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Nuove analisi e valutazioni 

Cma: iproblemi 
delFeconomia 

Dati e prospettive dello sviluppo nel giu-
dizio di studiosi stranieri di diversi paesi 

Diversi sono i motivi per 
cui si sono moltiplicati ne
gli ultimi tempi tentativi di 
analisi e di valutazione del-
l'economia cinese. Dati pre-
cisi, quali quelli che solo lc 
autorita di Pechino potreb-
bero fornire, continuano a 
mancare: anche dopo che si 
e aperto per la Cina un pe
riodo di piii intensi contatti 
col mondo esterno, le infor-
mazioni venute da fonti ci-
nesi non sono andate al di 
la di qualche indicazione 
assai generale. Non per que-
sto si e pero rinunciato nel 
mondo all'idea di misurare, 
sia pure ' approssimativa-
mente, qual e la capacita 
economica della Cina. Essa 
rapprcsenta un fattore im-
portante nell'equilibrio del
le forze globali- Di qui una 
prima solida ragione di in-
teresse, una seconda ragio
ne nascendo invece dalle 
prospettive di scambi, che 
si sono fatte piu prometten-
ti con lo sviluppo dei rap-
porti politici: e'e un com-
prensibile desiderio di eapi-
re che cosa sia in termini 
reali quelle che il settima-
nale inglese Economist de-
finiva un mese fa «l'ultimo 
grande mercato rimasto ». 

Studi di un certo valore 
sono cosi apparsi da un ca
po all'altro del mondo. Uno 
dei piii particolareggiati e 
stato condotto da una com-
missione del Congresso 
americano, che ha mobilita-
to per lo scopo alcuni fra i 
piii autorevoli economist! 
del mondo accademico, met-
tendo a loro disposizione 
anche le fonti di informa-
zione riservate del governo 
di Washington. A sua volta 
il Times di Londra ha dedi-
cato alia Cina uno speciale 
supplemento di sedici pagi-
ne in occasione della re-
cente esposizione industria-
le britannica, che si e te-
nuta a Pechino. Sforzi di un 
certo impegno sono stati 
compiuti nell'URSS e in 
Giappone. Poiche fra i risul-
tati di queste indagini vi e 
spesso un ampio margine di 
coincidenza, se ne ricava 
un'immagine complessiva, 
che nessuno e in grado di 
dire quanto sia esatta, ma 
che e certo quella che il 
mondo nel suo insieme si va 
facendo dell'economia cine
se e che inevitabilmente in
fluenza diverse decisioni sia 
politiche che economiche. 

Secondo quelle valutazio
ni, l'industria cinese ha oggi 
una produzione che e dalle 
otto alle nove volte supe
rior e a quella del 1949, cioe 
dell'anno che vide la rivo
luzione vittoriosa e da cui 
data quindi la vita della 
nuova Cina. In questo perio-
do il progresso piu rapido 
sarebbe stato compiuto nel 
primo decennio — che e 
poi anche quello per cui esi-
stono statistiche cinesi as
sai precise — poiche gia nel 
1957 la produzione indu
s t r i a l era quadruplicata. 
Anche in seguito vi e stato 
un notevole miglioramento, 
sia pure interrotto nel corso 
degli anni '60 da periodi di 
caduta: si e trattato pero di 
una ascesa piii lenta, che 
coincide con la contrastata 
ricerca da parte dei diri-
genti cinesi di una via di 
sviluppo propria della Ci
na, di un « modello » auto-
tiomo di avanzata per la sua 
economia. 

La produzione 
industriale 

I periodi di caduta vengo-
no identificati essenzial-
mente in due momenti. Uno 
si colloca all'inizio dello 
scorso decennio ed ebbe es-
senzialmente come cause 
(sebbene questo punto sia, 
per comprensibili - ragioni, 
un terreno di accese polc-
miche intemazionali) i for-
ti scorn pensi crcati dal <bal-
zo in avanti >, lc calamita 
naturali che ad essi si so-
vrapposero e l'improvviso 
ri t iro degli aiuti sovietici. II 
secondo e localizzabile in
vece negli anni 1967 e 1968, 

' in coincidenza con la fase 
piii aspra della rivoluzione 
culturale: esso provoco un 
certo calo della produzione 
industriale, mentre non eb
be ripercussioni negative 
sensibili in agricoltura. 

Gli csperti amcricani, che 
sono anche gli autori degli 
studi piii documentati, con-
sidcrano tuttavia oggi l'inci-

. denza dei due momenti cri-
tici meno pesante di quanto 
non fossero indotti a rite-
nere qualche anno fa. Essi 
affermano cioe che il « bal-
zo in avanti > dei tardi anni 
'50 porto, nonostante tutti i 
suoi squilibri, a una crcscita 
im porta nte del potenziale 
industriale e soprattutto fu 
seguito da correzioni «tcm-
pestive ed efficaci ». Effet-
tivamente, dalle stessc cifrc 
cinesi risulta come non sia 
srbitraria l'affermazione fat-
ta a Pechino, secondo cui il 
secondo piano quinquenna-
le, cioe quello conccpito 
prima del < balzo», possa 

dirsi sostanzialmente realiz-
zato prima della meta degli 
anni '60, sia pure quindi con 
un modesto ritardo e soprat
tutto, con uno spostamento 
di enfasi tra gli uni c gli 
altri settori (ad esempio, la 
produzione di petrolio fu in-
crementata molto piii di 
quanto non si pianificasse 
all'inizio). 

Cosi pure le aspre lotte 
della rivoluzione culturale 
hanno frenato, ma certo 
non sconvolto, 1'espansione 
industriale cinese. E' intc-
ressante vedere come si sia 
modificato su questo punto 
il giudizio degli studiosi 
americani. Sei anni fa essi 
avevano compiuto, sempre 
per il Congresso di Wa
shington, uno studio analo-
go a quello preparato og
gi. Allora essi giudicavano 
«piuttosto sruall ide» le 
prospettive dell'economia ci
nese. Oggi invece essi ve-
dono la Cina avviarsi ad en-
trare, tra uno o due decen-
ni, nel novero dei grandi e 
potenti complessi cconomici 
mondiali-

I ritmi 
di crescita 

Le cose appaiono per il 
momento piii ardue nel set-
tore agricolo. Anche qui 
non sono mancati i progrds-
si. La produzione cerealico-
la e oggi due volte e mezza 
quella che era nel '49; quel
la del cotone e triplicata. 
Qui siamo tuttavia piii lon-
tani dai traguardi che gli 
stessi cinesi si erano fissati 
a suo tempo. Si comprende 
quindi l'enfasi che essi con
tinuano a porre su questo 
settore, lo stesso che assor-
be 1'attivita della grande 
maggioranza della popola-
zione, ma che gia non for-
nisce piii la parte principa-
le del reddito nazionale. So
no queste, in fondo, le ra
gioni economiche per cui i 
cinesi annoverano il loro 
paese fra quelli del « terzo 
mondo >, tuttora in < via di 
sviluppo ». 

Da tali sommarie valuta
zioni emergono alcuni pro-
blemi di prospettiva. I tassi 
di crescita dell'economia ci
nese vengono valutati al-
l'estero per l'intero periodo 
post-rivoluzionario in medie 
del 4% per il prodotto na
zionale lordo, d e i r s ^ per la 
produzione industriale e del 
2ro per quella agricola. II 
progresso e consistente. fie
sta da stabilire se esso deb-
ba essere ritenuto sufficien-
te, soprattutto quando lo si 
confronti al compito — pe-
raltro estremamente arduo 
— di annullare il ritardo 
storico che la Cina ha ere-
ditato dal passato. Finora i 
cinesi hanno evitato di im-
pegnarsi in paragoni diret-
ti, in gare affrettate con al
tri paesi, preferendo con-
centrare l'attenzione sulla 
ricerca dei difficili equili-
bri interni. Resta vero tut
tavia che i ritmi di sviluppo 
di paesi ad essa vicini e di 
essa piii forti economica-
mente, come il Giappone e 
l'URSS, sono ancora oggi 
piu elevati: a lungo andare 
questo fenomeno non puo 
non costituire un problema. 

Lo sviluppo di per se non 
e tutto. Lo costatava di re-
cente uno studioso indiano. 
che ha scritto un saggio sul 
Times di Londra dopo un 
viaggio compiuto in Cina. 
Egli rilevava che i ritmi di 
crescita di Cina e India, seb
bene superiori per la prima. 
non sono poi tanto differen-
ti nci due paesi; ma nello 
stesso tempo nessuno puo 
negare — e nemmeno l'cco-
nomista indiano lo negava 
— che vi c fra India e Cina 
una diffcrenza radicale, a 
tutto vantaggio dei cinesi. 
di cui qualsiasi visitatore si 
rende conto con un sempli-
ce colpo d'occhio, tanto so
no impressionanti la degra-
dazione e la poverta delle 
citta indiane a confronto 
con 1'operosita e il decoro, 
sia pure modesto, ma uni-
forme. delle citta cinesi. La 
differenza — concludeva 
l'economista indiano — e 
spiegabile non in termini 

' economic!, ma in base ai di
versi approcci « ai problemi 
sociaii e alle loro priorita »: 
si tratta. in sostanza di sa-
pcrr so i beni disponihili 
devono essere * appannag-
gio di classi privilegiate... o 
accessibili a tutti >; i cinesi 
hanno scelto la seconda so-
Iii7ione 

Solo una mialiore societa 
puo, in altre Darole, rendcre 
realmontc efficace lo stesso 
sviluppo cconomico. Questa 
premessa e innegabile. An
che la celerita dello svilup
po non e tuttavia un ele-
mento trascurabile: parec-
chi segni — a cominciare 
dagli stessi scritti della 
stampa cinese — inducono 
del resto a pensare che que
sto secondo aspctto del pro
blema sia oggi ben presente 
all'altenzione dei responsa-
bili dcU'economia cinese. 

Giuseppe Boffa 

I PROGRAMMI DELLA TV SOHO IL GOVERNO DI CENTRO - DESTRA 

La cultura in «seconda classed 
NeU'economia della produzione che compare sul video servizi e rubriche cultural! continuano a ricevere una colloca-
zione minore - Le rare eccezioni testimoniano della forza che il mezzo televisivo puo avere quJndo e adoperato in presa 
diretta con la realtd - Una struttura rigida e centralizzata che puo funzionare soltanto da filtro, non da stimolo 

Circohi sempre piii 'iisi.~.ten-
te la voce the il Rischiatulto 
chiudera i baitenti. il 31 mag
gio prossimo, non solo per 
rattuale stagione. ma per sem
pre. L'« alta direzione ». si di
ce, intende ridimension.ire i! 
posto che il quiz occupa nil 
la programmazione televisiva. 

D altra parte, alcune sctti-
mane fa. 1'ufficio stampa del
la RAI-TV ha annunciate in 
tono solenne che. in ' obbe-
dienza alle clirettive del co 
mitato di vigilanza sui pro 
grammi presso il ministero 
delle PP.TT.. le trasmiasioni 
di carattere « leggero », e, in 
particolare, le sagre canore 
sarebbero state ridimensiona-
te: a cominciare da quelle de
dicate al Festival di Sanremo 
e al « disco per Testate s. 

Sono propositi e annunci 
che diffondono un forte odor 
di demagogia: anche perclie, 
tra l'altro, non si tratta nem
meno di « trovate t> inedite. 

Piuttosto, appare sintomati-
camente sospetto, negli an
nunci piu recenti, il richiamo 
alle direttive del comitate di 
vigilanza sui programmi. Que
sto organismo, infatti. non lia 
mai contato nulla, nella real-
ta produttiva dell'azienda: e. 
del resto, i suoi pareri e le 
sue « direttive di massima » 
(compresi i piu recenti) sono 
sempre stati intnsi di un pa-
ternahsmo e di un accademi-
smo tali che al conTronto la 
politica dell'« alta direzione > 
della RAI-TV puo essere defi-
nita « progressita ». 

Comitato di formazione de-
cisamenle burocratica (si pen-
si che, per anni. a rappresen-
tare i «privati utenti» nel 
suo seno fu un membro dello 
stesso consiglio di ammini-
strazione dell'azienda!). tsso 
e stato a volte valorizzato ar-
tificiosamente dal direttore 
generale della RAI-TV soltan
to in funzione di comoda co-
pertura: e anche quest'ultima 
citazione sembra fatta ap 
posta per accreditare agli 
occhi deH'opinione pubblica 
la possibility di un autentico 
« controllo » dall'esterno sulla 
produzione e sulla program* 
mazione televisiva. Non e cer
to un caso che cid avvenga. 
oggi. proprio in coincidenza 
con la pubblicizzazione di 
quel progetto Quartulli che ri-
suscita il fantasma del « comi
tato dei garanti» come unica 
forma accettabile di controllo 
sull'azienda radiotelevisiva. 

• Ma. in realta. 1'attuale mac-
china radiotelevisiva non solo 
non e controllabile altro che 
da clii ne ha saldamente in 
mano la gestione. ma puo 
funzionare soltanto nel modo 
previsto da chi I'ha struttura-
ta. E cioe soltanto secondo 
il ritmo scandito dai trad; 
zionali «grandi appuntamen-
ti». che sono quelli dello 
« spettacolo »: film, teleroman-
zi. varieta. quiz. In questo 
ritmo possono inserirsi. in 
maggiore o minor numero ma 
sempre in posizione subordi-
nata. programmi d'altro gene-
re: e questo e tutto. Per mu-
tare davvero indirizzo, la RAI-
TV dovrebbe ristrutturar-
si dalle radici, innovando pro-
fondamente i criteri della pro
duzione e della programma-
zione. 

L'esperienza piu recente in-
segni. Quando. nel 1969. il set-
tore dei programmi « cultura-
!i * fu separato da quello del
lo « spettacolo » ed elevato a 
direzione centrale — contro 
ogni logica e per ragioni che 
avevano a che fare soltanto 
con le consuete manovre di 
potere — un fatto emerse. 
innanzitutto. con - particolare 
evidenza: che i c cultural)' > 
rappresentavano. nella pro-
grammazione televisiva. una 
* area depressa » e, insieme. 
un al bi. Nessuna delle collo-
cazioni privilegiate era riser-
vata ai programmi prodotti 
da questo settore. e. dall'allra 
parte. Ie trasmissioni «cul
tural! > che godevano di una 
miglior sistemazione doveva 
n0 gareggiare con ]'alternati-
va p:u popolare. quella rap 
presentata dal fdm. Era facile. 
in queste condizioni. assegna 
re alia produzione dei « cultu 
rali» il ruolo di « fiore al-
1'occhiello» di una program 
mazione tutta tesa verso lo 
« spettacolo -.. 

D'altronde. la dialettica in
terna dell*az:enda radiotelevi
siva. pmfondamente mistifica-
ta dalle lotte di potere e dai 
meccanismi censori insiti nel-
I'attuale organizzazione del !a-
voro. non permette certo che 
i . c culturali » si svilupp.no 
come un'autentica contraddi-
zione ne! panorama della po 
litica televisiva. II fatto e che. 
se nello « spettacolo > il di-
vismo e il fasto scenografi 
co possono illusoriamente 
tamponare il vuoto delle idee; 
se nei servizi giornalistici puo 
risultare perfino difficile di 
storcere o passare del tutto 
sotto sdenzio gli avvenimen 
ti che quotidianamente pre 
mono, nel settore dei « cultu 
rali > le idee e i fatti bisogna 
andarseli a cercare. 

Ma la struttura della 
RAI-TV. verticale e tutta chiu-
sa in se stessa, pud funzionare 
soltanto da filtro. non da sti
molo, mentre la rigida tra-
ma ' della programmazione, 

, i ; " ' • • » ' ' ' ' » . *' 
avulsa dalla realta e dalle au-
tentiche esigenze delle masse, 
favorisce oggettivamente il bu-
rocratismo produttivo. La cen-
tralizzazione estrema delle de
cisioni. la maneanza di leg.i-
mi organici con i luoghi ove 
si sviluppa la dinamica delle 
forze sociaii e culturali, la ri
cerca degli equilibri attraver-
so il costante ricorso agli 
«esperti » in studio, la len-
tezza con' la quale le propo 
ste si fanno strada. si risolvo 
no in altrettanti freni e di-
storcono e inaridiscono l'ini-
ziativa di chi c costretto a la-
vorare dentro l'acquario di 
viale Mazzini. 

Nel 1969. il gruppo dirigen-
te die, rimosso dai servizi 

giornalistici, fu incaricato di 
gestire il settore dei «cultu
rali » annuncio — forse anche 
per un certo desiderio di ri-
valsa — una serie di propo
siti vivaci. In effetti. in questi 
anni, dai «culturali» sono 
giunti sul video alcuni pro
grammi interessanti e perfi
no coraggiosi: ma. in parte, 
essi sono stati neutrali/zati 
dalla collocazione (si pensi. 
per stare a esempi recenti, 
alia serie Passato prossimo o 
alio sceneggiato tratto da flfo-
by Dick, o ai film dei registi 
latino-americani), e in parte 
si sono persi nell'insieme del 
discorso televisivo: prova ul-
teriore del fatto che non e at-
traverso le « isole avanzate » 

che la televisione puo cambia-
re o anche soltanto miglio 
rare. 

Contemporaneamente, la 
spinta' iniziale si e andata 
esaurendo e burocratizzando: 
proprio perclie ad alimentar-
la, nelle condizioni che abbia-
mo visto, non erano — e non 
potevano essere — le inizia-
tive provenienti dal basso e 
dalla dinamica sociale ester-
na, ma, semmai, soltanto la 
sensibilita (peraltro, ovvia-
mente, fortemente preoccupa-
ta degli equilibri interni di 
potere) di chi regnava « in 
alto ». Tipiche le parabole di 
rubriche come Boomerang o 
Sotto processo o Medicina 
oggi. La prima, annunciata 

addirittura come un program-
ma aperto all'organica colla-
borazione di gruppi qualificati 
di telespettatori (e proprio 
per questo articolata in due 
serate successive), pur aven-
do annoverato numeri di no
tevole interesse, non e mai 
riuscita ad andare oltre la 
raccolta di sparsi interrogati-
vi da presentare agli « esperti * 
in studio. E alia fine e statu 
soppressa. Sotto processo na-
ta come una serie caratteriz-
zata dal confronto di tesi con-
trapposte, sostenute sul video 
anche dalla «testimonianza » 
di chi aveva un'esperienza di
retta dei temi sul tappeto. do
po una stagione contradditto 
ria ma vivace, s'e ridotta a 

L'ARTE CINESE A PARIGI 

Una ecceztonale mostra d'arte cine
se sara inaugurate martedi prossimo 
a Parlgi. al «Petit Palais», dai mini-
stri degli esteri e degli affari culturali, 
Michel Jobert e Maurice Druon. •- • 

Riflesso della grande esposizione in 
corso al Palazzo Imperiale di Pechino, 
ove sono esposte millesettecento opere 

d'arte riportate alia luce dagli scavi 
archeologici effettuati in Cina nell'ul-
timo ventennio, l'esposizione parigina 
— che restera aperta fino al 2 settem-
bre — presenta circa quattrocento og-
getti, i quattro quinti dei quali fu-
rono «creati» fra il periodo neolitico 
e la fine della dinastia Tang (618-907). 

La mostra che iornisce un panorama 
dell'arte cinese dalle sue origini al XIV 
secolo sara trasferita a Londra il 15 
settembre e successivamente verra al-
lcstita in numerose capitali occiden-
tali. Nella foto: un esemplare unico di 
scultura, il «cavallo alato» (epoca 
Han). 

IL CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA DIREZIONE DELLA « STAMPA » 

II gentleman si dimette 
Come si e giunti alia sostituzione di Alberto Ronchey con Arrigo Levi — Una gestione preten-
ziosa, avulsa dai concreti problemi della societa nazionale — II quotidiano torinese e i nuovi 
orientamenti della FIAT — Le garanzie che sono state chieste dai redattori al nuovo direttore 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 4. 

Quel poco rfj noloneta che 
Alberto Ronchey c riuscito ad 
acquisire in quasi cinque an
ni di direzione di uno dei 
massimi quotidiani ilahani, 
lo deve essemtalmente a For-
tebraccio, ai suoi pungenti 
corsivi dedicali a Sir Albert, 
o a/l'ingegnere, de La Stampa. 
- Al momento delVannuncio 
del cambio ai vertice del gior-
nale di propriela delta FIAT, 
le redazioni delle due testa
te (Stampa e Stampa Sera) 
hanno espresso un quanto mat 
generico apprezzamento per 
I'opera svolta dal direttore 
che lascia a per ragioni di stu
dio » ed anche perchi «ritie-
ne opportuno rawicendamen 
to» in quanto a oggi — cosi 
Ronchey ha dello ai comtta-
ti di redazione — i dire Hon 
devono essere cambiati con 
maggiore frequenza che in 
passato ». 

Caduto da cavallo, 1'ingegne 
re. ha prefento. con I'avallo 
della propriela, far credere 
che voleva scendere, accettan-
do, come si conviene a gen
tlemen tnglesi. la formula del
le dimissiom. L'annuncio uf-
ftciale e stato dato sia mane 
(IVnitk aveva dato la notizia 
il 1. maggiot ed il cambio 
avverra domani. Ma da al
cuni giorni negli ambienti po 
litici e giornalistici della cit
ta si dtscule con interesse at-
torno alia vicenda. Gli inter-
rogatwi sortt non sono pochi 
e riguardano anche il name 
del successore: Arngo Levi. 

Da oltre un anno le voci 
di un a cambio della guar-
dia n alia direzione de La 
Stampa avevano una periodi-
cila costante: alVulttmo mo
mento perb venivano sempre 
smentite a poiche il fratello 
maggiore degli Agnelli, 1'awo-
cato Gianni, era contrario* 
essendo stato lui, nel 1968, 
Vautore della scelta Ronchey, 
quando, dopo vent'anni di po-

' tere tncontrastato, Giulto be-

bcnedelti, si era ritirato per 
ragioni di eta. La necessita 
di un cambio di direzione ave
va diverse motwazioni: la 
pnncipale pero riguardava lo 
a splendido isolamento» in 
cui viveva il direttore rispet-
to ai problemi delta citta e 
dell'intera regione. 

Ronchey aveva Vambizione, 
o meglio, la presunztone, di 
fare un giornale europeo. at-
traverso i suoi articoli di fon
do coi quali spaziava sull'uni-
verso; tuttalpiu. in quest'opc 
ra, poteva essere di ausilio, 
qualche inviato speciale. Tut-
le le altre parti del giornale 
non lo interessavano, ami, lo 
infastidivano, al punto di dar. 
le « in appallo > ai vicediretlo-
ri. oppure a qualche capo ser-
vizio. La cronaca, in partico
lare, sotto la gestione Ron
chey ha godulo di veri e pro-
pri diritti di cxtraterritoriali-
ta. una repubbiica autonoma, 
gestita sulla scia della vec-
chia linea debenedeltiana, pri-
va pero di quella lucidila e 
conservandone invece tutti t 
dtfetti, primo fra tutti un ma-
linteso concetto giornahstico-

s commerciale («Pa vendere. 
quindi va bene») solletican-
te nei letlori. proprio a que
sto fine, morbostta. intoileran-
za e spirito di crociata. Ba-
stl ricordare la qualunquisti-
ca e mistificante battaglia con
tro la proslituzione. condot-
ta all'insegna della «pulizia 
morale della citta*. con le 
proposte di creare quartieri-
ghetto per le passeggiatnci. o 
addirittura la apertura delle 
case di lolleranza; seguita a 
breve dislanza da un'altra 
campagna sulla nellezza urba 
na con Vorganizzazione di 
squadre di leltori che una do-
menica sono scesi in campo, 
con scope e secchi d'arqua, 
per ripulire alcune strode. 

Ronchey, chiuso nella • sua 
torre d'avorio, non aveva ca-
plto un fatto molto elemen. 
tare, e cioi, che un giorna
le pub avere una dimensione 
europea «e affronta, con qui-

sto respiro, i problemi deri-
vanti dalla realta in cui ope
ra. La contraddizione de La 
Stampa. sotto questo punto di 
vista, e stata ancora piu evi-
denle, considerala la peculia-
rtta dell'area torinese (citta di 
fronticra non in senso geogra-
fico ma politico e sociale, do
ve I'tncontro-scontro tra il 
grande capitate industriale ed 
il movimento operaio avviene 
ai livelli piu alti e senza me-
diazioni). I problemi di Tori
no e dell'intero territorio, e-
splosi soprattutto proprio dal 
1968, sono stati visli dal gior
nale della FIAT con un taglio 
palernalistico a • provinciate 
che ha infastidilo non poco 
la nouvelle vague imprendito-

• riale facenle capo ai due fra-
telli Agnelli. La stessa novi-
ta rappresenlala dalla istitu-
zione della Regione, quale mo
mento di decentramento a h-

. re//o dectsionale di alcuni im-
-portanti settori della vita po-
Itttco-economico e sociale, non 
era stata recepita dal giorna
le tanto che, dietro sollecita-
zioni venule daU'alto, il diret
tore si era tolto il faslidio 
istituendo una • rubnea setti-
manale dedicata a questi pro
blemi, lasctando tutto immu-

t tato per i restantt set giorni. 
'• L'isolamento di Ronchey si & 
andato accentuando proprio 
nel momento in cm, a partire 
dall'ottobre scorso, la pro
priela ha lanciato una nuova 
linea stralegica nei confronti 
dell'intera societa nazionale, 
riconfermala clamorosamenle 
ncH'ullima assemblea degli 
aziomsli FIAT. 

A questo punto, archiviato 
Ronchey (tra la polvere delle 
sue citazioni nelle varie Un-
gue straniere, con prefcrenza 
per Vinglese) sorge finterro-
gativo sul suo successore: Ar~ 
rigo Levi. Ci diranno i pros-
simi numeri de La Stampa 
in che misura ci sard I'ade-
guamento del giornale alia 
nuova linea padronale. Va co~ 
munque, a titolo di cronaca, 
rijerita $ia pur* Muccintam**' 

te una assemblea del redat
tori svoltasi tra il lunedi e 

• il martedi scorsi nella sede 
del giornale, collegata via ra
dio con la redazione romana. 
II dtbaltito e stato vivace. 
L'impegno di Levi (il quale 
aveva richieslo prima di ac-
cettare I'incarico il consenso 
della redazione) di portare 
avanti una chiara linea anti-
fascista e di assicurare un'in-
formazione completa e obiet-

.liva t stato^ giudicalo insuf-
ficiente dalla assemblea dei 
giornalisti. La seduta veniva 
sospesa alle ore 18 di lune
di e ripresa verso la mezzo-
nolle, dopo la prima edizione. 
La redazione chiedeva allora 
una linea a sostegno della po
litica delle riforme, un mag
giore rispetlo delle altribuzio-
ni del corpo giornalislico (in 
armonia con Varticolo 34 del 
contratto di lavoro). 

Da Roma. Vittorio ' Gorre-
sio e Giulio Mazzocchi chie-
devano assicurazioni circa una 
posizione di equidistanza sui 
temi delta politica estera. con 
particolare riferimento alia 
questione araba-tsraelutna. So
no noti infatti gli atteggia-
menti filoisraeliani di Arrigo 
tevi. Al termine della riunio-
ne fiume, conclusa alle 5 del 
maltino di martedi, veniva 
npprovato un documento che 
almeno sulla carta pone una 
serie di impegni da parte del 
neo-direltore per una gestio
ne meno paternalistica. per 
una informazione K aperta * 

-.su tutti i problemi. per una 
linea democratica e antifa-
scista. 

Si tratta di un fatto non 
di secondaria importanza nel 
qvadro della battaglia per una 
piu obiettiva informazione, an
che se presenta dei limiti so
prattutto per la mancata cri-
tica al passato. Comunque ci 
dirH il futuro se gli impegni 
assunti da Arrigo Levi, nuovo 
direttore de La Stampa avran-
no una concreta attuazione. 

Di«go Novrili 

un formate gioco delle parti 
tra avvocati in un finto tribu-
nalino. Medicina oggi, dopo 
una prima serie di grandis-
simo interesse, nella quale i 
temi piu scoltanti del rap-
porto tra salute e societa ve
nivano affrontati in dibattiti 
di estrema franchezza (ma. 
in questo caso. l'ora di tra-
smissione era notturna addi
rittura), e stata ridotta a ru-
brica « di categoria » per i me-
dici. 

Oggi, d'altra parte, anche 
qui si cominciano a sentire 
i riflessi della svolta a de-
stra. Irati ammonimenti so
no stati formulati dopo la pri
ma puntata di Facce del-
I'Asia dedicata al Vietnam del 
nord; violenti attacchi e in-
terventi repressivi. dall'inter-
no e dall'esterno dell'azienda, 
hanno colpito fin dal suo pri
mo profilarsi sul video, la se
rie La parola ai giudici. I 
tempi lunglii della produzione 
televisiva, comunque. fanno si 
che oggi stiano ancora appro-
dando sul teleschermo i pro
grammi messi in cantiere nel
le scorse stagioni: ma nel cli-
ma attuale vanno chiudendo-
si gli spazi per ogni nuova 
impresa che possa destare 
«sospetto». Non e un caso 
che nei giorni scorsi, in occa
sione dell' approvazione del 
bilancio. alcuni dei nuovi con
signer! di amministrazione ab-
biano espresso pesanti riser-
ve nei confronti della produ
zione dell'intero settore « cul
turale ». 

Per il settore dello « spetta
colo if, sembra perfino difficile 
che In situazione possa peg-
giorare nel suo complesso, dal 
momento che qui la macchi-
na televisiva ha sempre assi-
curato il suo prodotto entro 
confini ben precisi. 

In questo quadro, la nuova 
direzione, anch'essa insediata 
nel 1969, ha puntato soprat
tutto verso qualche program-
ma « di prestigio » e verso le 
coproduzioni intemazionali. 
Ma, ancora una volta, queste 
opere, concepite in assenza di 
un organico e meditato rap-
porto con la produzione cor-
rente ed elaborate dagli stessi 
autori come «pezzi unici*. han
no finito per presentarsi co
me altrettante estrose sorti-
te: si pensi ai « film per la 
TV», alcuni dei quali peral
tro hanno potuto poi essere, 
in via cautelativa, dirottati 
verso il grande schermo sen
za incidere minimamente sul
la programmazione televisiva. 
Si contempla, in questo sen
so, 1'eccezione del Diario di 
un maestro, che ha travalica-
to decisamente i confini di 
questo disegno, testimoniando 
della forza che il mezzo te
levisivo puo sviluppare quan
do e adoperato in presa di
retta con la realta. 

Anche in questo settore, co
munque, si annunciano pro
spettive di ' peggioramento. 
Si sono indebolite. infatti. le 
possibilita di proporre serie 
di telefilm come quelle che. 
pur tra non poche difficolta 
e con non pochi limiti. ave
vano cercato in qualche mo
do di riflettere, nelle passate 
stagioni. le contraddizioni che 
travagliano la nostra societa. 
Anche gli spazi, del resto mai 
numerosi e mai «di prima 
classe», occupati da queste 
serie, saranno occupati in fu
turo dai consueti programmi-
fumetto. nazionali o d'impar-
tazione. 

La macchina radiotelevisi
va, ancora una volta. si rivela 
organicamente predisposta a 
ruminare su se stessa e a 
seguire docilmente ogni spin
ta involutiva. Lo sanno bene 
coloro che ne difendono ad 
ogni costo 1'attuale struttu
ra. E proprio per questo. chi. 
avvertendo ormai sempre piu 
imperiosamente la necessita 
di una riforma, invece di por-
si I'obieUivo di ristruttura-
re radicalmente la RAI-TV 
anche nei modi di produzione 
e di programmazione, si limi-
ta a escogitare proposte ag-
giuntive che non modifieano 
la logica attuale (terzo canale 
per le Regioni, TV via cavo 
« alternativa », e c c ) , finisce 
per assecondare obiettivamen-
te il disegno fin qui persegui-
to dai gruppi di potere che 
hanno dominato 1'organismo 
radiotelevisivo. 

E' molto significativo che 
sia stato il consiglio d'azien-
da delta RAI-TV, nelle scorse 
settimane. a sottolineare, in-
dicendo uno sciopero, che la 
attuale struttura e 1'attuale or-
ganizzazione del lavoro non 
puo che dar vita ai prodotti 
che da anni approdano rego-
larmente sul video. Con la 
forza di un'anatisi che na-
sce daH'esperienza quotidia-
na. questo attacco si fonde 
con quello cui hanno dato vi
ta. ancora una volta, i metal-
meccanici che hanno manife-
stato dinanzi alle sedi della 
c TV del padrone ». In presen-
za di una societa tutt'altro che 
« integrata >, il disegno della 
classe dominante, anzich6 fon-
dare lo sperato consenso tra 
le masse, suscita la contrad
dizione che ne segna, storica-
mente, il fallimento. 

Giovanni Cesareo 

Antologia 
di scritti 

gramsciani 
pubblicata 

a Cuba 
Dal nostro corrispondente 

, L'AVANA. 4 
E' useita in questi giorni, 

edita dalla Sezione di scien-
ze sociaii delFIstituto cubano 
del libro, una antologia di 
scritti di Antonio Gramsci, la 
prima che sia stata pubblica
ta a Cuba e che permetta di 
avviare il lettore ad una co-
noscenza piu organica • del-
1'opera del grande dirigente 
comunista. L'iniziativa rien-
tra in un vasto programma di 
attivita di rafforzamento ideo-
logico del partito e delle or-
ganizzazioni di massa che il 
Comitato centrale ha varato 
come uno dei compiti prin
cipal! delle celebraziom del 
ventesimo anniversario del-
l'attacco al Moncada. 

Gli scritti di Gramsci. o 
parte di essi, sono da tempo 
materia di studio, assieme 
agli altri classici del marxi-
smo, nelle scuole nazionali di 
partito. Solo oggi. perd, gra-
zie a questa antologia, diven-
tano patrimonio di una cer-
chia ben piu vasta di intal-
lettuali cubani, di dirigenti 
politici, di studenti e di la-
voratori. 

La raccolta, curata da Ma
nuel Sacristan, e di comples-
sive 514 pagine e si compone 
di due parti. La prima com
prende* scritti, note, lettere fi
no al 1926, anno dell'arresto 
di Gramsci; nella seconda 
parte figurano le lettere dal 
carcere e brani dei « quader-
ni». I testi sono accompagna-
ti da alcune sommarie indica-
zioni sui maggiori avvenimen-
ti politici italiani dell'epoca 
e sulla vita di Gramsci. 

L'antologia mette in grande 
rilievo il contenuto umano 
della personalita di Gramsci. 
« un uomo per il quale — si 
legge nella prefazione — tut
ti i minuli della vita, tutte le 
vibrazioni del suo essere bat-
terono al ritmo di una intensa 
attivita militante >. L'editore 
avverte e sottolinea la diffi
colta di dar conto in modo 
esauriente del pensiero di 
Gramsci con una iniziativa 
che lo offre per la prima vol
ta ad una lettura di massa. 
D'altra parte questa pubbli-
cazione non e destinata" a re-
stare isolata. Si prevede in
fatti che. sia pure in tempi 
non brevi. I'opera di Gramsci 
sara fatta conoscere in modo 
via via piu completo. 

Ilio Gioffredi 

Inaugurata 
la mostra 
« Londra 

negli anni 
trenta » 

LONDRA, 4 
La moda, il costume, 1'ar-

te, la politica e la diploma-
zia degli anni trenta sono al 
centro di una serie di ini-
ziative in corso nella capi-
tale inglese. Appena conclusa 
alia Royal Accademy una 
mostra sul futurismo italiano 
di quel periodo, e stata inau
gurata al London r.idseum 
un'altra mostra dal titolo 
((Londra negli anni trenta». 

Contemporaneamente, prr 
le strade della citta dilaga la 
moda degli abiti. dei cappel-
li a cloche, delle pettinature 
di quarant'anni fa, mentre 
nascono addirittura nuovi ne-
gozi specializzati nella ven-
dita di oggetti di arreda-
mento deU'epoca. 

Nella rassegna dedicata al
ia Londra degli anni tr«nta 
si possono vedere cimell che 
illustrano il modo di vivere 
deU'epoca. le primitive lava-
trici immesse sul mercato. 
per esempio. o gli apparecchi 
per la cucina. Ma la parte 
piu interessante della mo
stra e rappresentata dal ma
terials fotografico attraver-
so il quale viene rievocato un 
cupo clima politico. Immajri-
ni ingrandite mostrano squa-
dracce di fascisti in camlcla 
nera che marciano nella pe-
riferia di Londra. Altre fo
to ricordano la drammatica 
crisi sociale di quegli anni: 
si vedono colonne di gente mi
serable e affamata, uominl e 
donne rimasti senza lavoro nel 
nord d'Inghilterra e giunti a 
piedi nella capitate alia ri
cerca di mezzi di sussistenz.1. 
Anche l'ondata di antisemlti-
smo viene rappresentata con 
fotografie che mostrano la dp-
vastazione e il saccheggio di 
negozi di proprieta di ebrei. 

Gli auricolari disposU nelle 
sale consentono inoltre di a-
scoltare le voci di Winston 
Churchill, che nel 1933 mette 
in guardia dai apericoll nei 
cieli», di Chamberlain, che r* 

, vanta di aver a salvato la pace 
nel nostro tempo». e di Hi
tler che da l'annuncio del-
I'annessionc * della Cecoslo-
vacchia. Una foto conclude 
la drammatlca serie di docu
ment!: e quella dt uno stril-
lone con un cartello che an-
nuncla «E' stata dlcManta 
la gwr ra» . 
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