
nova, i po^ci cd alcuni vt^otali. t che "iviha 
uidispoiisahile alia cr(vsn1vi dollc cellule c.\n 
cerose, I«*> dicta di mele. tU ac^ompajmansi 
naturalmente a tulto le normal] torapio A se 
conda delia locaiizzaziojie del bumorc, CXMISI-

stc in 2 chili di mele crude soiv/a bticoia 
pix»se iiKsieme A 200 gratnmi di /.ucchine !e\s 
sate e carote holhte, condite con oho di semi 
r al>l)ondante succo di iimone 

\lLra sci)|H']-Ui il-ahana pixxsentata al scrni 
nnno e In deunohlastinn, un antihiotico atli 
vo in tutle le forme <h leuoemia e in altro 
forme Uimorah. 

Dall Unghci'ia invece viene segnalato un 
nuovo sioi'o anticanero. prt-paralo miottando 
cellule rancerose de\italiz/ate nelle pccoiv. 
i\] cstraendixie poi il swro Till Li I casi di 
catici-o trattat) con quoslo modK'amenlo fun 
nutihaio circa, fino ,\d ora). ne hanno risen 
nto boiifficio 

Inline, attend ngh anttreumatifi: alcuni 
hanno iiu'azione che favonsce lo ma la t tie ma 
li^no del >angiic, came lo ioticoinie. 

Alcuni scienziati italiam hanno infme clue 
stn che rinalmonle. anche »n Italia, si adotti 
una adeguaU legi&iazione antioftitKiro. 

sconvolgere requilibno gene-
rale dell'nzienda che doveva, 
comunque, rimanere hen an-
coralo ni fondamenti del si-
stema. Di qui, nd esompio, 
la moltiplicazione delle carl-
che dingenii: spes.$o, por por-
(are un uomo ficlato a un 
posto-chiave la nuova fazione 
dominante ha dovuto proce-
clere a numentse nomine con-
temporanep deslinnlp a ciissi-
mulare la mossa pnncipale 
te per questo, oggi, caiiche 
nominali ed esercizio effelti-
vo del potere spesso non coin-
cldono); di qui, anche , i sue
cessivi nordinamenti delle 
sLnilture nzlendall, spesso non 
giustificati da alcuna ragione 
produltiva ma dovuli seinpll-
cemente alia necessila di ag-
glungere at vecchi centri di 
potere nuovi organismi desll-
nati nd assorbirne le funzio-
nl. Cosl la (tgueria dei quin-
dicl annl» ha portato non ad 
un armonleo sviluppo ma ad 
una cresrenle distorsione del
la vita della Rai-Tv: 1'imposta-
zione origlnaria deH'a/.ienda, 
che ancora oggi contliziona 
non pochi set tori della pro-
duzione e deH'amministrazio-
ne, 6 staia « ammorbidita » o 
(i riadattnta » parzialmenlo di 
voha in volta, perche rispon-
deshe nl nuovi unentamenli 
con una continua opera di 
compiomesso, vlsibile anche 
nei momenti dt pifi violcnto 
(orremoto. 

Nel Htfj'l quando vi gmnse 
1'ing. Gun la, In Km si nrolle 
gftva idcalmente alia fascista 
I0IAR: lo slancio seguito alia 
Instirrezicme nazionale del '45 
o i mutamenti che ne erano 
scaturni non avevano Inciso 
ii londo sullu naturn « sulln 
impost,i/.ione den'oiganisino 
ladiofunioo. La produ/.ione si 
ispnnva n criten paternalist!-
ci e provincmli: ovasione, cul
tura salottlera dn «anime 
hello » e informu/ioiiL' « pa-
dronalo » — ecco 11 trinoniio 
die vf dominnva. i^i nspeita-
colo» aveva, comunque, una 
nelta pievalenza suirinfonna-
zione non a raso il dlrctlo-
]'(> renirnlp del progninimi era 

un maestro di tnusica. Guilio 
Ha/.zi; e il direttore dei pio-
griunmi tclevisivi ancoia in 
fate sppr.nipntaie ei.i un coin-
mcdiogmfo, Sergio Pugliese 

(ill stessi unpianli della TV 
rif- jecchiiwniio questa impo-
sfoziono iincoru nel 105H, con
tro undid atudl telovisivl 
o'or&no solo otto pullman 

per le riprese in eslerni e 
si provedeva alia costruzione 
dt un edificio di cinque pla-
ni pur ie scenografie, che an
cora oggi viene mostrato ai 
visiinton come In meraviglia 
della Rai-'l'V. Negli annl, co
me abbiamo detio, questa im-
poslazione ha contlnuato a 
condizionare la vlia della 
aziejidn1 nel :%fi gli sludi 
ialcuni dei q\iali venivano de-
flnitt i; 1 piii belli d'Europn » 
coma quello di MiJano e 
quello di Nnpoll) avevano rag-
giunto il numero di ventiquat-
iro, mentie i mc/z! per le ii-
pi ese estei ne erano nncorn 
vcnluno in tulto, e ancora og
gi la TV italiana non e nt-
trcz/ata per effeituare quel
le riprese cinematografiche In 
dtretia che sono la base del 
docuuiditarf e delle lnchleste 
in alln Paesi come l'lnghii 
term o gli Stati Uniti. 

Gunla. seguendo l'indica/.lo-
ne di Pio XII, si preoccupb 
sopnututto di unmcttere nel-
l'a/,iindn un certo numero di 
giovani provemcnli dalle orga-
nizzazloni cattoliclie e di islt-
Luirc un « cod Ice di autodisci-
pllna » che fncilitasse il con-
trollo monillstico .sugh spettn-
noil (era il tempo famoso del 
dtvieto per le gamlic nude o 
velnte delle bnllerine). Per II 
resto venne dato un certo ini-
pulso alle infoimazionl. In 
chiave dl propaganda violcntn 
o ossossiva. 
Nel li).i7. In DC avverte In 

esigen/a di eserniinie sulln ra-
dioielevisiono un eontrollo piii 
dlrelto, di parti'o, che intac-
chi anche piii decisamente le 
stnitture dell'azlcnda Rodolfo 
Aiala lascia In poltiona di dl-
ret I ore del Popoln e divenla 
duct (ore genet ale della Rai-
TV nccanto airing. Mnrcello 
Rodinb, nmministrntore dele-
gato, anche egli legato alln DC. 
I* lotte interne del parlito 
dominante comincinno a rl-
flellersi all'inleino dell'azien-
da. Nella dirozione centrale 
della radio .si hn il primo «ms-
sulto nel lfl.Vi: il nines) ro 1^-
biora. uomo dl fdee democia-
Mrhe, f!no nd nllor.i condite) 
ton1 <*(>ntral(> dei piognmmii 
radiofonici, diventa «consu 
lenle» c viene soMituito da 
tre vieedirottiiri cenlrali. I,'an 

nn dopo nel 1059, at Ire vice-
diiottori cenlrali si nggiungc, 
pn.ssfindo .villii loro le.sla, Pio 
Cnsali, un « nzlendn'.e H lega
to aila destrn de Un altro 
apontomento Importante av-

viene ncli'nmbito del servizi 
giornnlisttci, diretti da Anto
nio Piccone Stella: al posto 
di vicediretiore del Teleglor-
nale, ncoperto fino a quel 
momento da Massimo Rendi-
na icattollco ex combattente 
pnrtigiano) viene chiamato 
Leone Picciom. E' il tempo 
del governo Segni, che snia 
seguito da quello Tambroni 

Solto In diiezione di Arntn 
i programnu culiurah e gior-
nalistici cominciano nd live-
ie un contenuto politico so
ciale piii marcato. con evi-
clenti conlrnddizioni che ri
fle! tono 1'nlteniar.si delle In 
fluen/e dei van cenlrl di po-
teie: cosi, men tre nel '58 va 
In ondn 1'inchiesta di Zatlerin 
o Snlvi TM donna che lavora, 
nel '59 viene irasmesso I) ci-
clo di Silvio Nogro Cinquanta 
an in di storm italiana, che 
hiiscitn In vivnce prolesla di 
tutte le forze democratiehe 
per la sun impostazione « no-
slalgica ». 
Nel lugho del T»0 Tambroni 

viene cncciaio dalla ribellionc 
popolare e si forma il gover
no Fanfani. K' giunto il mo
rn tm to di El tore Bernabei, 
fnnfanfa.no, che passa anche 
lut .dalla di redone del Popolo 
alia diiezione generals delln 
Hai-TV. E' sollo la dirpzlone 
di quest'uomo che si verifiche-
ranno | mutamenti maggiori 
e si imporra progressivamen-
le un nuovo orlentamenlo del
la piodii/.ione. in un'ilnhn che 
si va ammodernando e vn ver
so il «mirncolo economico» 
radio e televisione vengono 
mdinzzate verso unn propa
ganda pm sottile c nrtieolnla, 
verso unn politiea culturnle 
che si sfnmi di incidoie ntil-
vnmente sulla formazione del 
pubbheo, fnvorendo mcgllo la 
penetrazione degli orientamen
ti governahvi e delle ideolo-
gie della classe dominnnle. 

Subilo, npprofiltnndo della 
aperlurn del secondo ennale 
televisivo, si meilono uomini 
nuovi ai programmi tolevisivi; 
nel 'ti'i .si ii^lnilturano le di-
rc/ioni del puignunmi radio-
[nnici trrp.mdti na 1'nllro un 
« ispeltoiato per la disciph-
n,nii. Sopinttuitn si metle 
mano ai seivi/.i giomalisiici, 
che nit] nvei-^eianno pareechie 
tasi successive prima di 
glungere a un nsseslanicnto 
piesMHiho definiiivo Sul vi
deo, questi mutamon:i si oon-
cretnno neU'nppnrizione dl nil-
morose mbrloho storico-politi-

che (da Libra bianco ad Al
ma nacco) e di un settimana-
le che si ohiama prima RT 
e poi TY7; nella moltiplicazio
ne delle trnsmissioni di sclen-
za e lecnica c nella rlduzione 
di quelle Ispirate al «lunsmo 
e folclore»; nell'ascesn verti-
ginosa delle inchleslo e del 
documenlari di attualilii, che 
adesso si nllestiscono sia nel 
seLtore dei progrnmmi tclevi
sivi che in quello dei servi
zi giornalistici (ed e in que
sto periodo, infattl, che co
minciano le assurde concor-
renze interne e i doppionl, 
dovuli proprio ni mulamenti 
strutluinli opcrntt In funzlo-
ne politiea e di potere). 

Inlnnto si verifica l'« aasng-
glo socialislau con la nomina 
di Giorgio Bassani a vicepre-
sidente Bassani non porta af-
fnlto nlln Rai-TV nb unn nuo
va pohiicn, no un nuovo me
todo: tenia soltantn, in pri
mo tempo, di eomballero Ber
nabei alleandosi con l'nmml-
nistrntoro delegnto Rodinb: 
Inevllnlillmcnle viono trnvol-
(o nella lotta dn coloro che 
sono nssal piii espertl di lui 
e si ritirn, Per un certo pe
riodo vegeta al suo posto, pot 
insieme con 1'ing. Terrnna, che 
stn nel consiglto di nnimlnt-
strnziono n rnppresenlnre 11 
PRI, s) dimotte. La Rai-TV at-
traversa la sun prima orisi 
manifesln, che viene sujiora-
tn con il rienlro dl Terrnna 
e I'nrrivo del lesponsnliile del
la commissions culiurale so-
cinlisln Pnolicehi. Ma In crl-
si si nsolve, in realih, in una 
vtttona strepttosn delln cor-
rente i\c enpeggintn dn Berna
bei, die, a prezxo di alcuni 
coinprnmessi (come 1'nscosn 
di Leone Piccioni alia direzio-
ne centrale della radio 1 e di 
nlciine concession! nl socialist! 
riesce — gonfinndo ancora lo 
vnrle direzioni cenlrali — A 
pinzzni e tut i i i suoi uomini 
net postiohinve dell'nzionda. 
Kembra unn soluzione incre. 
diblle, dopo le nllisonnnti di-
chiarazloni dei socialist i: ed e 
invece una logien conseguenza 
deiracceiianone, da parto del 
rnpprcM'nlnnii del PSI, del 
giuoco di potere. Vedremo, 
esanunnndo pariitnmcnte i vn-
n selton delln Rat-TV come 
questn viitoria di Bernabei 
si e concretnta e qunli conse-
gucn/c hn nvuto sulla produ-
zlone. 

Giovanni Cesareo 
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