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Sociologia 

Le rieerche di Adorno sulla 
• personaKta autoritaria» 

L'assenza 
della politica 
Wi m*n tstTMunefte tetnrttJw fei pncttsi 
« fwuzitM itTtpitirn MHJ $oxtot. $tato-
•itttst — CtKMtrazitM ttcMH*ici, eMtrtlto 

uciali e standartizzariwie del pmsiere 

Televisione 

Com MWJMO « eoitnrftt»le ntstrt strafe dovoati d video 

Theodor W. Adorno, il 
filosoio-socioloco tedegco da 
poco scomparso, ha lasciato 
una traccia abbastanza in-
fluente nel campo della psi-
cologia della personalita, do
ve si coUoea fra eokco cbe, 
avendo assimilato i pretup-
posti fondamentali della psi-
eoanalisi, ed essendosi af-
facdati al pensiero marxi-
ata, ne tentaoo una sintcsi, 
in mode analogo a quanto 
e awennto iker il Marcuse, 
tuo discepolo, • in parte 
per il Promm e per l*Hor* 
kheimer, direttore di quel-
llstituto di Ricerca Sociale 
di Francoforte in cui 1'A-
dorno, ntembro senior, eser-
cito un'azione ideale e pra-
tica di orientamento. 

rj saggio pin farooao del-
1' eouipe psico - sociologies 
capeggiata dall' Adorno e 
La personalita autoritaria, 
inquadrato nello studio del 
nregiudixio etnieo in rap* 
porto con problemi di di-
ecriminazione sociale e di 
tenderize potenzialmente fa-
arista. Nel lavoro eollettivo, 
ciaaenn autore porta il pro-

r'o contribute, e i capito-
appaiono diseguali per 

struttura e metodo di ricer
ca. 1/Adorno si riserva una 
analisi di secondo grade, 
valutando nei quattro capi-
toll della quarta parte il ma-
teriale d'intervista rispetto 
al pregiudizio come tale, al
io opinioni politiche ed eco-
nomiehc. ad alcuni aspetti 
delTideoiogia religiosa, alia 
liceit* di una tipologia psi-
eologica. 

L'Adorno, allargando il 
eentro d'interesse posto da 
altri collaboratori sul pre
giudizio anti-semita, afferma 
(capitolo I) che qualsiasi 
pregiudizio etnocentrico. ba-
sato cioe sull'esaltazione del 
proprio gruppo e 1'avversio-
ne irrazionale verso altri, 
contiene, per la «limitazio-
ne dei diritti umani che e 
consumata nella loro idea 
di uno specials trattamen-
to > per Taltro gruppo, non 
soltanto I'implicazione logi-
ca deH'abolirione della for
ma democratica di governo, 
ma Tassociazione «consape-
vole con idee antidemocra-
tiche esplicite ». 

II quarto capitolo e una 
ragionevole difesa dell'utili-
ta per la ricerca scientifica 
di delineare la convergen
ce di tratti personal! cbe si 
ripetono staueticamente con 
determinate frequenze in 
apecifici ambienti storici, 
mostrando di avere «qual-
che base nella struttura del
la realta psicologica ». L'im-
portante e per lui che non 
ci si abbarbichi a fretto-
loae e ingiustiftcate ipotesi 
biologiche. ma si controlli* 
no gli aspetti dinamici e so
cial! del diverso organiz-
zarsi dalle singole persona
lita in diversi contest! am-
bientali. Una concettualizza-
zione che, fondandosi su 
eorrelazioni di fatto, delinei 
la tipologia della • persona
lita autoritaria», non sol
tanto e giustificabile per il 
ftne pratico di porre ordine 
in tratti empiric! sparsi, ma 
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lo e anche per 1'aiuto a 
comprendere e a trattare la 
personalita potenzialmente 
« faadsta » che sottosta al
io manifestation! autoritari-
stiche, sempre collegate con 
il pregiudizio sociale e 
quindi eon la rigidita del 
pensiero e la specifics ten-
denza a « stereotipi • o im-
magin! acritiche, preiorma-

te, rispondent! funzionalmen-
te a bisogni emotivi pro-
fondi. 

afa il contributo piu spe-
cifico deU'Adorno mi sem-
bra concentrarsi nel capito
lo secondo, cbe concerne 
gli aspetti politici ed eco-
nomici rivelati dalle perso
na intervistate. Pare all'A-
dorno in primo luogo di 
poter sostenere che non e 
poasibile ridurre in termi
ni di roera analisi della per
sonalita alcune costanti rin-
venute nolle risposte. In es-
ae appare infatti. qualunque 
sia la loro possibile colloca-
zione nei « costrutti • sche-
matici e dicotomici che di-
stinguono tra caratteri po
tenzialmente fascist! (o au-
toritari per antonomasia) e 
caratteri tendenzialmente o 
di fatto democratic! (o libe-
ri e contrari ad ogni despo-
tismo), una determinante 
comune che, in numerosi 
casi, oscura la distinzione 
fatta in base ad indie! sta
tistic! personal!, e pud sol
tanto essere identificata con 
il clima culturale e in ispe-
cie con l'influenza ideolo
gies esercitata sulla gente 
per modellarne I'opinione. 

« Se il nostro clima cul
turale si e standardizzato 
nell' impatto del controllo 
sociale e della concentrazio-
ne tecnologia sino ad 
una estensione mai prima 
d'ora conosciuta, possiamo 
attenderci che le abitudini 
di pensiero degli individui 
riflettano questa standardiz-
zazione altrettanto bene del
la dinamica delle loro pro
pria personalita ». 

n problems che l'Adorno 
si pone molto esplicitamen-
te e se questa sorta di strut
tura che va al di la delle 
singole ideologic professate 
dagli individui, questo in-
sieme di luoghi comuni, non 
potrebbe essere responsabi-
le di eventuali movimenti 
anti-democratici su larga 
scala, qualora venisse so-
stenuta da un potente sup-
porto, piu di quanto non 
riescano ad esserlo le ten-
denze psicologiche indivi
dual!. La conseguenza trat
ta da questa ipotetica dia-
gnosi e che se fosse esatta 
non basterebbe soltanto il 
trattamento educativo a li-
vello psicologico per rime-
diarvi, ma occorrerebbe in 
pari tempo un mutamento 
radicale nel clima cultura
le, rimandando essa alle 
forze sociali super-indivi-
duali che operano nella no
stra societa. 

L'Adorno non va oltre, 
non consentendolo la ricer
ca plurima cui partecipa, e 
ripiega sull'esame dei costi-
tuenti formali e contenuti-
stici del pensiero politico ed 
economico degli intervista-
ti. La constatazione piu ri-
corrente, nella sua esperta 
e abile disamina del mate-
riale raccolto dai collabora
tori, e 1'incredibile ignoran-
za e la confusione di cui la 
popolazione media america-
na da prova, al punto che 
egli eslta ad adoperare la 
parola «opinion » per indi-
care la quasi assenza di opi
nioni in una sorta (il ter-
mine non e suo) di qualun-
quismo talraente diflfuso 
«che sorpassa c!6 che an
che il piu scettico osserva-
tore avrebbe potuto antici-
pare ». 

Ignoranta e confusione 
sono comuni tanto a! tipi 
inquadrabili nelle ideologic 
qualificate « conservative » 
quanto in quelle inclini al 
« progressismo », quindi — 
secondo le eorrelazioni tro-
vate — tanto nelle persona-
lita a tendenza autoritaria 

KiO esplicita cbe In quelle 
i cui essa e quasi assente. 

Ma poiche, secondo l'Ador
no, Ignoranta e confusione 
non sono in alcun modo 
€ neutral! » nei confront! 
della suscettibilita a possi-
bill propaganda fasclste, lo 
sconforta il constatarc cbe 
atm pervadono anche per
sonalita « democraticamen-
te» orientate. PuA dunqua 
supporre c%# appunto 11 
clima culturale comune, che 
spinge • inUressl realistic! 
individual! e al perfezioni-
•mo tecnieev oflrendo ache-
mi ufldali di interpretazio-
ni ottimiatieJM del mondo 
aodale e umano, ala respon-
sabile del tratti di Impreci-
done, in^ilbrenta, incoacien-

za che caratterizzano in gran 
parte il pensiero dell'uomo 
comune, anche se fornito di 
buona cultura scolastica. 

Sottolineeremo ancora, 
perche ci sembra utile an
che a comprendere il pen
siero di altri pensatori di 
questo gruppo francofortia-
no, che l'Adorno riscontra 
nella personalita piu mar-
eatamente autoritaria una 
forte repulsione per il con
cetto • u topistico > di una 
societa ideale e la disposi-
zione ad accettare « realist!-
camente > il dominio dell'e-
sistente sull'individuo e le 
sue intenzioni come forma 
di adattamento rinunciata-
rio di fronte a ogni sorta 
di trasformazioni di base e 
come autoriduzione ad ap-
pendice della macchina so
ciale. L'anti-utopia pur pre-
sente nelle personalita non 
autoritarie, sembra essere 
invece connessa col ripudio 
dell'ottimismo ufficiale. ed 
avere quindi un diverso si-
gnificato. 

Del pari, la religiosita for-
male e convenzionale, si 
configura come un indice 
costante di autoritarismo. 
mentre il cristianesimo pie-
namente consapevole, mol
to articolato, non conven
zionale, appare libcro da 
etnocentrismo e da altre 
component! della discrimi-
nazione irrazionale (capito
lo terzo). 

Da notare che la ricerca 
collettiva sulla Personalita 
autoritaria fu pubblicata 
con fond! americani nel 
1950, ma risale a qualche 
anno prima, ii che spiega i 
limit! del lavoro e molt! ri-
ferimenti contenutistici del-
1'Adorno; ma essa resta tut-
tora, nelle pagine di que-
st'ultimo, un esempio di 
spregiudicatezza e di acu-
to e motivato rifiuto di 
schemi psico-sociologici non 
relativizzati dalla prospetti-
va storica. 

A. Massucco Costa 

Le equazioni 
sbagliate 

Sv quoli principi si foada lo ptgiwnttiioiie - Perche il 
lavoro jwpslavo, «6iov«jie bmpa», ol recente Prewio Ho-
lia figuravo fra i dociisaeiitari - Rvbriche e vecckia riporti-
zione in generi - Speffocoli «divertettti» e cultura «noiosa» 

II programma televisivo ju-
goslavo Giovane Europa era 
tra le pocne cose mteressan-
ti viste al recente Premio Ita
lia. II suo Intento era quello 
di sintetizzare alcuni dei mo 
tin fondamentali della conte
stations giovanile (e, in que
sto sanso. si cotlegava ptii o 
meno espUcitamente, ai movi
menti cue ebbero luogo anche 
in alcune universita Jugoslave 
l'anno scorso); la sua struttu
ra si articolava su element! 
diversi: canxooi di protasta, 
poesie poUticbe recitate in stu
dio, Inchleste-Umpo per le 
strade della oitta, filmati di 
repertorlo, dtazioni di olassiei. 
Vartetk? Programma cultura
le? Senrizio giomalistico? CI 
piacerebbe sapere in quale 
«sjenere» lo olassiflcberebbe-
ro 1 dlrigenti della Rai-TV. 

Al Premio Italia, Giovan* 
Europa flgurava tra 1 docu-
mentari: ma, per la vertta. «*• 
so « documentava », seminal. 
souunente Vesistenza di certl 

orientamenti politici e cultu
ral! In Jugoslavia, cosl come 
qualsiasi prodoMo — in qual
siasi campo — e un tdocu-
mento» della aocleta e della 
cultura che lo eaprime. Piut-
tosto queeto prosramma di-
inoatrava con partlcolare 
ehlanaaa obe la television* h 
un mezzo dl comunicazione 
in preaenza del quale la dlvl-
alone in « generi a (del resto 
ormai piu cbe arcalca) non 
ha alcun aenso. B non sol
tanto perche nella meaesima 
trasnussione poasono concor-
rare e fondersi (e, in realta,, 
apesso al fondono) modi dif
ferent! dl eepresslone, iu> 
guaggl diversi: tanto che si 

potrebbe dire che proprio in 
questo amalgama, e solo in 
questo, sta U famoso « specif 1-
co » della televisione. 14a an
che perche la comunicazione 
teievisiva non puo can esb»-
re misurata e intesa sui tem
pi lunghi, cuH'arco totale del
ta proaramQiazione, nella qua
le ogni traamisaione entra og-
eectivamente m rapporto con 
le altre e 11 flusso delle In-
formaziom, dei • modelli », dei 
«messaggi» scorre continuo 
si da raggiungere il telespet-
tatore come un dlscorso uni-
eo, al di la dei Uvelli, delle 
forme d'espresslone e. sia pu
re, dei « generi» che ne rap-
presentano soltanto rarticoia-
zloue esteripre. 

Per questo, ad esempio. ri-
sulta quanto meno ingenua 
la pceMone di coioro cne, 
glustamente oriticando la dl-
ainionnazione o I'unpostazio-
ne mistiflcante di talune tra-
amlsatoni politiche (Telegtor-
tuue in testa), dimenticano 
poi che altre trasmisi>ioni, ap-
parentemente piti « innocue », 
come le rubriche dJ « varia » 
o gii spettacoli musicali, por-
tano avanti — e spesso con 
macjgiore efficacia, proprio 
perche in modo meno diret-
to — 11 medesimo discorso 
disinformato e mistificante. 

Di questo errore non parte-
cipano, owiamente. i massi-
mi dirigenti della RAI-TV, 1 
quail, infattt, esercitano — o 
cercano di esercitare, por 
quanto e possibile in un or-
ganismo reso in larga misu-
ra ingovernahile da qulndid 
annidi guerra del video — 1 
loro controlli « cautelativi » su 
tutti i settori della produzio-
ne. Bppure, essi amano i « ge
neri »; anzi ne sono addirittu-
ra maniaci cultori: per que
sto, all'inizio, ci chiedevamo 
in quale «g*bere» avrebbero 
olassificato Giovane Europa, 
Amano 1 « generi » e le « cate-
gorle»: non a caso, da quan-
do la TV ha aperto le tra-
amiaaionl in Italia, la produ-
zione teievisiva, la steasa 
struttura della Rai-TV, si ri-
partisce In tre grandi settori 
(« informativo », « spettacolo ». 
«cultural*»), i cui confini 
non reggerebbero alia analisi 
piu superficiale (ohi oserebbe 
negare che il Telegiornale e 
anche «spettacolo >, o che 
Canzonlssima contribulsce a 

Un libro un film 

Un ignorante 
pieno di idee 

Dno scrlttore amerjeano dl 
origin* russa; Bernard Mala-
mud, scrlve un romanzo che 
riceve il maggiwe premio let-
terario amerienno, il National 
Book Award. 

Dal libro al film 11 passo e 
breviasimo: pubblicato per la 
prima volta negtt Statl Uni-
ti nei 1966 e tredotto in Italia 
net 1968 da Qiulio Einaudi, 
Luomo dt Kiev si aggira di gift 
per I nostri schermi. 

Yakov Bock, com* tuttl 1 
personaggi di Malamud e un 
eroe lnvolontario, un ebreo 
perseguitato da generazioni, 
costretto a una vita mtsera tra 
catapecchie e fango. Yakov 
Bock, come Pranck Alpine o 
Levin, naufraga di fallimento 
in fallimento entrando in una 
sorta dt cerchio diabollco. Dal 
momenta in cui lo abbando-
na la moglie, peraltro da lui 
rlpudiata perche ritenuta ste
rile, la gia disgraziata viu dl 
questo ebreo rusao dell'inizlo 

del secolo comlncla la sua 
parabola piu dranunatica. 

Schiacciato dal destino dl 
appartenere ad una minoran-
za perseguitata, Yakov Bock 
si applica con tutto il purl-
tanesimo del Ubero penaato-
re alia faticosa ricerca di una 
interpretazione plausibile del
la propria vita- Pur essendo 
« uno stupendo ignorante pia
no di ideen, legge Spinoza e 
neU'eserdzio della ragione 
trova la forza di resistere al
le torture e alle vessaaioni 
per affermare la sua dignlta 
umana anche nei moment! di 
maggiore abiezione. Una vena 
di controllata nostalgia, di 
disparate ed intimo senso del
la solttudlne filtra attraver-
so questo personaggio per-
corso dal panico e dalla rab-
bia. L'abbandono al proprio 
dolore appare da frasi come 
questa*. «Io aggiusto la ro-
ba rotta, tutto fuorche il 
cuore ». 

Dal punto di vista dello sti
le, Malamud rimane con 
L'uomo di Kiev nell'ambito 
di una sintassi farraginosa, 
grigia e a volte incapace per-
fino di adeguarsl aH'impian-
to naturalistico-ideologico del 
racconto. In questo roman
zo la consueta struttura 
naturallstica delle opere di 
Malamud non e riscattata 
dalla vena grottesca, come av-
viene, pei esempio, in certi 
racconti del Barile maoico. Si 
ha anzi Pimpressione che Ma
lamud abbla voluto accentua-
re il dato naturalistico ope-
rando una sorta di mimesl 
(stiiistlca oltre che evidente-
mente tematica) con il roman
zo russo immediatamente pre-
cedente alia Rivolusione d'ot-
tobre. 

Ne rlsulta un ottlmo ro
manzo di consumo: con una 
storia ben architettata e aen-
za lmpTevisti stilistioi. 

Pier Giorgio Rubra 

Da Palermo 

PALERMO, ottobre. 
« Case del Popoto Qiuaeppe 

Dl Viuorios: un granda baa-
aorlkavo in oaramloa cbe re-
oa quest* scritta oampetf la 
da poobi glorni tut proapet-
to d*U'*dlflcio aorto ad Alto-
tonta (Palermo) graeie airtnl-
siativa dai lavoratori delta so-
na e gta aperto da alcuni me
al alia cittadlnanza. Aooanto 
tile scritta sono rafflguratl 
oontadini, braooianu, edUl Del
ia loro fatlca quotidlana, gU 
uocnmi ai quail Di Vittorlo 
dediob la sua vita guldando-
11 nelle lotte per una aocleta 
pin gluata, 

SI 

Di un lucldo aqulUbrio pla-
stioo, 11 baasorillevo • opera 
dello aeultore Olaoomo Bare-

e vuol* assere un esempio 
arte aapresea par il prole 

tariato in uno spasio nuovo 
obe non 4 pit) quello del sa-
lotto borghase o del museo 
o del mereeto artistloo (condi-
sionato talora pur esso dalla 
apaoulaalon* * dal giro di al-
fan dalla aociata dal oonsu-
ml) ma • quello cha consent* 
all'artista dl eaprlmere par 
un pubblloo pih vaato la 
realta del mcodo la oul ti-

Altofonte: 

un bassorilievo 

per una Casa 

del popolo 
Nel oorso della manlfeata-

alone popolare avoltasi in oo-
caaione dello scoprimento del
la targa, Mlabele Sale ha pre-
aentato il programma dell'at-
tivita poliWca, sindacala, cul
turale * assistenslala della 
Caaa di oul * animatore; Pie 
ro Calcara ha parlato dalle lot
to oh* si svlluppano nel Pa*-
se; e Franco Oraaao ha illu-
atrato U aignlfioato della aoul-
tura dt Baragll aocennando 
•none agU aflreaohl che ooprl-
ranno le pareti del salon* del
la Oaaa del Popolo e ai qua-
11 gla lavorano il plttore Pip* 
po Bonanno e eHn arttstU 

diffondere un determinate ti-
po di « cultura >?). Siamo giun-
tl addinttura al punto che, 
con l'ultima ristrutturazione 
dell'azienda, lo « spettacolo a a 
i « cultural!» sono stati equa-
mente divisi in due direzio-
ni central! distinte e separa
te (e non solo per region! 
di potere). 

IA contraddlzlone, a tutta 
prima, puo apparire misterio-
sa. E. forse. questo amore 
dei « generi • e delle « catego-
rie» sara anche nei dirigen
ti televisivi un'erediU di mal-
dlgeriti studl scolastici. Ma 
la verita e che. in mano a 
coioro che gestiscono l'orga-
nismo radiotelevisivo, i •ge
neri » finiscono oggettivamen-
te per trasformarsi in utili 
strumenti di una determlnata 
politica della programmazlo-
ne. In aue sensi. 

In primo luogo, la ripartt-
zione in « generi» rende piu 
facili talune equazioni: c spet
tacolo • uguale «evaslone >; 
« culturale • uguale « educazio-
ne degli adulti »; « informazio-
ne > uguale « politica ». Attra-
verso queste equazioni si fa 
intendere agevolmente che, 
ad esempio. in un «varieta» 

(compreso nello « spettacolo ») 
non si oebbono toccare certl 
argomentl. e. comunque. non 
si deve tentare alcun approc-
cio impegnato, e magari 
« sgradevole », con 1'lntelligen-
za dello spettatore, ne si deb-
bono lntrodurre elementl pro-
pri di altri «generi* (e, In
fatti, l'unico tipo di speri-
mentazione concesso e quel
lo che riguarda 1 costumi, le 
scene o i giochi delle teleca-
mere). Oppure, per altro ver
so, si decreta che in un ser-
vizio giomalistico (che fa par
te dell'v informatlvo ») e ille-
cito servirsi di un taglio sa-
tirico per demlstlficare certl 
miti o certi aspetti della real
ta. Naturalmente, la casuallta 
che spesso domina nella ge-
stione della Rai-TV fa si cbe 
simill distinzioni non raggiun-
gano una totale rigidita: tut-
tavia, 11 sistema funziona ab
bastanza da incoraggiare gli 
auton nel solco neirabitudi-
ne e da scoraggiare 1 program-
misti nella ricerca di nuovi ap-
porti (la disponibilita di ta-
luni giovani scrittori Italian! 
a impegnars! in programmi 
dl « varieta », ad esempio. ma-
nifestata in un incontro or
mai lontano con 1 dirigenti 
dl viale Mazzini, non ha avu-
to alcun segulto). 

E, d'altra parte, le equazio
ni cltate ne generano subito 
altre: «spettacolo» uguale 
c evaslone » uguale < diverti
mento »; «culturale a uguale 
c educazlone degli adulti» 
uguale «difflcolta e noia»; 
« inf ormazione » uguale « poli
tics* uguale tcose per ad-
detti ai lavorla. K aono pro
prio queste ultima equazio
ni cbe, eccezloni a parte, glun-
gono al pubbUco, il quale fl-
niac* appunto per eseroltare 
le sue acelt* sulla base del 
• generi a, intesi nel modo che 
abbiamo detto. Lo ha capito 
bene un diffusissimo rotocal-
co padronale. che da qualche 
tempo pubblica 1 programmi 
televisivi mettendo in eviden-
aa proprio 1 c generi a (docu-
mentario, commedia, servizio 
giomalistico, eoc), anziche 1 
titoli dei diversi programmi. 

Ed e in ordine a quest! al-
gnificatl, ormai largamente as-
sorbiti dal pubblico abitua-
le, che vengono costruite le 
aerate televlslve. On «gene-
re a in alternativa all'altro, sul 
primo o sul secondo canale: 
servizio giomalistico contro 
film, commedia contro docu

mentary, varieta contro inchle-
sta — cioe < spettacolo a con
tro « lnformativo a e « cultu
rale ». Scatta cosl il sistema 
grazie al quale, rest pib « gra-
ditia certi «generi a, i pro-
grammatori possono neutrallz-
zare un «informativo a con 
uno « spettacolo a, o selezlo-
nare, con una carta esattez-
sa, il pubblico di un «cultu
ral*». che ti contenuto di 
una traamissione «notosa a 
avrebbe potuto interessarlo di 
pitt di quello dl un program. 
ma « divertente », il telespst-
tatore one ha scelto to base 
ai A generi a (e che, come le 
atatistiche dooumentano, non 
conosce in anUcipo quasi nul
la dei programmi della sera-
ta) non lo sapra mat. 

Forse, I'aapatto piti grave 
della question* e che il meo-
canlsmo, raftorzato lungo gli 
anni dall'abitudlne a dagli ap-
puntamentl flsai, tend* ormai 
a funslonare quasi per forza 

K^rla, anche al di la delle 
(berate intenzioni del pro-

grammatori, potando la pun-
te discordantl della program-
maslone o « bUanclanaola a. Lo 
tneas*llam*nto net c generi a, 
hi questo modo, non oontrad-
dice la vocaalon* totalissant* 
della talaviaione: al oontrario, 
diventa un metodo adatto a 
rendere a priori pib unifor-
me quel dlaoorso continuo 
one, di aera in sera, arrive in 
oantinaia dl migliaia di caa* 
ItaUane. 

Giovanni Casarao 

Rai-Tv 

Controcanale 
L.\ CAMICIA DI FORZA -
Parlamdo di FaccLa a faccia 
nella scoria staoume. dicem-
mo che questo programma ri-
schiava di risolversi in un 
puro e semplice sfooatoio. E' 
giunto il momenta di dire, pe-
rd, che esso puo funzionare, 
insieme, da camicia di forza: 
una camicia di forza nella 
quale si tenta di costringere e 
dt distorcere la realta attra-
verso dibattiti manipolati. Ne 
abbiamo avuto un esempio 
clamoToso con la seconaa pun-
tata di questa nuova aerie che 
e risuHata una delle ptu con
fuse e inconcludenti tra quelle 
finora viste. 

Falivena aveva deciso di 
dedicarla al problema dei tra-
pianti cardiaci: scelta che, 
certamente, conveniva ai < lu-
minari > del bisturi ansiosi di 
aumentare il loro potere e i 
loro introiti, ma che. al di la 
dei clamori delle cronache ro-
tocalchesche, era assurda in 
un paese nel quale U proble
ma della salute e quello dei 
rapporti tra strutture sanita-
rie e coUettivita si pongono 
con estrema drammaticita a 
Uvelli ben ptu oeneralt. Era, 
dunque. quasi inevitabile che 
si passasse. come ha consta-
tato Falivena nell'agitato fina
le, dai trapianti alia medici-
na: la realta, questa volta, i 
esplosa dentro la camicia di 
forza. 

Ma, e non & affatto la prima 
volta, Foltwena e i suoi di
rigenti hanno reagito all'esplo-
sione tagliando a man bassa, 
Si dira che la discussione in 
studio era durata il triplo del 
tempo a disposizione: taglia-
re, dunque, si doveva. Ma la 
verita e che molti tagli sono 
stati operati per ragioni chia-

ramenle censorie: i telespet 
tatori stessi debbono averlo 
mtuito. L'intervento dello stu 
dente,' ad esempio, e stato 
manipolato in modo da laseiar 
fuori I'attacco alle < baronie 
universitarie »; e per questo i 
clamori di una parte dei pre 
senti sono apparsi quasi gra 
tuiti. Altro esempio: il medico 
Saia ha annunciato un ragio-
namento fondato sull'analisi di 
una contraddtzione nell'orga-
nizzazione sanitaria: ma U di
scorso sul secondo termine 
della contraddizione ci e stato 
bruscamente negato. 

D'altra parte, Falivena non 
ha mai preso spunto da una 
osservazione per tener fermo 
un argomento e spingere i pre 
senti ad approfondirlo: cost. 
ancora una volta, abbiamo 
avuto una serie di * saHi * e 
una successione di interrenlt 
su temi diversi, in un intrec 
cio caotico. Discussione signifi 
ca confronto di idee: e i con 
fronti a Faccia a faccia si ve 
rificano sempre piu raramen 
te (fors'anche perche vengo 
no tagliati). Del resto quan 
d'anche si verificano rimango 
no quasi sempre nell'ambito 
delle € autorita» e degli 
« esperti »: lo « base > finisce 
per fare da tappezzeria. Que 
sta volta. ad esempio, e'erann 
in studio decine di studenti. 
ma ne abbiamo ascoltato solo 
uno: e'er ana le infermiere. 
persxno in divisa, ma non ne 
abbiamo udito nemmeno la 
voce. 

A questo punto, ci pare. 
appaiono piti concreti e seri. 
nei loro limiti. i dibattiti dpi 
Telegiornale, che, almeno, non 
fanno tanta « scena ». 

g. e. 

Programmi 

Televisione 1 
11.3S CERIMONIA RELIGIOSA DA ASSISI 

12.31 CORSO Dl INGLESE 
13.M OGGI LE COM I CHE 
13.M TELEGIORNALE 
15.N CICLISMO E IPPICA 

Adrian* D* Zan seoue • Bologna II Giro doJI'Emilia; Alberto 
Giubilo riforlsco da Roma sul derby Italiano di troHo 

17.SS PER I P IU ' PICCINI 
II viaoeio dl Marco 

17.3S TELEGIORNALE - Estrazionl del Lotto 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

Quarta puntata del teleromanzo < La fllibusta a 
11.45 STRADE fyACQUA 
19.10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.51 TELEGIORNALE SPORT • Cronacho d«l lavoro 
2S.31 TELEGIORNALE 
21.ft CANZONISSIMA 1949 

I sol cantantt In lizza questa sora sono: Mllva, Dorl Ghazii, 
Massimo Raniori, Mai, Jimmy Fontana • Miranda Marti no 

22.15 UN VOLTO, UNA STORIA 
La rubric* dlrotta da Gian Paolo Crosci presents stasera un 
servizio di Riccardo Follini dedicate a un farmacista t I'intor-
vUta con un acrobala, che si e ripreso da una ttrrlblle caduta 

23.M TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
1I.M PALLACANESTRO 

Aid* Glerdawl segue da Napoli il camplonato europoo maschile 
21M TELEGIORNALE 
21.15 PIEDIGROTTA 

Commedia per musici di Marco D'Arienzo, musics di Lulgi 
Rlcd. Regia dl Sandro Sequl. Tra gli interpret!: Dora Gatta, 
France VenisoHI. Direttore Nino Sanzagno. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
I I , I t 13, 15, 17, H, 23; 4 Mattu-
llno musical*; 7.11 Music* stop; 
7.41 lerl al Parl*m*nto; S.30 L* 
canzoni del mattlno; 9.0* Music* 
• Immagini; 9.30 Clek; 10.05 L* 
or* della musk*; 11.15 Dove an-
dare; 11.30 L* ore della musics; 
11.45 Dalla Basilic* Patriarcale 
In Assisl: Offerta dell'olio per 
la lamped* votlvs del comuni; 
12.15 C*ntr*ppunto; 12.34 Letters 
aperte; 11.42 Punt* e virgola; 
12.53 Giorno per gtorno; 13.15 
Ponte Radio; 14 Trasmissioni re-
gionali; 14.40 Zlbaldone italiano; 
15,45 Schermo musicale; H Pro
gramma per i ragazzi; U.30 
Incontrl con la sclera*; 14.40 
Un certo ritmo...; 17.10 Piccolo 
trettate degli *nlm*ll In musk*; 
17.40 I moravlgliosl canni v*nti>; 
10 Gran vsristi; 11.M Le Eersa 
In Italia e all'esHre; 19.25 Sul 
nostri mercatl; 19.30 Luna-park; 
20.15 II girasketches; 21 Fanta
sia musicals; 22 Letters dl Law
rence d'Arabla; 22.15 Dlceno di 
lui; 22.00 Cemposltorl ilalianl 
contemporanoi. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: or* 4.31, 
7.30, 1.30, 9.31, 10.30, 11.30,12.11, 
11.31, 14.30, 15.30, 14.30, 17.10, 
I t . * , 19.30, 22.45, 24; 4 Prima 
dl comlnclere; 7.43 •lllerdlno • 
temp* dl maaka; 1.13 Suon 
vlaggi*; t.11 Fori e dlssaH; 
0.40 Slgiwrl I'orcHtstr*; 9.05 Co
me • percne; 9.15 Romantics; 
9.40 Clilamate Rem* 3131; 10.40 
tar t * quartro; 11,31 CW*m*t* 
Rem* 3131; 1210 Tresmlsslefll 
r*gt*Mll; 13 L'Awonhtra; 13.35 
Ornella per v* l ; 14 Caatonlssl-
ma 1949; 14.0S Juke-box; 14.45 
Angel* musical*; 15 Relax a 41 
girl; 15.15 II personage!* del po-
meriggle: Marl* L*mM; 15.10 
Dlr*tt*r* Forenc Frksay; 15J4 
Tre mlmiti per t*; 14 II gk»c* 
d*| 5 cantwil; 14.35 Sari* m* 
n*n trsee*; 17 Bollettm* per I 
n*vtg*nt|; 17.10 Ineentr* Roma-
Londro; 17.40 BamMora alalia; 

13.35 Aperitivo in music*; 10.55 
Sul nostri mercati; 19 Piano 
bar; 19.23 Si o no; 19.50 Punto 
* virgola; 20.01 II Gattopardo; 
20.50 Italia che Isvora; 21 Can 
zonissima 1949; 23 Cronache del 
Mezzogiorno; 23.10 Chiara ton 
tana, 

TERZO 
Ore 9 Benvenuto in Italia; 9.2S 
Tyi, regina d'Egitto • Conversa 
zione; 9.30 J. Brahms; 10 Con 
certo di aperture; 11.15 Musiche 
dl balletto; 12.10 Universita In 
ternazionale; 12.20 Piccolo men 
do musical*; 13 Intermezzo; 
13.45 Concerto dell'arplst* Clelia 
Gattl Aldovrandl; 14.30 II gio 
vane Lord, musics dl Hans Wer 
nor Henze, dlr. Chrtstoph von 
Dohn*ny; 17 L* opinioni degli 
sltrl; 17.10 L* primitive trlbii 
migratorie in Asia • Conversa 
zione; 17.20 G. B. VIoHi; 10 No 
tlzie del Terzo; 10.15 Cifre alia 
mano; 10.30 Musics logger*; 
10.45 L* grand* plates; 19.15 
L. van Beethoven; 19.45 Musk* 

• poesia; 19.55 Concerto slnfo 
nlco dlrette d* Igor Markevitch 
22 II Giernalt del Tone; 22.30 
Orsa minors: II buefard*, atto 
quarto, divertimento dl Eugenic 
Ferdinand* Palmlari; 23.15 Rl 
vista dell* rivlst*. 

AW1SI SANITARI 

ENDOCRINE 
o Oeotnen* Medio* per l» 
e cur* *»lle • sole a dlttun 

ttonl e isbolisss miuall 41 ashtri 
pskhlcs. sadocrhM (neu-

I). " 
tstloal e cure 1st! 

Oaudio Villa e la 
Fesla de «rUnJta» 

Caro compagno Ferrora, HO
MO rtmasto motto meravt 
fflialo quamao, imemao iUoJ 
ta del LuoedJ dei IS smUenv 
Ore no appreto che durante 
la mantfestaztone coneitutva 
del festival de 1 "Unite dt U 
vorno Hat eonsegnato a Clau
dia VtUa una targa d'aro dei 
• ComUato del Fesival a. Arret 
capito. se questo atto il Com-
tato I'aveste fatto verso Trna-
cale o Sergio Emdriga, det 
qualt tt camotce I'tmpegmo mo
rale, civile e umano, ottreche 
•octal*, afa non per Ciandx) 
Villa che da 25 anm non 
canta che cansom stuptde e 
senea senso, misttfieando ve-
ramemte la canxme popolare. 

Ho letto anche che ha par-
tectpato al Festival a da ami-
co». Forse vuole rifartt una 
vergtntta? Perche se cod «. 
ha scelto la strada delle dt? 
tacce; intatti, mentre tu, com
pagno Ferrora, gli consegnavt 
la targa, il nostro, nel suo 
spettacolo tetevistvo del so-
bato 13 u.s.. parlando delta 
America la defmiva il * paese 
della Uberta e delle civilta: 

Quindi, caro compagno Fer
rora, sono completamente m 
disaccordo, come amah capi
to, sulla consegna a Claudto 
Villa deUa targa del Comi
tate del Festival de limit*. 

Se e possibile tt Prtgo dt 
pubblicare la presente lettera. 
Ti saluto caramente. 
P. ALESSANDRO CONSIGLIO 

(Roma) 

Don. METRO MONACO 
ae, ist, 4 

Termini) - Oierf* e-12 • 
f l- ISt teoHvIt svfg . Tat, 47.11.10 
(No* si euros* i s a i i i , p*u* esc.) 

• A U ATTESA HFARATB 
A, Caaw Bosn l t t l * eel a > l t - * e 

Confmsn cbe o n rUeoevo dl 
oomplere un gecto pollUco ma *ol-
tanto un atto di cartes!* doteton 
sccettsndo llnrrto dei «»™r»r"' 
UTornest dt ooasecnsf* * Claudto 
VtUa una tarts ricordo par la sua 
pQrtm-Hia«lone. spootanoL. ill* re
sta de « lTJnita». Credo terms 
menta, tntstti, che cosl come noo 
bisogns porgera I'aJtn gusncla a 
chl d offonde. hlworna temprt 
poigere la mano a chl ce la tends 
da amJco: ancba a* oon pens* 
tutte le oose clw perwlsmn nol e 
anche se. come In questo caso, 
canta come crede opportuno can 
tare. 

A questo proposlto, vonei ancbe 
dtie cha aa e vera che « ITTnlts *. 
coo U suo lavoro di crittca. appog 
gla giiistamenta 11ns lines di tec 
denza progressiva • nnnovatnet 
nel aettoiw della canzone, e anche 
rero cbe * molto dittkdl* staot-
Ur*, tat questo campo. cos'e • popo-
l a n a e cbe eosa oon lo *, 0 
dibattlto ml rtsuita aperto, in ma
teria; ed to, tiancamente. noo ss-
prei proprio essere un boon glu 
dice nel merlto. 

Mel cansegnara a Claudto Villa 
una targa rfeoido, comunque, noo 
mtendevo ne avallare la sua con-
cmtone della t popblarlti a te mu-
dca o*. tantomeno. le opinioni 
cbe ml did egU h* aspreaao alia 
TV. intendevo, puramente e setn 
pUcemwate, rlngrazlaxe chl, pur non 
eaaando del sopstrta, etsaa 10 
quel momento eon nol alutandoo 
a On* rtuadie but* la nostra Fsst* 
lm.U. 

Un calabrese 
nel Nord si rivol^e 
ai lavoratori 
suoi corregionali 

il move tncidente venficato 
si davanti ai cancelli dello 
QU • FIAT di Brescia durante 
lo sciopero dei metallurqta 
provocato da un gruppo <H 
sciagurati ed trresponsaWh 
tndtvidui, mt ha profondamen 
te turbatot II metodo, la seel 
ta dei soggelti, t cartelli cam 
la scritta el calabresi non 
scioperano a i cOlteUt, ecc., ec 
cetera, sono cose illuminantl 
che foctimente fanno tndivi 
duare chi pub aver potuto or-
ganizzare la provocatione t 
poi I'aggressione di cui e sta 
to vitttma un nostro compa
gno, al quale esprimo i mini 
piii fervidi auguri di una pron
to guarigione in modo che 
possa tornare presto al suo 
posto di lavoro e contmuare 
la lotto. 

A mio parere, non basta pe-
rd solo esprimere sentiment! 
di soliaarteta o limitarsi a 
denunciare i fatti, come %e 
questi fossero success! per pu
ro caso, ma cercare di capire 
le cause, prevenirle e sventar-
le sul nascere. Questo deve 
essere Vfmpegno di ogni mili-
tante, questo deve essere Vim-
pegno delle nostre organixza 
eioni. 

Ci siamo domandati U per
che su quei cartelli e'era scrit 
to *1 calabresi» e non el to-
scant* o «GH iimbria? Oltre 
al nostro Partita, credo che 
di fronte a questi fenomeni 
non dovrebbero restore tnten-
sibili quelle forze politiche che 
si dicono disposte a aprontare 
i problemi secolari che affile-
qono la nostra societa, special-
mente m certe nostre regiani. 
ta Calabria credo ski la re-
gione piu dimenticata 9 tra-
scurata dai nostri governanti, 
veccht e nuovi. Non del tutto, 
per essere sincerif Infatti, 
quando altre tuuiont lontane 
hanno bisogno di forea- lavo
ro. t nostri oravi governanti 
si ricordano dei calabresi iter 
arruoktrli a favore dei padro
ni straniert 

Ed ora, se mi e consenttto, 
vorret ricordare at miei con-
terranei a non farsi mgannare 
dai falsi benefattori, e Hcor-
darsi dei metodi che usavano 
I nostri slgnorotti, e trarre le 
dovute consegueme. 

Se la nostra terra 0 stata 
ibbandcmata (o, meglio, la-
sciata come riserva/ e not 
costretti a malmcuore a la 
sciare i luoghi dove siamo na-
ti, la colpa non e degli ope-
rat dl Brescia, di Torino, di 
IfUano o di Geneva, ma di 
coioro che ci hanno fatto 
scappare a forta: e questi so
no i padroni che detengono il 
potere sta economico che po
litico. La colpa ancora 0 di 
coioro che si mettono al ter-
vieto dei nostri veri nemiei. e 
sono i nemiei di cUtsse che 
sperano di creare confusione 
facendo leva sul nostro risen-
timento, mettendoci gli ant 
contro gtt altri. 

VINCENZO D1XN1 
(Oenova) 


