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Un originale richiamo alia Resistenza 

L'antifascismo 
tra i giovani 

Un processo di maturazione politica nella nuova ge-
nerazione - Le recenti esperienze unitarie - II dottrina
rismo e una remora pesante: i giovani lo possono battere 
Un fenomeno complesso, differenziato tra regione e 

regione - Polemica ideale, culturale e politica 

Forse dovremo almeno un 
ringraziamento ai fascisti di 
oggi: poiche essi accelerano 
un processo di maturazione 
politica nella nuova genera-
zione, soprattutto nei settori 
ideologicamento piu attenti 
e impegnati. Essi sono gia 
vaccinati contro la mistifi-
cazione demagogica: giorni 
fa ho assistito, durante una 
assemblea di studenti uni-
versitari, alia lettura pubbli-
ca di un volantino fascista 
che eoncludeva: «No alia 
lotta di classe, si alia lotta 
di popolo! ». Gli studenti ri-
devano, non ce n'era uno 
che bevesse. Anzi, la piccola 
gherminella di usare la tec-
niea degli slogan.'; con un 
ammiccamento a formule 
vagamente eversive, suona 
ridicola a un lettore che 
e fatto avvertito dal suo stes-
so impegno. Del resto, oggi 
il fascismo si presenta con 
caratteri cosl netti di rea-
zione di classe, di contro-
rivoluzione preventiva, di 
braccio punitivo dei padro
ni, che il problema si pone 
gia in altri termini: di indi-
viduare quale funzione essa 
voglia avere e abbia nel ten-
tativo di organizzare un bloc-
co rcazionario e sul terreno 
politico e sul terreno econo-
mico. Ed e proprio qui che 
«ara assai interessante se-
guire l'orientamento e gli 
sviluppi del « nuovo antifa
scismo » dei giovani. 

E' un discorso che qui non 
si pud se non abbozzare te-
nendo conto di un fenome
no che 6 complesso e pre
senta varie differenziazioni 
da regione a regione, anzi 
da zona a zona, anche se un 
generale moto unitario dei 
giovani nella lotta contro il 
fascismo e tutte le sue ma-
nifestazioni esiste e in que-
sto moto la funzione nazio-
nale di aggregazione e di stt-
molo della FGCI e notevole. 

Giornalisti 
democratici: 

FOrdine 
non affronta 

i problemi 
della stampa 

Carattere elettoralisti-
co del convegno che 
si apre oggi a Roma 

Si apre oggi a Roma un 
convegno promosso dal 
Consiglio dell'ordine dei 
giornalisti sul tema c II 
giornalista e il quotidiano 
domani >. 

Si tratta di una inizia-
tiva che assume chiaro sa-
pore elettoralistico e che. 
come afferma un comuni-
cato del Movimento dei 
giornalisti democratici. < e 
rivolta a distrarre la cate-
goria e la pubblica opinio-
ne dai gravissimi proble
mi che. in questo momen
ta travagliano la vita del 
giornalismo ilaliano. mi-
nacciandone la indipen 
denza ». 

« La segreteria del M G. 
D. — prosegue il comuni-
cato — si rammarica inol-
tre vivamente per la stru-
mentalizzazione alia qua
le vengono sottoposti auto-
revoli colleghi stranieri. in-
vitati come relatori. ad un 
convegno che mal nascon 
de I'intento elettoralistico 
dei dirigenti dell'Ordinf-. 
preoccupati di ripresentarsi 
al giudizio della catego-
ria con un bagaglio mini-
mo di attivita. dopo anni 
d'inazione e. peggio. di 
palese sostegno a quelle 
forze che hanno tentato di 
ridurre la liberta di stam
pa e di espressione garan-
tita dalla Costituzione >. 

cLa segreteria della M.G. 
D. — conclude il comuni-
cato — impegna gli iscrit-
ti al Movimento. nel caso 
partecipassero al convegno 
indetto dall*ordine a titolo 
personale o per motivl del 
lore utlicio. a denunciare 
la speculazione insita nel-
I'tniziativa dei dingenti 
dell'Ordine ed a ripropor-
re all'mtera categoria i 
problemi della stampa ita-
liana ». 

Le differenziazioni proven-
gono anche da una realta 
che forse non abbiamo mai 
analizzato abbastanza: che 
la fungaia di « gruppetti » 
tutti richiamantisi variamen-
te al marxismo, al lenini-
smo, alia rivoluzione ope-
raia, non 6 soltanto tale per
che sono molte le sigle e le 
« centrali», e i loro giornali, 
ma perche alcuni di essi 
hanno ormai assunto una ca-
ratteristica « regionale » che, 
al di la delle etichette, con-
trassegna una vicenda stret-
tamente locale, di una pre-
minenza spesso unicamente 
organizzativa, in cui l'intol-
leranza serve all'amministra-
zione del proprio piccolo 
« potere ». Un esame detta-
gliato di questo tipo potreb-
be essere illuminante, e per 
vari motivi: a volte trove-
remo che taluno di questi 
gruppi e tratto dalla sua 
stessa incapacity di espan-
sione su scala nazionale, dal 
suo mancato ricambio di 
quadri e di esperienze, ad 
arroccarsi su una intransi-
genza formale, sulPossessio-
ne della purezza « antirevi-
sionista >, a crogiolarsi nel-
lo spirito di setta. Percio si 
sente l'iniziativa unitaria co
me un pericolo di intimo 
sfaldamento e ci si vuole 
distinguere piu « a sinistra » 
a tutti i costi (favorendo ta-
lora obiettivamente la pro-
vocazione). 

La questione si puo pero 
anche ora affrontare in ter
mini generali tenendo a fuo-
co un nuovo tipo di contract-
dizione che, sul piano di 
massa dei giovani, si riscon-
tra un po' dovunque. Da una 
parte si sente che la spinta 
all'unita si pone gia come 
sforzo originale per offrire 
un proprio richiamo alia 
Resistenza e ai suoi valori, 
collegandosi aU'anUfascismo 
profondo delle masse popo-
lari, mobilitandosi concreta-
mente per rintuzzare il neo-
squadrismo e smascherare i 
suoi mandanti. Dall'altra, 
e'e un rovello determinato 
dal minimo denominatore 
comune del dottrinarismo, 
deU'ideologizzazione, cosi dif-
fusi e tenaci come diafram-
ma nei confronti della real
ta e dell'azione. 

Cadono certi schemi inter-
pretativi di quella natura 
(che la lotta al fascismo sia 
una battaglia di retroguar-
dia, < deviante »; che esista 
una congiura riformista or-
dita dal Grande Capitale in-
sieme coi comunisti, in un 
nuovo mostruoso blocco sto-
rico; che il « recupero » dei 
sindacati attutisca la lotta 
di classe e addormenti i la-
voratori, ecc. e cc ) . Cadono, 
via via che la tensione poli
tica e sociale mostra i suoi 
veri connotati. Ed e questo 
che potra determinare uno 
spostamento effettivo nei 
giovani finora influenzati dai 
gruppetti in gara a chi e 
piu antirevisionista, piu 
« marxista-leninista >. 

Ma non direi davvero che 
il processo sia tranquillo e 
si euro e non richieda inve-
ce un intervento crescente 
di chiarimento, di polemica 
ideale, culturale e politica. 
il dottrinarismo si esercita 
continuamente con un tipi-
co procedimento antimarxi-
sta: sostituzione dell'analisi 
con una ricerca di defini-
zione sommaria pregiudizia-
le; rifiuto delta distinzione 
tra fenomeni different!; col-
legamento diretto e meeca-
nico tra « fedelta ai princi-
pT > e tattica; tentativo co-
stante di strumentalizzare 
il passato per stravolgere la 
stessa « memoria storica» 
della classe operaia e dei 
suoi stmmenti. 

Tipico d il nuovo atteg-
ciamento che serpeggia nei 
fogli di molti di questi grup
pi a proposito di un giudizio 
sul la Resistenza. Mentre pri
ma si tendeva a svalutarla, 
ora si sostiene che ci fu una 
Resistenza proletaria con-
trapposta a quella antifa-
scista unitaria. Quando noi 
parlavamo della dialettica 
politica della Resistenza, di 
una conquista unitaria frut-
to della lotta di classe, del
la rilevanza rivoluzionaria, 
che ebbero gli obiettivi po-
stici e raggiunti proprio in 
virtu della situazione obiet-
tiva, essi sostenevano che 
non era vero. Ora inventano 
una resistenza che non ci fu, 
riesumando magari il setta-
rismo di vecchi arnesi che 
gia allora giustificavano il 
loro assentcismo dalla lotta 
comune con il rifiuto a con-
taminarsi con formazioni 
non proletarie, mentre la 
classe operaia salvava le 
fabbriche e liberava le no-
stre citta da nazisti e fa
scisti. 

E' curioso come ritorni, 
in queste posizioni, la men
tality bordighiana piu clas-
sica. E ancora una volta. co
me cinquant'anni fa, essa si 
configura come la masche-
ra ideologica di una sfidu-
cia nelle masse, attorno alle 
quali bisognerebbe creare 
uno steccato protettivo per
che non si corrompano nel 
contatto con altre forze so-
ciali: una sfiducia nella fun
zione egemonica della clas
se operaia. Naturalmente si 
da anche 1'altro caso, espres
sione della stessa unilatera-
lita: un'accezione del ter-
mine di proleiario che pra-
ticamente lo identifichi e lo 
annulli nel sottoproletario, 
o nel piccolo-borghese de-
classato e parassitario, sen-
za vedere chi lo manovra e 
dove la sua «rivolta» po-
trebbe portare. 

Se abbiamo parlato di con-
traddizioni e perche, nella 
situazione d'oggi, il dottri
narismo si presenta come 
una remora ancora piu pe-
sante ma nel contempo va 
clamorosamente mostrando 
i suoi limiti estremistici in-
fantili, affannosi, torbidi 
persino. I giovani rivoluzio-
nari, i giovani democratici, 
antifascisti, lo possono bat
tere, e sconfiggere nel cor-
so stesso della grande lotta 
contro la reazione. 

Paolo Spriano 

I reduci del Vietnam sono stati in prima fila nelle manifestazioni contro la guerra 
indette negli Stall Unit!. Ma, da notizie apparse sull'« Economist» di Londra, si 
apprende che la contestazione cresce anche all'lnterno dell'esercito. Uno del suoi 
aspettl piu interessanti e una rete nazionale di giornali « underground » (clandestini o 
semiclandestini) in cui si leggono vlolente denunce alia politica del governo e all'eser-
cito. Nel deposito dell'esercito di Anniston nell' Alabama, per esempio, ne esiste 
uno che si chiama « Left Face» e a Forte Bragg nella Carolina del Nord, uno dei 
maggiori quartieri generali, si pubblica < Bragg Briefs». Ufficlalmente esistono piu 
di settanta giornali < underground » tutti duramente avversati. Non esistono dati sicuri 
sulla circolazione di pubblicazioni contro la guerra, ma sembra che molte di esse 

abbiano raggiunto diffusion! tra le 5.000 e le 10.000 copie. II problema maggiore e rap-
presentato dalla distribuzione perche e proibito distribuire questa stampa all'lnterno 
del territorio militare. Si e anche tentato di far pervenlre i giornali clandestini per 
via postale in Vietnam, il che ha portato naturalmente al sequestra di tutto il mate-
riale. DI solito questi giornali vengono venduti proprio ai limiti dei territori militari. 
In alcune piccole citta si e fatto in modo di farli pervenire nelle local! banche nei 
giorni in cui i militari ricevono le paghe. Gli editor! di a Open Singhts» invece sono 
riusclti a raggiungere un grande pubblico di clvlli distribuendo il loro giomale alia 
gente che faceva la fila davanti ai cinema in cui si proiettavano film antimilitaristl tipo 
a MASH > e c Comma 22 ». Nella foto: soldati americani al fronte con i simboli pacifist! 

A CANNES IL PRIMO COLLOQUIO INTERNAZIONALE SULLE VIDEOCASSETTE 

ftrantamlo a scatofa cMusa 
II lurbinio di affari per 568 sociefa rappresenlanti 28 paesi - Manlenuto il segreto sui piani produttivi - Un fenomeno che condizionera Tintera indu-
slria culturale - La «vocazione enciclopedica» dei grandi edilori - Previsli per il 1980 quaranla milioni di leflori di tipo nuovo - Guerra tra i brevetti 

Cultura 
e politica 
in Pavese 
e Fenoglio 

Un saggio-testimonianza di Davide Lajolo 
L'occasione per un discorso critico 

Davide Lajolo torna su Pavese e su Fe
noglio con un Iibro compreso tra la testi-
moru'anza e il saggio. per polemizzare con
tro quanti tendono ad a isolare l'uomo-scrit-
tore dal suo contesto sociale e percio po
litico ». e a presentare cosl un Pavese 
«decadente» o afalhto», e un Fenoglio 
staccato dagli ideali della Resistenza {Cul
tura e politica in Pavese e Fenoglio, Val-
lecchi editore. pp. 134). 
A proposito di Pavese. Lajolo (attraverso 
uno scritto critico e il resoconto di un 
suo incontro con • Poli, protagonista del 
Diavolo sulle colline*) insiste sulla neces-
sitk di parti re sempre dal quadro storico 
del fascismo e dell'antifascismo e delle 
esperienze del dopoguerra — e dal relati 
vo «Impegno politico » dello scrittore —. 
per capire la sua personal ita 

II richiamo e senza dubbio pertinente 
ma I'interpretazione un po' troppo a sen 
so unico che ne deriva, invita a qualche 
considerazione. II rapporto con II momen 
to politico, infatti. fu da parte di Pavese 
contrastato. travagliato e sofferto come 
un peso di cui egli comprese tutta la ne 
cessita, ma come un peso appunto di cui 
egli non seppe assumersi e scontare tutte 
le conseguenze 

La sua tensione disperata a quell'n impe
gno », cosl come la sua contraddittoria ri
cerca di una letteratura interamente rin 
novata attraverso la presa di coscienza cri-
tica del decadentismo (e una letteratura 
capace di parlare «agli altri»), cosl co
me — in generale — la sua aspirazione lr-
risolta a vivere una plena esperienza uma-
na (dal livello privato-esistenzlale a quel-
lo letterario a quello politico pratico): 
tutto questo non fa di Pavese un «faJllto » 
in senso generico Ne fa una delle coscien-
ze piu alte e lucide di un falllmento lne-
vitabile, dato II terreno ideologlco e cul
turale immaturo su cut Pavese si mosse: 
inevitabile l'uno e immaturo 1'altro appun 
to rispetto agli ardui obiettivi che egli si 
pose e persegul sempre, con strenua e In
tegra coerenza morale, fino alia scelta del 
silenzio. 

K questo che lo distingue da tantl altri 
scrittori. piu corrivi e pronti a mascherare 

la propria impotenza con abiti alia ma 
da. Allora, anche 1'etichetta negativa di 
«decadente» si rovescia nell'attiva e acu 
ta consapevolezza di una crisi irreversi 
bile, apertasi nella societa e nella cultura 
borghese all'inizio del Novecento. e larga-
mente elusa dalla letteratura italiana, 

La questione si pone in termini non mol 
to diversi per Fenoglio (che pur si muove 
in un ambito assai piO circoscritto). An 
che in lui, come in Pavese. agisce indub-
biamente un lievito ideale legato alle espe 
rienze politiche e pratiche di quegli anni: 
e giustamente Lajolo lo ricorda. Ma il 
rapporto tra le pagine di Fenoglio e la Re
sistenza e molto mediato e sottile 

Nelle sue opere (partigiane o meno). in 
fatti. la lotta antifascista o la lotta per 
la soprawivenza si manifestano come 
violenza oppo^ta ad altra violenza. come 
freddo furore teso ad annullare rolTesa, a 
acancellaxe la macchia». in nome di una 
«misura d'uomo» che e stata definita 
«metafisica». E tuttavia Fenoglio non e 
neulrale, ne la sua scelta nasce dal caso 
Egli prende coscienza di un mondo domi
nate dalla dura legge della violenza. della 
forza brutale (delle armi o del denaro): 
un mondo che si pu6 rovesciare solo con 
la stessa spietata determinazione. I pru
dent!, i pavidi, sono respinti ai margin!, 
mentre i giustizieri. 1 delegati delle vitti-
me, gli uominl che si distinguono dai car-
nefici e dagli oppressor! soltanto per se-
gni negativi (1'essere, ciofe, il loro esatto 
contrario) sono costretti ad agire alio 
stesso modo dei nemici. 

E* appunto questa consapevolezza della 
tragica necesslta della violenza, questa lu-
clda morale negativa. che distingue Feno
glio da tanta facile letteratura neorealisti-
ca. An troppo corretta nei suoi ccontenu-
ti» e nelle sue indlcazioni « positive ». ma 
ormai povera di forza. oggi 

n libro di La|olo ha comunque il meri-
to di aver fornito Toccasione per un di
scorso non prowisorto su questi autori. 
da un'angolazione critica che rlsulta an 
cor oggi suscettiblle di utili veriflche. 

G. Carlo Ferretti 

Dal Dostro inviato 
K CANNES, aprile 

Cannes e stata, per cinque 
giorni, l'epicentro intemazio-
naJe deirimminente terremoto 
delle videocassette. Capi d'in-
dustria (dal Giappone agli 
Stati Uniti). dirigenti editoria-
li (europei In primo Iuogo), 
membri delle piu varie staff 
di istituti di ricerca, pubblici-
tari, cinematografici, univer-
sitari, televisivi hanno trascor-
so dalle cinque alle sei ore al 
giorno nel teatro del Palazzo 
dei Congressi per fornire una 
teoria al turbinio di affari in 
corso ai piani superiori dove 
568 societa rappresentanti 28 
paesi hanno dato vita al Pri
mo mercato intemazionale di 
programmi e strumenti per 
videocassette e videodischi 
(Vidca). Ma se in questi gior
ni di aprile negli stands d'e-
sposizione sono stati firmatl 
ricchi contratti e gettate !e 
basi di imponentl accord] pro
duttivi, il dibattito nel sotto-
stante teatro ha confermato 
(o piuttosto rivelato. se e ve
ro che le videocassette sono 
ancora per i piu un fenome
no misterioso e apparenteraen-
te inconoscibile) che II terre
moto. quando awerra. awer-
ra senza alcuna prevision*, 
sotto lo stlmoto di esigenze 
che hanno una propria legge 
soltanto nei bilancl di alcuni 
grandi grupp] monopolistic! in-
temazionali. - • 

II primo Mercato e il pri
mo Colloquio Intemazionale di 
Cannes — ma chiamiamoli 
piu sempllcemente II Vidca — 
fomiscono infatti subito que
sta risposta a chi sia ansioso 
di sapere quando le videocas
sette (o la cosidetta «televi-
sione fatta in casa ») saranno 
disponibili su! mercato indivi-
duale di consumo: nessuna ri
sposta. I produttori degli ap-
parecchi. infatti, hanno custo-
dito severamente il segreto 
del loro piani produttivi; 1 
probabili produttori di pra 
grammi si sono limitati ad 
affermare di essere disponibi 
li a qualsiasi operazione e di 
prepararsi, dunque, ad ogni 
eventualita; 1 sociologhi o piu 
sempllcemente gH espertl di 
strumenti audiovisivi hanno ri-
badito la semplice verita che 
qualcosa di piu preciso po-
tranno dirla quando II merca
to sara gia awiato e la spe-
rimentazione potra essere 
compiuta sulla pratica. Insom
nia: se si resta alia lettera 

. degli interventi. le videocas
sette — questa cosa misterio-
sa per la quale si e creato 
un mercato che non ha anco
ra la mercanzJa — sembrano 
nuovamente disperdersi nelle 
nebbie deU'lnconoscibile 

Cinque giorni di inutile dl-
scussione, dunque? Niente «f-
fatto. 

II Vidca di Cannes consen-
te anzi di procedere peralle-

lamente verso due conclusio-
ni: futuribUe l'una, legata al
ia realta del prossimo biennio 
la seconda. Alia prima si pub 
arrivare gradatamente medl-
tando sui temi della lunga di-
scussione e sulle qualificne dei 
relatori. n Vidca, infatti. ha 
autorevolmente ribadito che 
la prospettiva del terremoto 
audiorisivo riguarda l'intera 
struttura deirindustria cultu
rale, ivi compresa la scuola. 
Non v'e settore della cultu
ra e deirinformazione contem-
poranea che non si stia pre-
parando, fin da oggi, ad esse
re investita dal fenomeno, ad 
esserne condizionata fino ad 
una probabile radicale ristrut-
turazione. 

Su queste ipotesi futuribili, 
ad esempio, una intera sessio-
ne del dibattito e stata occu-
pata daU'industria edltoriale, 
rappresentata da due colossi 
europei: la francese Hachette 
e la svizzera Editions Ren
contre. II signer Polad. del-
1 Hachette, non ha esi-
tato ad affermare testualmen-
te: cPensiamo che gli editor] 
di oggi saranno domani gli 
editori e distributori dell'au-
diovisivo». Ed ha spiegato 
che in questa prospettiva si 
devono superare le frontiere 
nazionali e che «i grandi edi
tori europei vogliono entrare 
in questo settore in maniera 
efficace, con una politica euro-
pea ». II signor Favrod della 
Rencontre ha suggerito a sua 
volta che E*i editori hanno 
per loro natura una cvoca-
zione enciclopedica ». 

Vendita 
e affitto 

Lo sciblle umano potreb-
be essere inscatolato per co-
stituire una • enciclopedia si-
stematica», cosl che ogni 
buon europeo (ma 1'occhio e 
esplicitamente rivolto anche 
alia «elevazione culturale» 
del Terzo Mondo) possa eru-
dirsi proiettandosela sul tele-
schermo domestico. La pro 
spettiva e assai lontana dal-
ressere una sconcertante Uto
pia, se e vero che Hachette 
e Rencontre sono gia conso-
ciate con la Mondadori ed al
tre consorelle europee della 
IPA: un Istituto che lavora, 
appunto, in questa previsione. 

Agli editori fanno riscontro 
gli industriaH cinematografici 
e discograflci. II vioe-presi-
dente e general manager del
la Columbia Pictures, Law
rence Hilford, s'e prolettato 
nel 1980 con la previsione di 
40 milioni di t lettori» di vi
deocassette cui la Columbia 
e pronta «a mettere a dispo-
sizione gli stocks di film est-
stent!» ed a «produme nuo-
vl», attraverso un slstema di 
affitto e vendita dei program-

mi «in tutti i possibili punti 
di affitto e vendita». Analo-
ghe prospettive ha indicato, 
con analoghi intenti di inter
vento, il direttore dei servizi 
audiovisivi della casa disco-
grafica californiana Warner 
Bros. 

Enciclopedie letterarie e 
scientifiche, film, programmi 
musicali: quale sia, alio sta-
dio attuale, il livello ipoteti-
co di questi programmi i vi-
sitatori del Vidca hanno po
tato constatarlo negli stands 
del mercato dove i primi fn-
scatolati alimentavano video-
cassette di ogni marca. Serie 
complete di a grandi viaggi », 
serie di « pupazzi animati per 
ragazzi »: tutti i cascami della 
piu evasiva cultura televisiva 
o da rotocalco sono passati 
per giorni su decine di video-
cassette, in un'orgia di color] 
e di suoni niente affatto pro-
mettente per 1'avvenire. 

Se dal futuribile il discorso 
ritoma ai giorni nostri — al
le prospettive, cioe. del pros
simo biennio — la situazione 
si prospetta ancor piu diffi
cile e confusa. Venendo al 
presente, infatti. il dibattito 
ha spesso assunto il tono di 
un incontro fra propagandist! 
commerciali impegnati soprat
tutto a magnificare la qualita 
e I vantaggi del proprio pro-
dotto rispetto a quello della 
concorrenza: una concorrenza 
che mette In gioco miliardi e 
la sorte stessa di enormi com-
plessi produttivi. 

Quel che frena uno svilup-
po rapido della produzione di 
videocassette (o videodischi) e 
infatti la varieta di sistemi: 
tutti € incompatibili m. Vale a 
dire che un programma regi-
strato per le vdc della Phi
lips non e adatto al Cartrivi-
sion, e via di questo passo 
moltiplicando le incompatibi-
lita per i nove tipi esistentl 
o in via di ultlmazione. Un 
possessore di videocassetta, 
insomma, e obbligato a com-
prare soltanto i programmi 
prodotti per quel tipo di vdc. 
Ma quale sistema gli offrira 
la maggiore varieta e la mi-
giiore qualita di programmi? 
Cid dipende owiamente dalla 
forza di penetrazlone sul mer
cato dei singoli produttori dl 
vdc e dalle scelte che, di con-
seguenza, faranno i produttori 
di programmi. Ma sara tanto 
piii facile cooquistare il mer
cato quando piu saranno bas-
si i prezzi di vendita (oggi 
altissimi) e quindi i costi di 
produzione. Per ridurre I qua
il, tuttavia, occorrerebbe rea-
lizzare produzionl di alta ae
rie, e quindi avere gia con 
quistato il mercato. 

n problema sembra insolu-
bile. E il Vidca, infatti non 
Ilia risolto giaoche nessuno 
Intende rinunciare al proprio 
brevetto ed e anzi Jmpegnato 
a recuperare 1 miliardi gia in-
vestitl nelle ricerche e nella 

messa a pun to dei prototlpi. 
Si combatte dunque, ancora, 

per realizzare accord! produt
tivi fra grandi complessi ca-
paci dl resistere ad una guer
ra che dovra essere combat-
tuta intorno ad una merce 
che ancora in pratica non esi
ste e per la quale non v'e 
ancora futuro consumatore 
che ne awerta 11 bisogno. Al
cune ditte giapponesi hanno 
gia fatto fronte comune; e 
proprio a Cannes la E.V.R. 
ha firmato un accordo con 
la Motorola. 

I clienti 
collettivi 

II passo successivo — co
me ha spiegato il giappone-
se Tatsuro Ishida, presidents 
della Pny. una societa giappo-
nese che possiede una gigante-
sca rete specializzata nella 
diffusione di mass-media (tv 
e giornali) — sara quello di 
puntare su clienti collettivi in 
grado di reggere una forte 
spesa: Industrie (per I pro
grammi di istruzione profes-
sionale). scuole (per quel-
II educativi). compagnie di 
viaggio e centn tunstici (per 
quelli ncreativi), istituti va
ri che abbiano bisogno di piu 
modeme tecniche di istruzio
ne programmata (o di per-
suasione). II cliente individua
ls — quello che dovrebbe far-
si via tv in casa propria — 
verra dopo; se verra. Questo 
ha detto Ishida, uno dei rans-
simi manager che abbia az-
zardato prevision] abbastanza 
precise. Ma tutti gli interve-
nuti, nella sostanza, si sono 
mossi nella stessa direzione. 

E allora; quanto tempo sa
ra necessario per realizzare I 
vari passaggi fino ad una dif
fusione di massa delle video-
cassette? Giapponesi e ameri
cani hanno fatto intendere a 
Cannes che pensano di farce-
la in tre o quattro anni. rag-
giungendo II tetto produttivo 
entro il 1980. Gli europei sem
brano piu prudent!. Qualcuno 
ha perfino azzardato 1'ipotesi 
che le videocassette non 
avranno poi la gran diffusione 
che si spera o si teme. Pro-
babilmente soltanto II Vidca 
del 1972 potra cominciare a 
dire chi, su questo punto es-
senziale, ha torto e chi ra-
gione. 

Quel che e certo e che nes
suno, net prossiml mesi, re-
stera spettatore passivo e che 
1 colpl di soena non manche-
ranno. Resta da vedere in che 
modo I consumatori program-
matl dal grand! monopoll In-
ternazionali potranno. nel fraV 
tempo, fare sen tire anche la 
propria voce. 

Dario Natoli 


