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Economia 

A che punto e la vicenda della pianif icazione regionale? 

II sogno programmator io 
del <tecnocrate lombardo> 

II teiuo politico delle «ipotesi» del CRPE in rapporto al tipo di sviloppo 
che i grnppi capitalistici pin dinamici stanno preordinando per la regione 

Let tera turn 

D allenato ft calato 
da meal su una dalle 
tive gotoniatt** d w u l i m 
sembrsva — a eantlre 11 
goveruo — dovar aprlre la 
via alia traafonnaakme dalla 
societa ttaliaca. SI tratta dal
la cotnpleaaa etabonxtooe del 
Piani regionali di aviluppo, e 
territorial! di """—Mnair*—»»", 
che doveveno eoetltulre il teev 
auto, a mafUa pin aottile. net-
1'ambtto dalla oocofc* genera
te offerta dal Piano oconomi-
oo natlonale. 

Ma la gran parta dal Co-
mitatl RagkaieH par la Fro 
aranunaalone (1 CRPE) ftn> 
alone da gran tempo a rit-
roo ridotto a affida a grup-D l * cantrl dl studio aflUan-
catl, oomntttenaa dl tseorl 
che mghlottono fondl a non 
ai conrifadono maL Eppura U 
diacorao politico che ata dle-
tro queate elaboraslonl non ft 
eerto eatinto. Pert) gU oqul-
llbrt dl potere locale cbe ban-
no dato luogo alia formaaio-
ne del CRPE, due annt fa, 
aono oggl in parta modiflcar 
ti. L'opinione pubblica a la 
ateaae tone cbe al ricbJame-
no aireaperlenaa dl govorno 
del centroatnlatra hanno cotv 
aumato la freneeia program-
roatoria degll annl IB-tR. Per* 
flno il diacorao del decentra-
mento, dalla raaliaaaaione dl 
talunl latitutl nuovi come 1 
Consjgll Regionali, trove or-
mai ecbl mano entualaatl dl 
quanto era anoora poariblla 
escoltare qualoba anno fa. 

Ma 1 CRPE pita attM, quel-
li delle regioni avenaato, co
me la Lombardla, pretledutl 
da glovani induatrtali-polltlcl, 
che confondono Mllano con 
New York a toro ataaal con 1 
rampolli Kannady, non de-
mordooo. ifoUlttano IHMUW-
ghentsia degli erobitetti a ao-
clologi dl formaatooe anglo-
aaaaona menagrrtna. atfldano a 
notl atttdlaal a praatlgioei lati
tutl come Pmg. Oulduod a 
la 'Tekne la preperasione 
del modelU a ddla Ipotesi 
di aaaetto tarrttortala deua re-

J^one. inflorano n taato dl rt-
erimenti a eepertenee etranle-

re (Londra laburtata, Stoo-
colma aodaldamoeratlca, Pari-
gi tecnocraxlca), prevedono 
apoatamantl a owadta dalla 
popolaafone a dell'occupaaione 
fino all'sl come aa baataaaa 
parlare dal future par verifl-
carlo nella realtfc. 

Contro queate operaalonl 
che vogllono eaaara le paaaa 
d'appoggio dl auspicate can
didature pollticne al fertlce 
del proashid organl regiooali 
a cbe nel oontempo mlsttfJ-
cano, vemldandolo dl sub-
eclentliitita, llntero diacorao 
dello sviluppo eoonomico-ao-
ciale della Lombardla, ai ao
no levate vocl disparate. La 
rivista cattolica ReUukmt So
cial!, che al propone letttu-
sionalmante dl affrontare an-
che quel temi one poasono in-
vestire, partando dal partieo-
lare delle eapeflenaa locall, 
11 dlsegno generate del pro-
cesso di aoounmlaalone cepi-
taliata nel paaaa, ha praao 
lo spunto proprio dalle «ipo
tesi » del CRPE loBttbardo par 
awiare un'snahai dl quelle 
che, in un aagglo dl O. Liaaerl 
e P. Rancl, e ttuamata «l'altra 
facda del Piano tarritoriale 
lombardo a. Attorno agll auto-
ri della ricerca, nalla aede della 
rivista a Mllano al a rlunlto 
un gruppo dl aindacaUstl (Ro
me! della CISL, Rota della 
FIM, Praderl delle ACLI, Scla-
vi della COIL) tnaleme con 
alcunl glornalistl per dlbette-
re In un confronto dlretto, 
che evitasse il rischio del bat-
tibecco tecnlelatico, la soatan-
aa politics e la credibilita so-
ciale da] documento In que
stions 

U giudixlo generate ft sta-
to negatlvo — come era da 
at tenders! — sis neU'ottlca del 
sindacalisti che verlficano nel-
la realtft dello econtro dl claa-
se la futilita delle ipotesi pro-
grammatorle dl quel Upo 
quanto nella vahitaalone degll 
altri Intervenutl. Individuare 
rapldamenta la aconnesslonl, 
perfino d'ordlna logico, cbe 
Indebollacono la quallta dal 
Piano a carte facilonerie tinte 
di aggiomamanto culturaje (il 
largo e sorente agrammstka-
to uso del calcolo delle me
tric! e della modalHrtloa eoo-
nometrlca) U tema oantrale 
sul quale si ft strutturato il 
dibattlto ft atato quaUo del 
aenso poUtico, deu'ideologla 
neocapttaUatlca, che ai muo-
ve dletro la sterile preeunaio> 
ne dell'copuss del CRPE. 

E qui 11 diacorao ai ft fat-
to tnteressante; non tanto per 
ranaliai della aoatanaa opera-
tiva del Piano che prerede 
(senaa strumentaaione politics 
nft calcoli o progettl ancbe 
approssimatlvl dl apeaa) 11 de-
eentramento, oaHa la deoon-

Bntione della Lombardla 
ord a delTaree milaneaa 

a farore detriodmtriellsss, 
aione deua faaoia marl-
dionale, quanto ptuttoato per 
U fatto cbe un documento dl 
queate nature rapureaanU 
una aorta dl radlografja, o 
megllo dl cartina raattlra, che 
facfllta una revttone pro at-
tenta delle stnttture del slate-
ma a nella regione pro even* 
sate del paaaa. Anal, al tratta 
dl una fare acheda-rlapoeta 
ad un immaginarto queetlo-
narlo di palooaooJale aulle mu-
taakml d'oatantamento del 
gruppi dommantt tn Lombar
dla, ala a Urello deUa geatfo-
ne arnminMratrvo-burosrattea 
del potere, one a queuo degll 
mdirtart dl fondo deu'ideolo
gla padronala pto « 
•as , to enlafo poll 

» gli uitaaonU produttrrt 
oepttaJe. I problaml m> 

dall deUa Lombardla come 
ft noto eotto 11 profuo dello 
avUnppo atooonuYy) sono 
qualll comud ad altre tone 
del pease, ancbe se con ca-
ratteri partksolarl detcrsunati 
dalla atorta induatriale dells 
regione. Appara quindl con 
traddlttoria la premmaione 
degll eatansorl del Piano tar 
rttorttue dl voter tpotiasarr 
aoJualoni «lombarde » nel qua 
dro dl proapettive, tanto fu 
turtblll quanto non attendibi 
U, aanaa tanar oonto nft det 
le tmpllcaalonl dello sviluppo 
au aoala naaionale e neppurt 
del coordlnamanto con le re-
gloal hmltrofe della Lombar-

dia. Talune propoaizloni in 
nestano ad esempto prospetti-
ve di aviluppo (soprattutto in-
frastrutturaii) che raslonal-
mente prolungate lnvestono 
terntori di province esterne 
(Veneto, Piemonte e Emilia) 
per le quali i relativi piani 
regionali gia esistenti, hanno 
sovente programmato soluzio-
ni del tutto diverse da quelle 
del CRPE lombardo. 

Ma al di la dj una critl-
ca di tnerito, l'eleitiento piu 
signif icativo del documento re
sts quello della confusione 
cbe scorre attraverso le pagi-
ne fra obbiettivi e metodl tec-
nocratici mutuati direttamen-

Scuola 
TJ « piano » di Edgar Pisani 

L'educazione 
permanente 

Noa pasta tempo che esce i'ldea nuova dej c futuribile > di 
turno (1 /eteiibtti sooo — s livello psicologico — uo po" come 
gdJ c nomini del deaano », ma moJto meno pericoloa di questi nella 
prattea). ed e quests Is volta dl Edgar Pisani che ha fatto parlare 
di se la Francis quaodo pubblicd nel mano 1968 (si badi bene 
alia data!) uaa specie di «manifesto* procrammatico per I'avvio 
dl an piano di edueaxioae permanente, cne ruotava soprattutto 
latomo ad ipotesi di riforma deU'universita. Gia la storia ha fatto. 
m FrancJa ad altrove. piazza pulita di ogni velleita riformistica. 
nel senso one ha fatto cadere ogni illusione a proposito della 
posaiMHta che costiuiiscano storicamente carta viocente le riforme 
per le masse piuttosto che le riforme delle masse: cid non toglie 
cbe d siaao largbj settori di < manipolatori dell'opimone pubblica » 
a di «opuuone pubblica maaipolata » che insistono nel puntare 
aulla carta perdente. 

E' coal che. ad on anno e mezzo dalla sua pubbucazione 
orifmale. 0 piano di Edgar Pisam viene pubblicato in italiano 
sul n. ltt (aattembre 19QB) del < Quinmcinale di note e commenti» 
del CCNS1S. cbe nella note Introduttiva sa noUrne soltanto cil 
earatttn mm po' troppo utopistico * " Uluministico " >. Per discu-
terne brevemente vogliamo citaroe i due punti piu concreti: c il 
raelo deD'uafoeryltd (t di tuUi gli elementi che direttamente o 
uunrettaaMafe la cottituUeono) turn 4 piu tanto ouello di trosmet-
tert Q sapere, quarto okMosto quello di sssere In ttrumento privi-
tegiato deUa Ricerca « di amunicare il desidario e gli strumenti 
del piacere. Non e pis tanto quello di fornire del Htoli di studio, 
quanto quello at formate e di prevarare il maoo'ior numero di 
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indieidtii alia vita. aUa pro/estione, atl'Educanone permanente»; 
c I'edacanoM permanente reelama uno sbocco dall'universitd /ran-
eeee tn ittituxioni pubbliche regionali aulonome. amministrate da 
contigli molto vari sella loro composizione. in concorrenza tra di 
lore. lUmi neUa loro geeUone, nel redutamento dei loro docenti. 
neH'meegnamento che tmparftscono. nei metodx pedagogici che 
odottano. tiberi di sttpulart con qualaiasi organismo o con qualtiasi 
persona a loro teelta i eonfratti ptu uttli ai fini della fomazione 
degU ttudenti, capaci di organizzare nelle loro regioni tutti queUi 
the si dedicano aU'opera comune dell'Educazione Permanente». 

Come si veds da questi brani. e ci6 vale anche per il resto, 
e parte akmni punti di ingenuita dovuti alia pretesa di far 
combaoiare tune le para* del suo piano ed alcunl punti di gretta 
chiusure arlstocratica (meritocratica e selettiva). non si pud dire 
Cbe le idee di Edgar Pisani aiano meno interessanti ed important! 
delle tante altre simUi o diuinuli che circolano sullo stesso 
problems: U loro difetto fondamentale e quello dj essere- appunto 
delle < idee »; in loro maoca la dimensione politica. e I'indicazione 
o meglio la coscienia di chi deve fare politica. Le idee non marciano 
da sole, non hanno una forza in se stesse: esse avanzano quando 
at ss per cose deobono avaniere e chi deve farle avanzare, 
eltrimenti si fossuizxano in un articolo di piornale o di legge. 
Ida t idee » come quelle di Pisani, con la suggestione che possono 
oomportare, se non hanno oe&suna posiibihtii storica di avanzare 
e dl coneretixsarsi. possono svolgere U ruolo di freno, possono 
riusdre ad intiepidire strati social] e settori del movimento. 
allontsnando nel tempo I'esplodere delle reab contraddizioni che 
distinguono i rapporti educativi in atto nella societa 

Nefio stesso boUettino del CENSIS si trovano altri due articoli 
dedieati ai problemi foraiativi (I laureaii tccnici nelle aziende 
iadastriaU: alcani rintltofi di una indapme diretta. e il Rapporto 
sella prooronnaarioae deli'istruzione in Giappone alia fine del t968). 
oltre s delle note sulls politica edilizia e sui sistemi di sicurezza 
eooMue nei peed dells CEE. 

I. d. c. 

te dalla praties aztenda'e, e 
11 nesso di marca ammmi-
strati vo-burocratica cbe presie-
de alia sua stesura. II perso-
nale politico lombardo fatto 
di tecnocrati e rappreeentan-
tl dei pertitl di goveroo di 
mostra coal, in una volta. i 
limiti della propria idoneita 
poUUca icbe ft viziate da pre-
sunzioni teczucistiche in un 
paese cbe ft encore, anche 
nelie regioni settentnonali, 
dominato da un organico due-
llsmo economlco) coel come 
denunda nel oontempo la de-
bolezza e il diaorientamento 
cbe ha colpito negll ultimi 
due annl, quegll strati delle 
• borgbeaia rif ormlsta > cbe do-
po la cattiva prove fornlta 
dal centroainiatra, dall'unUtca-
sione soclaldemocratica, ed U 
fallimento delle ipotesi rifor-
matiid cbe dovevano scatun-
re dall'incontro cattolici-socia-
Usti si trova oggi di fronte 
alia caduta deH'ideologia illu-
minata e lntegratrlce-

Per queeto motivo non vi 
ft da stupirsl se — come ft 
accaduto — gli steesl tdeaton 
del Piano tenitoriale tendono 
oggi e respingere assunslonl 
di paternita troppo acoperte 
e iasciano cbe 11 documento 
soprattutto funzlonl da atru-
mento di potere locale nelle 
diverse province, laddove 1 
notabill del CRPE, possono 
rlnfonare le loro posizionl at
traverso la suggestione mu-
nicipalisUca cbe puo eserci 
tare la speransa di un trat-
to autostradale in plti. oppu 
re 1'illusione che un canale 
navigablle non aggraverft — 
com'e invece certo — la co-
gestione induatriale della zo
na di Milano, ma trarrft fuo-
ri dal sottosviluppo le aree 
depresse della Lombardla dl 
Sud-Est. 

La disinvoltura per cul sj 
ft disposti a modificare ipote
si e cifre (come ft stato piu 
volte assicurato dal responsa-
bill dell'inters operazione) te-
stimonia della degradazdone 
progressiva deu'interesae del
ta clasae dominante per 11 di-
scorso prograrnmatorlo. Passa 
invece, seppure con molte in-
certeEze, la « programrnaclone 
del capitale* coal come a! ft 
andata strutturando negll ul
timi tempi nella politica del 
gruppi piu «apertl» della 
Confindustria. Passa llpotesi 
(nel Piano lombardo la cosa 
ft data per fatta) del canale 
navigabile Milano-Cremona-Po 
auspice Piero Baasetti, presi
dents del CRPE e della so
cieta, del canale, nello stesso 
tempo, che diventa coal un 
dato sul quale devono obbli-
gatoriamente orientarsi le al
tre variablii infrastrutturali 
della regions. Passa coal la 
convinzione che le interrela-
zioni fra politica e «mondo 
della produzione» oggi non 
sono piu frutto di orizzonti 
combaclanti geograficamente. 

n panorama Ideal© entro 
11 quale si colloca 11 dlsegno 
astratto e impossibile del Pia
no lombardo ha solo una 
Ispirazione che corrisponde 
realmente al dlsegno del nuo-
vi imprenditori: quelle dl In-
nestare la Lombardla nel be-
cino industriale mitteleuropeo 
da Marsiglia ad Amburgo, nel-
1 'illusione di far parte in ta) 
modo del centro propulsore 
dell'intero contlnente. Come 
se per le regioni piu indu
strial! del paese fosse possi-
bile rappresentarsi un avve-
nlre autonomo, in alleanza 
con altri paesi, cancellando 
ottimisticamente 11 peso ne
gatlvo cut il processo di colo 
niseazione e depauperamento 
del Centro e del Sud sotto-
pone Tintero apparato produt 
tivo italiano. II sorgere di una 
sorta di fantasia indipenden-
tlsttca regionale al Nord non 
contrasts con la tenderize uni-
flcatrice che 11 mercato occi-
dentale manifesta cosl come 
nenpure contrasts con la 
frammentazlone economico-sn-
ciale e la progressiva gerar-
chizzaslone dello sviluppo che 
si fa sempre ptu il cardine 
del cftpitalismo nelle societa 
avanzate. 

Carlo M. Santoro 

Un poeta alia ricerca della 
nascita di un paese 

Con Williams 
nelle vene 

dell'America 

William Carlos Williams 

Poicbe questo belli»imo. ir-
requieto e intenso libra di Wil
liam Carlos Williams ft stato 
tradotto solo adesso. a quasi 
cinquaot'anni dal suo appari-
re, al lettore italiano ooo ri-
mane cbe vederlo in controlu-
ce: per forza di cose lo leg-
gerft sullo sfondo del decenni 
che lo separano da ooi e del 
presente cosl carico di bilanci 
(e di tragedie e di csconfit 
te>) che gli Stab Uniti vivono. 
Nelle vene dell'America ft stato 
scritto subito dopo la prima 
guerra mondiaie. nel present! 
memo, confortato del resto da 
grossi indizi, della grave crisi 
non certo solo econonuca. quento 
deUa societft civile americana. 
che tutt'ora ft in atto. Ed ft nato, 
com'ft anche qua e la dichiarato. 
sull'esigenza di esplorare il luo
go, storico e geografico e per
fino immaginativo. morale e 
umorale. in cui a Williams ft 
dato operare: 

Queate dupUce operazione. 
che ft in varia misura propria 
d'ogni poeta. di tutti 1 tempi, 
per un americano degli Stati 
Uniti si complica di fattori e 
di oecessitft inedite, originali: 
anzitutto. appare come una pre-
messa imperiosa e brutale, da
ta la vicinanza nel tempo del-
l'origine storica dell'America. 
L'America ft appena nets, an
che se nata subito in un intrico 
di guasti e di esperietue in-
confessabili. Ma dire < nata a 
ft usare non solo una metafora, 
ma una falsita: la sua t nasci
ta » ft altrove, in Europe, in 
qualaiasi altra nazione. in Afri
ca. ma non U. La sua c nasci
ta > ft qufiicosa che viene. pa-
radossalmente (e dolorossmen-
te) dopo: qualcosa che viene 
scontato e verificato nel corso 
dei decenni che oggi gli erne-
ricani vivono. alia ricerca pe-
renne della propria identitft. 

Un tentativo dJ risposta a 
quests prima, fondamentale do-
manda. ft dunque questo Ubro 
di Williams. Non a caso ft sta-̂  
to scritto negli annl Venti. In 
quegli anni, grosso modo, si co-
mincia veramente a dover fare 
i conti con i primi vagiti di 
identitft americasa. Per rlspon-
dere, Williams non scrive una 
storia (il poeta. anche in que
sto. ft in anticipo sugll storici: 
quegU storici che per tanti an
ni sono mancati agli Stati Uniti 
e che solo ora spuntano a dare 
spiegazioni e prove alle mille 
intulzioni $toriche di Williams). 
anche se queste nagine sono 
tutte sondaggi nel regno della 
storia. Dalla teggendaria venu-
ta del vichingo. al viaggio di 
Colombo. alVavventura stupra-
trice di Cortez, al paradossale 
awento di Raleigh, alia tetra 
presenza dei Padri Pellegrini, 
su su. fino a Washington, agli 
schiavi negri, a Lincoln. Sem-
brano pagine edificanti di sto
ria. E in questo senso, Williams 
usa proprio la leggenda. la oleo-
grafia. tutti i dati piu popolari 
e comuni, 1 tesrl sacri dell Ame
rica: solo che li rlcostruisce per 
rispondere alle due eslgenze dl 
cui prima si par lava: che co-

Schede 

II linguaggio della Resistenza 
Lo Studio di Domenico Tariz-

so tu cCome scriveva la Re-
sistense» (La Nuova Italia, 
It*), pp. 279. L. 2400) centra 
mdubbiamente una question* un-
portaDte a porta on buon con-
tribute alio studio del linguag
gio realstensiale, inteso come 
elememe rivelatore di etteggia-
roenti politiei e sodaU. 0 Ta 
riiao vuo** anaitutw mettere in 
rilievo, in parole come liberta. 
democrasis a glusUsis tociak, 
che ereoo oomuni e tutti gli 
uomlai della Resistenza, il di
verse ligntflcato cbe venlve at-
uibune ad esse, e cbe corri-
spondeva a posbdoni diverse 
sui pift imeortenti problemi po-
UtkT e sodaH. 

0 Tartsao cogUe bene il ca-
rattere nuovo del linguaggio ado-
perato dalla Rasistensa, scsrno 
ed eeetnctale quanto quello f«-
adeta ere stato goaflo a reto-
itoo. e scrive deue pagins in-
tsreennet sopreUulto sui cat-
toikL ruevaado ft earettere 

< protocristiano » del linguaggio 
dei gruppi piu fortemente im-
pegnati in una prospettiva di 
rinnovamento. e quello mode
rate di alcune form democri-
stiane, in cui le velate mirwece 
si alternano ad affermasiom 
unitarie, ed in cul si viene gift 
formando ed articolando un ti
po di propaganda cbe avrft mol
ts presa suUe forse moderate 
dopo il IMS. 

Ma a) Tarisao si poasono pol 
muovere due rilievi di fondo: 
il primo riguarda I'atsensa dl 
uno studio su) rapporto tra Is 
stamps della Resistensa e quel
ls clandestins nreoedente fl 
IMS; il secondo riguarda la po
lemics che egli conduce con
tro i comunisti. colpevoli di 
non aver dato alia Resistenza 
un carattere rigidameme clas-
aista. Quando il Tarisao tocca 
questo argomento, la sua ana-
Usi, che altrove ft spesso fine 
e penetrante, ti fa schematics 
e dogmatice, come quando ai 

meraviglia di non trovare, In 
un articolo di Togliatti del 1964, 
< nessun accenno ai Soviet co
me organismi alternativi al par-
lamentarismo, capaci di spexxa-
re del tutto il vecchio apparato 
statale >, dove non si oapisce 
se il rimprovero ft mosso al To-
gliaUi poUtico del 1944 o ai To
gliatti che nel 19IM cercsva di 
ricostruire la storia di quegli 
anni. Non meno schematics e 
dogmatica ft raffermasione che 
c l'umano > deve essere consl-
dereto <U limite piu evident* 
dell'esperiensa resistensiale ka
lians; come se I'uomo nuovo 
potesse nascere prima di nuo-
ve strutture aoeioeconomiche ». 
e qui non si comprende piu da 
dove sian venuti fuori gli uo-
mini della Resistenza, visto che 
le strutture sodoeconomiche 
era no sempre quelle del perio-
do fascists. 

Se mi ft permesss una rttor-
sione fllologica. dlret che an
che 11 linguaggio del Tarisao ai 

fa eecuro e confufo quando toc
ca certi argometdi. Non ft fa
cile capire cosa abbiano a ve-
dere con la lotta antifascists 
ed antinazista la cdifess na-
zionale > e che e'entri fl ri-
chiamo el 1906, ctoe ad una 
situazione totalmente diversa. 
sotto tutti gli sspetti: tSe ft 
vera cbe un partite della clesee 
operaia U quale rlconosca la 
neceasiti deUa difese nadonale 
e rassicuri In proposito la pro
pria borghesie, riechia di ta-
gUarsi fuori da ogni postibtlitft 
di ssione rivolusionaria intesa 
nei modtlli leniiusU. noa ultimo 
quello della trasformasjone del
le guerre tra stati la guerre 
drill, tutti gli atti sooisli suc-
.•essivi alls Liberations non 
possono cbe couocarsi ia una 
logics di restaurssions tipo 
1906, seppure fortemente eon-
traatata ». 

a. I. 

sa ft questo presente. cbe cosa 
sono io? < Entra nelle vene >. 
come egb dicbiara. appunto: 
vuole fare < uno studio ia cui 
avrei tentato di scoprire per 
me stesso cbe cosa potesse si-
gmficare la terra dove, pin o 
meno acddentalmente. ero na
to... 0 progetto era di entrare 
nella testa di alcuni fondatori o. 
se volete. "eroi" amencani...». 

Q viaggio di Colombo ha. piu 
che una risonanza leopardiana. 
proprio la voce di Leopardi (mi 
stupisco cbe gli ottimi tradut-
ton. Rosselli e WUcock. ooo ab-
biamo ripreso appunto dal dia
log© colombiano delle Operetle 
moTali le bettute ceritrali — pa
gine 39-40 - e pto *mozionanti 
del miglior capitok). forse. del 
lib-o. La scoperta detle Indie: 
battute che Williams be certa-
mente tradotto dall'originale); 
De Soto « il Naopo Hondo si 
articola su un duuogo astratto 
e unpersoaale. tra un clei» 
ch.- appena appena flgura l'« or-
chidea* America, e il tragko 
Governatore cbe la violenta; 
Jacataqua, la ragazza indiana, 
vive in un doloroso e divertlto 
excursus sulla femminilitft ame-
ricans degli anni Venti (e og
gi?): il ritratto di Aaron Burr 
indaga la consistenza storica. 
appunto. della < storia > ameri-
cana: con questo memorabile 
aforisma: cLa storia. cbe do-
vrebbe essere per ooi una ma
no sinistra, come quelle di un 
violinists, ooi preferiamo le-
garla a forza di pregiudizi. 
storpiandola per adeguarla alle 
nostre paure. come fanno le d-
nesi col propri piedi >. 

Ma I'aforisma. I'intervento dl
retto, fitosofico. del gfudizio e 
del pensiero. persino la <teo-
ria >. la < poetics >. sono parte 
essenziale delle pagine di Wil
liams: su Poe vi ft tutto un ca 
pitolo, e assai illuminante. sul-
resser poeta: tutta una aerie di 
interventi, sui negri e le donne. 
le macchine e perfino la criti
cs, e basterebbe per tutti quel
le frase incsctonsta fra un ca-
pitolo e l'altro: «per quanto 
posss sembrare una cosa dispe-
rata. non abbiamo altra scelta: 
dobbiamo ritornare sll'inirJo: 
tutto ft da rif are; tutto dft die 
c'ft dev'essere dJstrutto ». che ft 
insieme costatazione del lungo 
viaggio compiuto nella storia 
americana, programma attuale. 
e progetto di perenne axione in-
tellettuale. valido per ogni luogo. 

Questi sparsi accenni, valga-
no a sottolineare che si tratta 
di un libra tutto scritto. che 
si regge su una continue ven-
fica stilistica, su uns sottile 
operazione colts e persino rit-
mica, si che ogni atto della 
vicenda trova 11 suo corrispet-
tivo modo di essere. di appa-
rire. la sua forma pur prowl-
sorts. Tale esistenza. dun li
bra di difficile definition*, af-
fidata alia tensione stilistica. 
forse lo data. Oggi. e lo si po-
trebbe ben riscontrare in scrit-
tori come Mailer e Ginsberg, 
non tanto lo stile ft mutato, co-
m'ft naturals, ma se ne pro
gramma la rinunda, se pure 
nell'fllusione di minare, in tale 
modo. la caottdta delVAmerica 
degli annl 00: in realtft v'ft la 
rinunda d'un pregto e di ana 
conquists ch'erano costarJ feti
che e che certo verranno ripre-
si. perch* il controUo dello sti
le, ft il solo modo di dominare 
il mondo che d drconda: ft 
sempre operazione € progressi
va >: ft. nel nostra caso. dare 
forms e volio a un mondo che 
eomunque, quali che siano le 
forze del male e della distru-
zione cbe to lnsldiano, conti-
nuer* s vivere. Perch* abbsu-
donarlo a se stesso?, pare chie-
dersi, lungo tutto II suo rsc-
conto. Williams. E' spesso un 
raccomo d'orrore, o. meglio. di 
dolors, ma proprio perdo com-
prensivo: se pure nella misura 
che * propria di Williams, sot-
tile. (nsicura, emotivs e pre-
carta. Ma che a »uo modo sa 
offrire in trasperenss sla una 
risposta a vert problemi cbe le 
coedenze deU'uomo si pone, sis 
un progetto d'attJviti, sis un 
programma di attegglamenti 
morsli e Inteuettuali. sla Infine 
la dimostrazione che per quan
to grsnde 0 compito, dl dare 
forme airinforme, esso ft alia 
portata di ognuno. Sarft travol-
ta e dlmenticata quests fatics 
cod ancora leggibtle • nitida. 
a qussi Hnquant'annl di di-
stanta? 

Rino Dal Satso 

Programmi Rai-Tv 

Oggi 

Televisione 1* 
9.» LEZMMI 

lasjlsss, OsserveaiMi scieiiNficae, Itellane, Refteeke, I**-

1U9 CORSO Dl IHGLESC 
1U9 OOO! L I COattCHE 
1 U I TUf f t iORt lALg 
UJt CALCK1 

la dkeftle da MapeM, flecentra tra Halle e Garment* 

17.te IL PACSC Dl OtOCACIO' 
1IJ9 TILIf i lORNALiw EtradeiU del Letts 
11.41 CMnSA' CHI LO SA ? 
1g.«S LA CRAMOC A W E MTV RA 

OKMM««arie di Y V M Celtet e Pierre Rariall 
1».1ft SCTTE GIORtil IN PARLAMENTO 
19JS TEMPO DCLLO SPIRITO 
MJ9 TELEGIORNALC SPORT, CmNMcba del U V M e delPec^ 

MM TELE040RNALE 
MJft CAstZOHrSSIliA l ist 

Cemiaclaae steaera le MCMM»« aliiHinetorle che vadrsww 
ia gars I quaHre centantl cbe aeaae vi«ts a—ana eell* 
trawwisslsal fla qui aweauts 

t U t UN VOLTO, UNA STORIA 
Le Marvlste dl slasera ten*: can Luiai Caraaclna, coe 
rarlaale prasidewteasa delle Naxieai Unite, cea fez cam
pions di scl Carie Semmer 

M I S TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
ZlJt TELEGIORNALE 
21.19 LE AWENTURE Dl SIMON TEMPLAR 
2IJS IL CONTE Dl MONTECRISTO 

Replica del toleromenze traHo dalfeeera dl Alessendre 
Dumas, regis dl Edme Fanaglio 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ere 7, I , 
I t , 12, I t , IS, 17, 2t, 22; t ^ t : 
MattuliiM musicaia; 7,1ft: Musi
cs stop; 7^7: Pari e dispart; 
JAM: lerl al Partamonto; t^ft: 
Le canzoni dot mattino; 9: I 
nostrl figil; V*: Muaica e Im-
maginl; 9^9: Clak; 19,95: U 
Radio per I* Scuola; 19,15: L* 
ore della musks; 11,15: Dove 
endere; 11^9: Le or* della 
muska; 12^95: Contrappunto; 
12^1: SI o as: I t l t : Urlar* 
apart*; 12/42: Puerto * viroola; 
12^1: Glorno par glorno; 13,15: 
Pont* Radio; 14: Tresmissionl 
reglenell; 14,15: Cronaca ^c!!'in-
conlro Italia-Carmsnla Est; 
U,15: Monde dwamila; 17,19: II 
mllo dei tenor*; 19: Gran Va-
rietft; 19JS: Sul nostrl mercati; 
19^9: Luna-park; 29,15: II gira-
sk*tch; 21: Conversazioni mu
sical); 22: L'alft favolosa di 
Grazis Delodda; 22,19: Gli bob
b in ; 22^9: Compositori ilalia-
ni contomporanal. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: M 9 : 

7^9, 9^9, 949, 1949, 1149, 
12,15, 1249, 1449, 1549, 1*49, 
1749, 1949, 1949, 2249. 24: 
7/43: Blliardtno a tempo dl mu
sics; 9,13: Buon viaggio; 9,19: 
Port • disport; 9/49: Slgnorl 
i'orcnostrs; 945: Com* e per-
chft; 9,15: Romantic*; 9,49: 
Chiamato Roma 3131; 1249: 
Trasmisslonl r*glonali; 13: B«n-
tornata Rita; 1345: Ornalla par 
vol; 14: Canzonissima 1949; 

Domani 

1445: Juka-aez; 1445: Angole 
musical*; 15: Relax a 45 girl; 
15,19: DiroHoro Hans Knapport-
sauch; 1544: Tre minuti per to; 
H : Pomarkuoita; 1745: Bel-
l*Hino per I naviganti; 1749: 
Randlora gialla; 1345: AparHiv* 
In muaica; 1945: Sui nostrl 
mercati; 19: Calcio • Sorvizie 
speciol* d*l Glornal* Radio su 
Italia - Gomani* Est; 19,19: 
Orcbostra dlr*Hs da Jecki* 
Gleesen; 1943: SI * no; 1949: 
Punto • vtrgoJa; 2941: Le C*r-
tosa dl Parma; 29,19: Italia ch* 
lavora; 21: Cenzontalms 19«i; 
23: Crsnsvbe e*l M*zzogiorno; 
23,19: Chiars fontana; 2349: Dal 
V Canale dsl'a FllodlffiuOono-

TERZO 
19: Concerto dl epertura; 

11,15: Muslcb* dl scena; 12,19: 
Univarsitft Internazional* Gu-
g|i*lmo Marconi; 1249: Piccolo 
mondo musical*; 1245: D. Scar
latti; 13: Intermezzo; 13/45: 
Concerto d*i cornlsta Dennis 
Brain; 1449: Modoa; 1449: I. 
Pederewskl; 17: La opinion! de
gll altri; 17,19: Corso di lingua 
t*d*sca; 1745: L'lmparo mon-
golo degll Olrat; 1749: Jazz 
oggi: 19: Nottzl* ooi T*rze; 
19,15: Clfr* alia man*; 1949: 
Musics l*gg*ra; 1945: La gran-
da platea; 19,15: Conc*rto di 
ogni ssra; 2949: Concerto sin-
fonlco; 2145: Tecculno; 2145: 
Quintette Basso-Valdambrtn; 22: 
II Glornal* del Terzo; 2249: 
I nani; 2340: Rivista dell* rl-
vist*. 

WILLIAM CARLOS WILLIAMS, 
NtUe vene deWAmerica. Ml
lano, Adelphi. 1999. pp. SM, 
L. 2.909. 

Televisione 1* 
11.99 MESSA 
12.99 SEGNI DEI TEMPI 
12.99 MA PERCHE' ? PERCHE' SI I 

Programma musical* prsMntato da Ton! Ronis « Giselle 
Pegeno 

1349 TELEGIORNALE 
14.99 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
14,99 IPPICA 

Da Mllano Alberto Glubllo sogu* II Gran Pramio doll* 
Nazlonl di trotto 

17,99 LA TV DEI RAGAZZI 
a) L* awantur* dl Gianni • Plnatto; b) L* ovventur* dl 
Luca Tortus* 

11.99 LA DOMENICA E' UN'ALTRA COSA 
Comipcia una nuova s*ri* dl spettecoll pomerMlanl rtcal-
catl sulla formula dl quolli dells scorsa stagion*. Anebs I 
protagonist! sono piu o mono gli stassl- Reffael* Plsu eel 
pupazzo, Fan*lla, anch* let falsa cont*statrlc*; Carmen 
Villani, Ric o Gian. Gil autori sono Castallano • Plpol*: 
sappiami, quindl, cosa possiamo aspettarci. 

19.09 TELEGIOKNALE 
19.19 CALCIO 

Cronaca r*glstrata dl un t«mwo di una partita 
19.SS TELEGIORNALE SPORT, Cronech* del partiti 
24.39 TELEGIORNALE 
21.99 I FRATELLI KARAMAZOV 

Second* puntata d*llo sc*n*ggiate dl Diego Fabbri dirett* 
da Sandra Bolchl. La puntata fa porno, quasta volta, sulls 
lotta tra Katorina Ivanevne a Grusconko, • sul conflitte 
tra Dimitrl * II padre. 

22.99 PROSSIMAMENTE 
22.19 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.90 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
17.49 CAVALIERE SENZA ARMATURA 

C*mm*dla dl Vittorto Calvin*. Rtgla dl Ennlo Dl Maje. 
Tra gM Interpret!: Ernesto Calindrl, R*gina Blanch). E' 
una replica. 

21.99 TELEGIORNALE 
21.15 IERI E OGGI 

Varkta r*trosp*ttivo pr*s*ntato da L*llo Lutlaztl. 
22.15 IL FUGGIASCO 
23.95 PROSSIMAMENTE 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: t . 13, 
1S, 29, 23; 4: Mattutlno musi-
cal*- 449: Vita n*l campl; 940: 
M*ss*; 19,15: Sa|v*r*flezzl; 
1945: Form* la musics; 12: 
Contrappunto; 1345: O. K. Pat-
ty Prave; 14: Muslcorama • 
tupp4*m*ntl dl vita r*flt*nale; 
14,99: Count down; 15,19: Zlbel-
den* Italian*; 14: AnMogla 
eperlstka; 1449: Pomarigglo 
con Mine; 19: Concert* slnfo-
nko; 1949: Intertudle muskale; 
2949: Batte quettro; 21,19: La 
glomat* speritva; 21,15: Cen-
c*rte; 2245: C*rl da tutto II 
mend*; 2245: Pra*$lm*m*nt*. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: 749: 

949, 949, 1949, 1149, 1349, 

*Mi#9lfp9M*1M *anP9n*inlC49i /#••«• 9*W" 
lisrdln* e tome* dl musk*; 
9,49: Lei; 945: Oran Vari*tft; 
11: CMemete Rama S1S1; 1245: 
Anteprlma sport; 1249: luppl* 
meeN dl vlte ragJenals; 13: 
II femaere; 1345: Juae-aex; 
14491 Vocl del meade; 154*: 
Reel* meats; 1549: Le Cerrt-

de; 14,19: France Carrl alls 
chitarra; 1449: Buon viaggio; 
1449: Demonic* sport; 1749: 
Pomertdlana; 19,49: Aporitivo 
In muska; 2941: Ala* d'oro 
dalla l irke; 29,45: CI** domo-
nka; 2145: Pentbaan miner*; 
22,19: B*nt*rn*t* Rita; 2249: 
CeMe • fredd*; 23: Buamnet-
H Europe. 

TERZO 
949: Carrier* eWArnorica; 

9,45: G. DenlzetN; 99: Co«e*r-
to dt aeorturs; 11,15: Prseanze 
rolletes* n*lla muska; 1249: 
L'apera plenlstka dl Rettert 
Schumann; 13: I Marmara*; 14: 
P*Kt-M«*k; 14,19: Orchestra 
Pfeilaretonka dl Leadre; 1549: 
Aspertsnd* Gedot, Coewnedla 
mwskel* In due erM dl Semwl 
Beckett; 1745: Oreeestro diret
ta da Otlvor N*4SMI; 1749: Pie
ce de I'Etelle; 17/45: Meeetra-
na; 1449: Muska leagara; 1945: 
Pag4aa eaerte; 19,15: Ceacert* 
dl ogni sere; 2949: Pesset* • 
presents; 21: Club ovoac*Rs; 
22: II GierMle del Terse; t249> 
Le fsatesm par clevlcambste 
dl Oeerg PMIkt 

Controcanaie 
MORTE PR£MATLTR.A - A lu 
me di htna, sx potrebbe dtre. 
Faccia a faccia ft rtata messa 
prematuramente a morte. ll 
programma di Piero Angela 
Luna bis. mfatti, ha improtm-
tamente preto il potto deUa 
prevista nitima puntata deUa 
rubrica di Aldo Falwena e. cost 
ha metto fine alia terie di Fac
cia a faccia. Venerdi prasstmo, 
rtprende TV 7. 

Sembra che questo morte pre
matura (brusco e inattesa. co
me sempre ta questi casi) sia 
stata decisa per evxtare che 
Faccia a faccia mettesse in dt-
xussione la questume delta 
RAl-T\', secondo la promessa 
dello stesso presidente deU'ens*. 
Sandulli. Promessa tncauta e 
da narinaio? Son sappiama: 
eomunque. ormai Vimpegm 
e'era e bisogmzva trovare una 
eta d'uscita. Cost, si e adoctes* 
it metodo ptu diretto: ti e sou-
pressa la rubrica e buoua notte. 

Mettiamo in conto. dunque. 
questa ennesima presa is atra, 
anche se probabilmente man 
maneheranno le smentite uM-
etali a questa spiegazkme. Set-
suno. pero, potra indurci a cre
dere alia improrogobUe neces-
sita di tratmettere un pre-
gramma come Luna bis. Kara-
mente, infatti. abbiamo assisti-
to od una trasmissione tanto inu
tile e incondudeute: mentre sui 
grand* schermo. neUo studi*. 
scorrevano le immagini deUa 
imprese spaziali (tanto per fare 
un po' di movimento. visto eft* 
nessuno vi prestava attemtone). 
gli interlocutori dt Aaoela ri 
sono limitati a saltabcecare da 
un argomento aU'aUro, portand* 
atonti la loro chiacchierata tra 
< esperti > son priwi, naturat-
mente, del soltto ottimist.ee 
€ b'ton senso 9. 

• • * 
SPEMMENTAZIONE? - Sincre, 
la nuova rubrica curata da Sep-
ffxo Borelli fche si compone de
gli scampol't di un Almanacae 
preparato e pot bocciato sul na
scere) ha il sapore di un pre-
gramma sperimentale. Dovrem-
mc. quindi. accoaiierla con 
gioia, visto che da tanto tempo 
auspichiamo in TV anche una 
ricerca sul piano del hngxiag-
fjio' ma questo primo numero 
dedicate al processo di Sin'iav-
ski e Daniel ci ha deluso. piut
tosto. L'intervtsta inuide coa 
Moravia era men che modesta 
e non apportava alcun contri-
buto nuovo alia quest tone, pur 
se spacciava come molto diffl-
cili affermazione assolutamente 
banali. Quanto poi al breve fil-
mato, costruito da Luiai Faccini 
xuiia jaisariuu del LiKrn bianco 
di Ginzburg sul processo, esxo 
ci e sembrato molto presuntuo-
so ma poco consistente. Vi si 
diceva a un certo punto: * II si-
gnificato dell'immagine artisti 
ca tanto piu 6 esatto, tanto pift 
amnio». Una alluxtone? Non 
vorremmo che ali autori (molto 
numerosi, a giudicare dai tttoli 
ai coda) scambiassero la < im-
magine artistica > con il puro 
giochetto deUe associazioni ]or-
mali e dei facili ejfetti, 

Forse, per questa via. si ft 
pensato di « rompere » il ennsue-
to linguaggio televisivo (gene-
ralmente naturalistico, finora, 
negli spettacoli): ma il risultato 
non < rompeva » proprio nulla. 
Non per caso .temtamo, questa 
* audace» sverimentazione £ 
stata proorammata tronquilla-
mente (anche se in un'o*a se-
condaria) da una TV che non 
ha mai dato svaz'io alia speri-
mentazione autentica 

g. c. 
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