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La situazione delia scuola all'avvto della legislature 

TRE ORDINI 
DI PROBLEMI 

Sono quelli della sopravvivenza scolastica, della riforma, dello sviluppo 
produttivo e scientifico - Indifferibili esigenze di rinnovamento, cui 
devono corrispondere profondi mutamenti istituzionali e strutturali 

Scuola italiuna: qua) c la 
diagnosi? « / problemi sco-
lastici attuali .sono molti e 
UUti di urgente soluzionc... 
si accenlua dooiimntc il di-
vario tra Ic vecchie s*ruttu-
re e le nwdcrne esigenze, e 
nc nasce una crisi complcs-
siva che presenta puntc di 
notevole usura ». Quali so
no i rimed!? Per la riiorma 
della scuola sccoudaria su-
poriore « organizzare una 
scuola sostanzmhnenle e gin-
ridicamente cqiiivalcnte (a-
rca disciplinare comunc c 
gruppi opzionali ori/untzza-
ti) sotto H profilo culturalc, 
didattico c nel senso chc 
apra a tutti possibilita ana-
loghc». Per l'Universita, 
raggiungere « alcuni obiet-
tivi che furono tcnacemen-
tc contrastati nel passato: 
il tempo pieno, il divicto di 
professione privata, il do-
cente unico ». Per tutte le 
scuole, «soluzione del pro-
blema pressante della gc-
stione democratica... respon
sabilita da parte dclle com-
ponenti scolastiche c socia
li: sludenti, docenti, fami-
glic, jorze sociali intciessa-
te. Solo tin sistema multila
teral di rupporti... pud sot-
trarre la scuola al duplice 
pericolo della soggezione 
alio Stato, piu propriamen-
te all'Eseculivo, o a gruppi 
di interessi intend o ester-
ni alio Stato, e della corpo-
rativizzazione ». 

Potrei citare altre frasi 
che sembrano tratte (con 
lievi variazioni) da un no-
stro programma. Invece, il 
testo riferito e la risposta 
del segretario dc Forlani 
("II Popolo", 28 aprile 1972, 
p. 3) all'intervista del pe-
riodico scolastico "Rinnovar-
si", sulle prospettive della 
scuola nella prossima legi-
slatura. 

La coscienza 
popolare 

A dissipare ogni equivoco 
ha provveduto " l 'Unita", 
chc durante la campagna 
clcttorale ha pubblicato una 
intera eiTicace pagina sul 
suggestivo programma scola
stico della DC nel 1968 e 
sui voltafaccia, insabbia-
menti e ondeggiamenti del
la legislatura 1968 -1972. 
Provvede poi Forlani stes-
so. quando cerca di giusti-
ficare un quadriennio di ri-
forme mancate con « la dif-
ficolta di accordo tra i par-
iiti della coalizione di go-
verno » e con « il contrasto 
di opinione e di richieste 
che si determina nelle stes-
se categoric di docenti »: 
come se le difficolta di ac
cordo non fossero nate in-

iiaii/itiitto nclla DC (1), co
me se i conllitti fra docen
ti non fos.sero il risultato, 
anziche la causa, della poli-
tica frauunentaria e paraliz-
zante del governo. 

Ma ho citato a lungo For
lani non soltanto per uno 
scopo polcmico. Le sue e-
spressioni, in una campagna 
elettorale tutta tesa ad esor-
ci/zare I'ipoteca comunista 
sulla Stato. mostrnuo quan-
to invece l'analisi e le pro-
poste comunistc per la scuo
la abbiano progredito. Mo-
strano come certi obieltivi 
che furono tenaccmentc con
trastati nel passato <e che 
sono combattuti da potenti 
interessi anche nel presen-
te) siano oggi penetrati nel-
P opinione pubblica come 
senso comune dilluso, come 
indilTeribili esigenze di rin
novamento della scuola e 
della cultura. 

E' vero che nella legisla
tura 19(i8-1972 nessuna leg-
ge (tranne quella, molto po-
sitiva, sugli asili-nido) ha 
permesso che queste esigen
ze si facessero strada nelle 
istituzioni scolastiche, e che 
percio la situazione di fat-
to si e aggravata. Ma e pro-
gredita in modo assai pro-
londo la coscienza popolare, 
e si e anche realizzata (in 
modo ancora parziale) una 
migliorc organizzazione del-
le forze riformatrici nella 
scuola, e intorno ad essa. 

Nella coscienza popolare, 
le tesi di Marx secondo cui 
e illusorio pensare che nel
la societa capitalistica « l'e-
ducazione possa essere ugua-
le per tutte le classi », ed 
e vero che in ogni epoca 
storica « le idee dominanti 
sono le idee della classe do-
minante», sono state final-
mente assunte, piu che co
me un autolimite invalica-
bile per il movimento ope-
raio, come critica di un'op-
pressione culturale derivan-
te dai rapporti sociali di 
sfruttamento, e come stimo-
lo ad un contemporaneo rin
novamento della scuola e 
della societa. In molti stu-
denti ed in una parte dei 
docenti e maturata la con-
sapevolezza di costituire non 
categoric autonome, bensi 
gruppi sociali collegati (co
me origine, come funzioni 
e come prospettive) alia 
trasformazione della scuola: 
da protagonisti, ma insieme 
alle classi lavoratrici. 

Se a questo progresso 
nelle coscienze non corri-
spondesse un mutamento i-
stituzionale c strutturale in 
ogni or dine di scuole, se al
io sviluppo della scolarita 
di massa non corrispondes-
se una quahficazione dcgli 
studi e uno sviluppo delle 
possibility di lavoro, l'lta-
lia vedrebbc bruciare im

mense encrgie potenziali, 
messe in moto in questi an-
ni. La diflkolta consiste nel-
l'accumulo aggrovigliato di 
tie ordini di problemi: 
quelli della sopiavvivenza 
scolastica, cioe dei finan-
/iamenti che slanno per sca-
dero, dell'edilizia che 6 qua
si paralizzata, degli organi-
ci del personale che sono 
insufticienti; quelli della ri
forma della scuola, per la 
quale occorre utilizzare (con 
le indispensabili uiodiiiche) 
il lavoro svolto nella scorsa 
legislatura per lo stato giu-
ridico dei docenti, per la 
scuola secondaria superiore 
ed anche per l'Universita, in 
modo da non fare alia DC 
il regalo ed alia scuola il 
dispetto di ricominciare tut-
to da capo; quelli dello svi
luppo produttivo c scienti
fico, cioe dell'impulso che 
puo venire da un'economia 
diversamente finalizzata al
ia qualificazione ed all'im-
piego delle forze culturali, 
e dell'impulso che le lotte 
nella scuola possono impri-
mere, collegate al movimen
to dei lavoratori, alia tra
sformazione generale della 
societa. 

Un impegno 
di azione 

II groviglio di questi pro
blemi e notevole, ma due 
soluzioni sono comunque 
inaccettabili: provvedimenti 
di emergenza che contrasti-
no le esigenze di riforma, 
oppure paralizzanti attese 
di defatiganti accordi fra 
i partiti candidati al gover
no. La coincidenza puo es
sere casuale, ma e signifi
cative che i sindacati con-
federali della scuola abbia
no proclamato uno sciopero 
nazionale per il 24-25 mag
gio, quando si aprono le 
nuove Camere. La VI legi
slatura, che potra essere 
importante per l'avvenire 
della scuola, comincia con 
un impegno di azione. 

Giovanni Berlinguer 

(1) Sarebbe interessante, 
per esempio, sentire da For
lani se la politica della DC 
e quella da lui esposta nel-
I'intervisia del 28 aprile o 
quella successivamente sug-
gertta da Scelba ("11 Popolo", 
14 maggio): «Di fronte al 
fallimento totale della scuola 
statale... non rimane, per ri-
mettere ordine, che affidarsi 
alia emulazione. Limitarsi a 
poche norme per garantire 
la serieta degli studi; e poi 
lasciare agli enti locali e ai 
privati che tentino esperien-
ze nuove ». Quando Scelba di
ce che «e sperabile che al 
ministero della Pubblica Istru-
zione penetri lo spirito di li-
berta» pone forse una sua 
candidatura? 

La politica della Rai-Tv dopo la scandalosa esperienza elettorale 

t ANTBHA DfflMMHSTlANA 
Faziosita, deliberate omissioni, soppressione di trasmissioni scomode: cosi il gruppo di potere fanfaniano e arri-
vato all'appuntamento del 7 maggio - II tenfativo di ritrovare una maschera meno compromettente e di condizio-
nare le ipotesi di riforma - Una struttura che e di per se stessa garante e stimolatrice dell'arbitrio democristiano 

L'abbiamo chiamata. per 
tie mesi. Rai-DC. La Rai elet
torale, insomnia, strettamente 
subordinata alle direttive di 
un piccolo gruppo di po
tere democristiano (fanfania
no) cite ha imposto a tutto il 
paese una odiosa versione di 
informazione radio-televisiva, 
eliminando accuratamente dai 
suoi programmi tutto cio che 
non tornasse immediatamente 
utile alia fazione che presie-
de da anni il massimo stru-
mento nazionale di informa
zione. 

Dovremo continuare a chia-
marla, anche nei prossimi me
si. con lo stesso appellativo? 
L'ipotesi. per quanto preoccu-
pante, non e da scartare. Pro-
prio questa esperienza eletto
rale ha definitivamente con-
fermato che l'attuale struttu
ra della Rai e di per se 
stessa garante e stimolatrice 
dello arbitrio democristiano; 
un arbitrio permanentemente 
grave e che puo divenire as-
soluto nei momenti di maggior 
tensione politica. Un arbitrio, 
infine. sostenuto da forze im-
ponenti. decise a perpetuare 
il privilegio che deriva loro 
da una struttura arcaica e an-
tidemocratica della azienda 
pubblica e dei suoi rapporti 
col paese. 

Un bilancio di questa espe
rienza. seppur rapido, puo aiu-
tare a comprendere meglio la 
situazione e le prospettive. 

Ancor prima di avere asso-
luta certezza che il paese si 
avviasse verso elezioni antici
pate, la direzione fanfaniana 
della Rai comincio a prendere 
misure cautelative. II primo 
bersaglio da colpire era. con 
tutta evidenza. il settore gior-
nalistico: e fu decretata. infat-
ti la fine precipitosa di TV 7 
anche in previsione di quel 
rimpasto generale della pro-
grammazione segretamente 
previsto per gli inizi del 1972. 

Messo a segno questo pri
mo colpo, la Rai comincio a 
orientare il suo tiro in vi
sta del probabile referendum 
sul divorzio, secondo le ipote
si ancora attendibili agli inizi 
dell'anno. Fu. tuttavia. una 
breve e cauta parentesi. Quan
do fu certa, e poi ufficiale. la 
fine prematura della legislatu
ra la Rai riprese gagliarda-
mente la strada fondamenta-
le dei silenzi ripetuti. 

In quei giorni. grazie alle 
abili manovre delle settima-
ne precedenti. i programmi 
vantavano una sola trasmis-
sione giornalistica: A-Z: un 
fatto, come e perche, che tut
tavia aveva il torto di occu-
parsi anche di faccende na-
zionali e poteva dunque in 
qualche modo sollecitare dis-
sensi ma anche attenzione cri
tica e dibattiti. Occorreva un 
pretesto per sopprimere A-Z, e 
non parve vero d; trovarlo nel
la presenza di Tribuna politi
ca. Eliminata quest'unica ru-
brica di informazione basta-

Riprese in uno studio televisivo 

va, quanto al resto, attuare 
la politica del rinvio. E furo
no rinviate Boomerang e Quel 
giomo: due trasmissioni . di-
scutibili ma comunque lega
te aH'attualita e per le quali 
la RAI ha trovato spazio sol
tanto questa settimana, ad 
elezioni concluse. 

Ma non basta. naturalmen 
te. Alia politica del silenzio 
passivo — che e comunque 
politica di disinformazione e 
dunque strutturalmente rea-
zionaria — la Rai ha aggiunto 
quella di un pesantissimo in-
tervento sul Telegiornale e sui 
giornali radio, trasformati — 
come abbiamo documentato 
giomo per giorno — in un 
bollettino quotidiano para-DC. 
La Rai come Rai-DC. appun-
to. Ben al di la dei conti in 
minuti primi e secondi. la 
sopraffazione dei telegiornali e 
radiogiornali si e espressa in 
una adulterazione ripetuta del
la realta. sia italiana che in-
ternazionale. Perfino temi di 

tragica attualita come le stra-
gi americane in Vietnam sono 
stati taciuti o minimizzati, 
vendendo cosi agli interessi di 
una fazione anche i lutti quo-
tidiani di un intero popolo. la 
morte di bambini, di vecchi. 
di donne. La paura che un 
qualsiasi cenno di documenta-
zione potesse « fare il gioco 
dei comunisti s, ha spinto il 
gruppo fanfaniano della Rai 
a nascondere programmi pra-
ticamente gia pronti: lo ha 
confermato la prima puntata 
di Quel giorno (trasmessa 
martedi 16), dedicata alle ri-
velazioni del New York Times 
sul dossier Mc Namara da cui 
risultano ribadite le pesanti 
responsabilita americane che i 
comunisti hanno sempre de-
nunciato. 

II periodo elettorale. tutta
via. ha fatto registrare altri 
fatti. la cui portata e chiara-
mente preoccupante anche se 
ancora difficilmente valutabi-
le. La Rai. infatti. non ha ba-

dato soltanto a fare quadrato 
intorno ad un piccolo gruppo 
di potere: ha tentato di get-
tare le premesse per sopravvi-
vere a se stessa anche in fu-
turo. scegliendo la via del-
l'alleanza con quei gruppi fi-
nanziari che sembrano inten-
zionati ad un duro attacco 
contro il monopolio pubblico. 

La linea della sopravviven
za si e espressa. innanzitutto, 
con una serie di improvvise c-
clamorose modifiche ai pro
grammi destinate a perpetuar-
si anche in clima post-eletto-
rale. Diciamo della nascita 
di nuove rubriche come lo e... 
della fine del varieta del sa-
bato sera (sostituito prima dai 
Pinocchio e ora dai Rischia-
tutto) e di altri inediti sposta-
menti di quegli « appuntamen-
ti fissi settimanali » che sem-
bravano costituire una regola 
immutabile della programma-
zione televisiva. Che senso 
hanno queste novita? L'unico. 
evidente. e che tutte si muovo-

PITTURE RECENTI IN UNA MOSTRA A ROMA 

I f anciulli curiosi di Cremonini 
Figure sempre in movimento, pervase di gioia e d'ironia, che si intrecciano in una inesauribile awentura liricopsi-
cologica — La riscoperta e la rivalutazione del «volgare» quotidiano — II costo dell'immaginazione per un artista 

Presentatore assieme a 
Luigi Carluccio di questa 
mostra a Roma (gallena a II 
Gabbiano», via della Frezza 
51; fino al 31 maggio). Mo
ravia ci da un punto di vista 
buono per vedere e capire 
alcuni quadn assai belli, da-
tati tra il 1967 e il 1971. quan 
do mette in evidenza il va-
lore plastico e-ssenziale della 
figura del fanciullo nella pit-
tura di Cremonini e sottoh-
nea che, proprio con questi 
fanciulli dallo sguardo insa 
ziabile. e™h espnma lo stato 
d'animo di chi vede arnvare 
la tempesta. 

Negli anni sessanta. Cre
monini non e stato soltanto 
il pittore delYassenza deter-
minata (come Louis Althus 
ser lo ha definite pittore 
non di uomini. di oggetti 
e di luoghi ma di rapporti»; 
e stato anche uno dei pit-
tori europei che ha avuto 
fede (c praticai nel potere 
attivate dell'immaginazione e 
che piu freddamente ha pre-
parato io spazio dell'imma-
gine all'ingresso di altri se 
gni oltre quelli gia noti. 
convmto che ci potesse es 
sere ancora per la pittura 
una profondita abitata dope 
la Metafisica di Giorgio de 
Chirico 

I quadn esposti a Roma 
sono !a riscoperta e la riva
lutazione figurativa del « vol 
gare » quotidiano e assieme 
la preparazione dello spazio 
dell'immagine (dipinto co 
me un'estate stermmata) ad 
accadimenti altri di cui que 
sto Mediterraneo col sole a 
picco e sentito come grembo 
(molte sono le afflnita ti-
riche con le sculture di 
Ipousteguy) E mi sembra 
che a Cremonini. pittore po 
sitivo anrhe se tragico e al 
Iarmiio d'una mod'erna Pr-~ 
senza dctcrmmata dell'uonio. 

riesca quello che non riesce 
a tanti programmatori con-
cettuali senza eros: rida al 
senso stonco l'energia del 
senso umano piu ricco e 
mappagato qual e quello del 
fanciullo. 

Anzi, questa presenza de-
tcrmtnala ha la sua figura 
tipica agente: e una figura 
di fanciullo sempre in mo 
vimento. sempre cunoso, 
una figura che e il prolun-
gamento dello sguardc di 
Cremonini e che trapassa, 
con la sua cunosita, i moi-
ti piam di cui e costruita 
1'immagine. II motivo plasti
co de! fanciullo cunoso — 
si potrebbe dire con parole 
di Jung — non rappresenta 
soltanto qualcosa che e sta
to e che e passato ma «an
che qualcosa di attuale, vale 
a dire che esso non e sol 
tanto un rasiduo, ma anche 
un sistema che funziona al 
presente ed e destinato a 
compensare e nspettivamen 
te a rettificare le inevitabili 
umlateralita e stravaganze 
della coscienza» (Carl G. 
Jung e Karoly Kerenyi, 
«Prolegomeni alio studio 
scient.fico della mitologia». 
Bonnghien 19721 

La fine 
dell'estate 

Gia in un quadro del 19S9 
1970. La fine dell'estate, la 
grande malincoma dell'ora 
era bilanciata dalla gioia de: 
fanciulli e dall'ironia; i fan 
ciulli trapassano. con l gio 
chi loro, tutta la fredda geo 
metria dei capanni in demo 
lizione; i bagnini non por 
tano via spltanto traverse e 
pareti dipinte ma pczzi di 
a optical Art» e di a minimal 

Art». Nella versione 1969-71 
della Fine dell'estate, Cremo
nini ha fittamenie popolato 
lo spazio dell'immagine con 
le sue verticali di pali e 
pareti. ma si tratta di una 
foresta « op » che non ha al-
tra funzione figurativa che 
quella di stimolare il nostro 
sguardo ad andare oltre. 

E* una bambina, in La 
jxirentcsi dei giochi del 1970-
1971, impegnata e curiosa co
me un quattrocentesco ange-
10 annunciante italiano, la 
testa spartita nello sguardo 
tra la gabbia del giocatore 
di tennis e l'immenso spa
zio mediterraneo, a realizza-
re la liberazione da una pos-
sibile situazione esistenziale 
alia maniera delle gabble di 
Francis Bacon. 

E' la gracilita di un bam
bino. col suo ancor piu 
gracile gioco, Iasciato solo in 
uno spazio interminato, al 
di la delle verticali che dan-
no sicurezza, a nproporre la 
ansia deH'esperienza e della 
tenuta dello spazio in quella 
immagine neometafisica del 
Mediterraneo (il liberty, co
me in tutti i quadn di Cre
monini, e del'.'ambiente e 
non della forma pittorica ed 
c usato per retrodatare e al-
lontanare 1'immagine perche 
sia piii spettrale e sospesa) 
che e Gli orizzontt e i per-
corsi del 1970-71. Quasi quat-
trocentesca madonna col 
bambino sempre nel "70-71, 
11 bar della spiaggia ribadisce 
la volonta mitografica fon 
data sul volgare quotidiano. 

Che alia volonta corrispon-
da un vero potere dell'imma-
^inazione di Cremonini. e 
provato da quella inesauri
bile awentura lirico-psicolo-
gica che e la penetrazione 
nello spazio del bar scoperto 
dai fanciulli in Lcs gourman 

dises del 1969. dove gli og
getti sono fantasticamente 
antropomorfi fin quasi a for 
mare una grande metafora 
delia presenza umana; e dal-
I'intemo cosi abitato anche 
se vuoto della Casa deglt 
altri. 

II carattere 
degli oggetti 

Tale carattere antropomor-
fo degli oggetti ritorna in 
alcune pitture di intemi >i 
berty di case presso il mare 
e in due altre pitture del 
1970-71: Occhi d'occhiali do
ve la gelida, ironica molti-
plicazione degli sguardi n 
manda verso di noi, verso 
il nostTo io profondo. la cu-
riosita della fanciulla sal-
tellante che la madre porta 
verso l'orizzonte del quadro: 
e Le indiscreziom di una 
stanza che e ancora un qua
dro neometafisico e che. va-
nando 1'immagine erotica di 
Les sens ct lcs choses ne 
dilata il senso lirico con una 
tperbole di lontananze, di n 
flessi e di rimandi psico'.o-
gici a labirinto, del breve 
mcontro d'amore. 

La pittura piu bella d: 
questa mostra, quella dove 
la presenza determinata uma
na c piii trascinante, quella 
in cui l'immaginazione lirica 
di Cremonini dice, tutto il 
suo potere e, a mio gusto, 
Le tableau ct les voyeurs del 
1970-71. Ancora una volta, e 
la figura d'una fanciulla che 
guida alia scoperta della vita. 

Viene dalla grande luce del 
mare e lo specchio ci da il 
riflesso del suo ingresso a 
passo lieve come angelo an
nunciante e ci da anche Tim-

patto del suo sguardo a alia 
Piero della Francescan sul 
quadro degli amanti che si 
liberano dei vestiti, in pie-
di. appassionati (se l'eroti 
smo dell'immagine e fortis 
simo. il dare l'azione d'amo
re come altra immagine di 
pinta anziche reale e una 
mvenzione lirica piena di 
grazia). 

Questa immagine erotica e 
una formidable infilata di 
piani trapassati dalla curio 
sita e dall'eros nei due sen 
si: dalla bambina a noi e da 
noi. che facciamo la stessa 
scoperta. alia fanciulla-an-
gelo. In mezzo stanno un 
busto di pietra e una gamba 
leonina dello specchio a sta 
bilire le figure di una diffe-
renza e di una indifferenza 
mineral! mentre lo stupore 
eccitato dalla scoperta eroti
ca che accende dai di dentro 
lo sguardo della fanciulla ve 
nuta dai mare diventa anche 
il nostro e lievita e cresce 
sul piu fantastico spettro di 
colori della vita quotidians 
che Leonardo Cremonini ab 
bia mai l:ricamente immagi 
nato e dipinto. 

Per chi chiedesse anche 
conferma d'impegno civile 
anche per l'immaginazione h 
nca, e'e un quadro indimen 
ticabile, un quadro che e la 
immagine del costo umano, 
oggi, dell'immaginazione del
la vita per un artista: quel 
lo dove un pittore. figura le 
gata come mummia, sia solo 
contro il telaio senza tela 
con un pennello stretto tra 
i denti: LibertA di parola di 
ce 11 titolo, e a questo sign; 
ficato d'urto corrisponde ap 
pieno una pittura di forme 
fredde e vitree assai dram 
matica. 

Dario Micacchi Leonardo Cremonini: • Liberia di parold », particolare 

M i -

no nella direzione program-
mata per quella « riforma se-
greta » che Bernabei aveva in 
progetto per gli inizi dell'an
no e che soltanto una dura ri 
sposta di massa era riuscita 
ad evitare negli ultimi mesi 
del 71. 

Queste caute o clamorose 
mutazioni rivelano gia una 
Rai che appare sicura di aver 
gioco e tempo disponibile per 
condurre in porto la sua ri
forma interna, senza intralci 
daH'esterno. Alcune promozio-
ni effettuate nei gradi piu ele-
vati della gerarchia televisi
va (e passate quasi sotto si
lenzio nel clima elettorale) 
sembrano confermare que
sto sospetto. 

II sospetto. tuttavia. appa
re ribadito da ben altro: dai 
mutato atteggiamento dei 
gruppi finanziari privati che 
hanno bruscamente interrotto 
la campagna avviata sui pro-
pri organi di stampa. alia vi-
gilia elettorale, per una cosid-
detta « liberta di antenna » te
levisiva. Nei tre mesi eletto-
rali. la Rai sembra aver re-
cuperato la fiducia di questi 
gruppi. un tempo — del re
sto — suoi fedeli alleati. Vuol 
dire che oggi offre bastanti 
garanzie proprio ai piu peri-
colosi avversari di una aulen-
tica liberta di informazione? 

Non e soltanto il silenzio di 
questi mesi (o Timprovviso 
ripiegamento. di cui si e fat
to ancora una volta portavoce 
I'Espresso, su una privatizza-
zione ridotta alia sola radio) a 
sollecitare lo interrogative 
Proprio nei mesi elettorali. in
fatti. sarebbero intervenuti ac
cordi che dovrebbero mutare 
radicalmente il ruolo che la 
Rai svolge — attraverso la 
SIPRA — nel settore della 
pubblicita. 

L'azienda pubblica. secondo 
questi accordi. dovrebbe a 
breve scadenza abbandonare 
la sua politica di potenza in 
questo delicatissimo settore. 
attraverso il quale si pud con-
dizionare la vita della stampa 
italiana. In un gioco di reci-
proche concessioni politiche ed 
economiche, il gruppo fanfa
niano della Rai si sarebbe li-
berato dunque dai rischi di un 
attacco « da destra » proprio 
nei mesi che — almeno se
condo la legge — vedono av-
viare a conclusicne la con-
venzione fra lo Stato e la Rai; 
e. dunque. riaprirsi il dibatti-
to sulla nforma. 

Questo, infatti, c il punto 
dolentc fondamentale che e al
ia radice di ogni iniziativa po
litica televisiva di questi me
si. Dopo aver saltato tutti gli 
ostacoli del 1971. dopo essersi 
agevolmente riparato dietro lo 
impegno elettorale. il gruppo 
dirigente della Rai teme ades-
so il riaprirsi inevitabile di 
un dibattito solo prowisoria-
mente sopito. E lo teme piu 
che per il passato. 

L'csperienza di questi mesi, 
infatti, ha reso assai piu for
te l'argomentazione di chi ha 

sempre .sostenuto che una ri
forma dell'azienda non pud 
svolgersi attraverso un sem-
plice cambio di gestione, ben
si attraverso una integrale ri-
strutturazione produttiva. An
che fra i socialisti — che 
pure credevano di condividere 
le responsabilita della gestio
ne della Rai — le posizioni di 
una minoranza (che ha trova
to ampia e documentata eco 
nell'ultimo numero della rivi-
sta II ponte, interamente de-
dicato al tema della riforma) 
assumono inevitabilmente nuo-
vo peso e nuove dimensioni. 
Dalle elezioni e venuta infatti 
la conferma che l'intera vita 
aziendale e manovrabile attra
verso ristrettissime leve di co-
mando: e che dunque l'attua
le assetto organizzativo non 
sara mai in grado di assicu-
rare nemmeno un minimo di 
democrazia deH'informazione, 
e non potra mai stabilire un 
corretto rapporto dialettico 
con il paese. 

La battaglia per la riforma. 
dunque, non soltanto torna a 
proporsi come elemento di pri
mo piano per la democrazia: 
ma esce rafforzata da questa 
parentesi elettorale. almeno 
nella misura in cui e uscito 
battuto dalle elezioni il dise-
gno politico fanfaniano e si e 
dunque indebolito. perfino al-
l'interno della DC. lo schiera-
mento che puo definire l'at
tuale assetto aziendale. 

Ecco. dunque, perche la Rai 
si e impegnata — sfacciata-
mente come non mai — al ser-
vizio di alcuni gruppi dc nel 
corso della campagna eletto
rale; ecco perche. all'indoma-
ni. finge di ritrovare una ma
schera meno compromettente 
riaprendo precipitosamente i 
teleschermi alia informazione 
ed alia problematica sociale 
(si veda. in questo senso, an
che l'avvio di un discorso sul-
l'emigrazione. attraverso i te-
lefilm-documento di Blasetti); 
ecco perche, comunque. ha 
continuato a sperimentare la 
sua riforma « segreta » ed ha 
avviato trattative con i grandi 
gruppi finanziari interessati al 
gioco radio-televisivo. 

L'obiettivo evidente e. in 
prima istanza, prendere tem
po fin oltre la scadenza del 
1972 nella speranza di vedere 
riconfermata — sia pure a 
tempo limitato — la conven-
zione che dovrebbe termina-
re con il 15 dicembre. In nr<< 
spettiva, si spera di poter con-
dizionare il discorso di rifor
ma presentando una serie di 
fatti compiuti die salvino, nel 
la sostanza, l'attuale distribu-
zione del potere nel settore 
dell'informazione. 

La lezione di questi mesi 
elettorali, tuttavia. non potra 
essere facilmente dimenticata. 
E ancora una volta spettera 
alia sinistra italiana. ai co
munisti in primo luogo, alle 
organizzazioni dei lavoratori 
far luce in questa complessa 
e oscura manovra; passare 
dalla denuncia dello scandalo 
vissuto in questi mesi alia lot-
ta per prevenire quelli futu-
ri. forse meno vistosi. certa-
mente non meno gravi. 

Dario Natoli 

Domani 

a Viareggio 

il Congresso 

di cardiologia 
Si apre domani a Viareg

gio il XXX Congresso del
la Societa italiana di Car
diologia. che proseguira i 
lavori fino al 23 maggio. H 
tema proposto alia discus-
sione dei cardiologi sar4 
l'infarto miocardico e i mo
di di prevenirlo e di cu-
rarlo. 

II prof. Vincenzo Masini. 
primario cardiologo dello 
ospedale San Camillo di 
Roma, svolgera la relazio-
ne sulla fase preospedalie-
ra della malattia e sull'im-
piego delle Unita corona-
riche mobili. II prof. Vit-
torio Puddu. presidente del
la Societa internazionale di 
cardiologia. introdurra il 
Simposio che intende offri-
re una specie di c carta di 
identita » dell'infarto. 

Sono previsti contribuh 
scientifici di numerosi spe
cialist! attraverso una se
rie di relazioni che afTron-
teranno anche il problemi 
dei farmaci e delle mac-
chine speciali per la dia
gnosi e per la terapia. 


