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L'allontananiento del filosofo salesiano 

dalla cattedra di marxismo e religione 

IL CASO 
GIRARDI » 

Un provvedimento che rivela quanfe siano le diffi
colta e le resislenze che frenano e condizionano il 
« dialogo con il mondo» aperlo da Giovanni XXIII 

II modo brusco con cui il 
filosofo salesiano Giulio Gi-
rardi, noto per i suoi studi 
sui rapporti tra marxisti e 
cristiani, 6 stato sospeso pro-
prio alia vigilia della riprcsa 
dcll'anno accademico dalla 
cattedra di « marxismo e re
ligione » presso I'Istituto di 
Scienze tcologichc e religio
se di Parigi, diretto dal ge-
suita Bouillard, mentre e sta
to rieonfermato in quella 
di « antropologia filosofica » 
presso YInstitut Catholiquc 
pure di Parigi, diretto dal-
l'abate Pierre Colin, e un se
gno ulteriore del persistere 
nella Chiesa di due modi di-
versi di vedere lo slc^so pro
blem a. 

Infatti, mentre l'abate 
Pierre Colin ha dichiarato di 
non avere motivo di « scpa-
rarsi da don Girardi e di pri-
varsi del suo insegnamen-
to », il gesuita Bouillard, nel
la lettera di « licenziamen-
to » in troneo datata il 7 ot
tobre, rileva che don Girar
di, neH'insegnamento, ha 
manifestato una certa « op-
zione politica » ed « un im-
pegno rivoluzionario di ispi-
razione marxista» tale da 
« turbare alcuni studenti e 
(provocare lagnanze da par
te delle autorita ecclesiasti-
che ». 

Ad un provvedimento cosi 
motivato, che ricorda quello 
preso neH'autunno 1969 dal 
rettore dell'ateneo salesiano 
di Roma don Calonghi, per 
allontanare dall'Italia don 
Girardi, questi, con una let
tera inviata a tutti i docenti 
dell'Istituto di Parigi, ha re-
plicato osservando che il 5 
giugno scorso, quando si riu-
ni il Consiglio di Facolta e 
degli studenti per fare un bi-
lancio dei corsi terminati ed 
impostare i nuovi « non una 
critica riguardava il mio in-
segnamento ». A norma di 
regolamento, quindi. l'inca-
rico nella cattedra di « mar
xismo e religione » che Gi
rardi teneva sin dal 196970 
doveva ritenersi autcmatica-
mente rinnovato 

Ne si puo pensare che la 
ricerca filosofica di don Gi
rardi, centrata da quasi dieci 
anni attorno al problema dei 
rapporti tra marxisti e cri
stiani ed il rispettivo impe-
gno nel processo di libera-
zione dei popoli, non fosse 
nota, a padre Bouillard. < Il 
mio orientamento culturale e 
le mie opzioni — ha affer-
mato don Girardi nella sua 
lettera — furono all'origine 
del mio allontanamento dal-
l'universita salesiana di Ro
ma e I'Istituto cattolico di 
Parigi non ebbe allora nul
la da obiettare >. 

Don Girardi ha fatto osser-
vare che il suo * licenzia-
mento » improvviso del 7 ot
tobre e awenuto in conco-
mitanza e in conseguenza di 
due fatti: il convegno « cri
stiani per il socialismo » di 
Bologna (21-23 settcmbre) e 
l'arrivo (fine settembre) del 
nuov'o rettore dell'Istituto di 
Parigi, mons. Poupard, per 
dodici anni addctto alia Se-
greteria di Stato vaticana. 
< Si ha ragione di pensare 
— ha affermato Girardi — 
che il provvedimento nei 
miei confront! fa parte di un 
piano, diretto da Roma, vol-
to a reprimere la tcologia 
della liberazione cd il cui 
ispiratore sarebbe il card. 
Danielou. Questo provvedi
mento rappresonta per me 
tin nuovo fenomeno di riget-
to da parte dell'istituzione 
ecclesiastica c qucsta volta 
awienc nel quadro liberate 
della Chiesa di Francia ». 

La « scelta 
di campo » 

Non ci sono state finora 
reazioni da parte vaticana nc 
da parte del card. Danielou 
chiamato in causa, mentre 
mons. Poupard, inlcrrogato 
da Le Monde, cosi ha dichia
rato il 18 ottobre: • I diret-
tori, il gesuita padre Bouil
lard deirist i tuto di Scienze 
tcologiche e religiose, c Fa-
bate Pierre Colin per la Fa-
colta filosofica erano libcri 
di apprczzare in modo diver-
so la manicra con cui padre 
Girardi inscgnava ». 

Non spetta a noi dirimerc 
la verata quacstio. ma non 
v'e dubbio, come del rcsto c 
stato rilcvato da piti parti, 
che la relazionc tenuta da 
don Girardi a] convegno di 
Bologna abbia irritato alcuni 
dirigenti di primo piano del
la DC ed anchr* quegli am-
bienti ecclesiastic! che sono 
contrari ad un dialo 'o con i 
movimenti di ispirazione 
marxista. 

II prestigio di don Girardi, 
come stutiioso del marxismo 
ed assertore della teologia 
della liberazione, c andato 
sempre piu aumentando in 
questi ultimi anni. II filosofo 
e divenuto in Europa uno 
tra i piu significativi punti 
M ritoimento per i cattolici 

(aclisti, giovani universita-
ri della FUC1, « cristiani per 
il socialismo », sindacalisti 
cristiani, ecc.) orientati in 
numero crescente a compie-
re una precisa « scelta di 
campo ». 

Messosi in luce durante il 
Concilio per aver collabo
rate alia redazione della 
Gaudiion et spes relativa-
menle ai paragrafi sull'atei-
smo, don Girardi viene chia
mato a dirigere l'Enciclope-
dia suirateismo contempora-
neo; e poi nominato consul-
tore del Segretariato per i 
non credenti e ordinario di 
filosofia tcoretica nell'ate-
neo salesiano di Roma fino 
al suo trasferimento a Pa
rigi. 

In questa veste e con que-
sta competenza prende par
te, tra il 1965 e 1968, ai con-
vegni curopei di Salisburgo, 
Herrenchiemsee, V i e n n a , 
Marianske Lazne, Ginevra 
che hanno aperto la stagione 
del dialogo e dell'incontro 
tra marxisti e cristiani ed i 
suoi libri piu noti (Marxismo 
e Cristianeshno. Crcdenti e 
non crcdenti per un mondo 
nuovo, Cristianeshno libera
zione umana lotto di classe, 
tutti pubblicati in Italia da 
Cittadella editrice) hanno 
dato un contributo interes-
sante al rinnovamento della 
cultura catlolica per lungo 
tempo dominata specialmen-
te in Italia dall'integrismo. 

Sulla linea 
del Concilio 

Per queste qualita e stato 
chiamato a tenere la rela-
zione introduttiva al conve
gno di Bologna; nell'aprile 
'72 aveva partecipato all'in-
contro di Santiago del Cile 
su * cristiani per il sociali
smo » 

Al convegno di Bologna, 
don Girardi ha polemizzato 
con coloro che reclamavano 
una politica di scontro fron-
tale con la Chiesa e che so-
stenevano 1'ipotesi di un nuo
vo partito cattolico. « Non 
un nuovo partito — ha det-
to — dato che le nostre scel-
te politiche si pongono auto-
nomamente su un terreno 
profano e vanno perseguite 
al di la delle divergenze con-
fessionali nelle varie organiz-
zazioni della sinistra. Non 
una nuova Chiesa dato che le 
nostre scelte politiche, pur 
contraddicendo la scelta do-
minante delle nostre chiese 
rispettive, ritengono di poter 
essere vissute in modo coe-
rcnte con quella che e la 
loro ispirazione originaria. 
Si tratta per noi invece di 
affermare la presenza di fat
to e di diritto della scelta 
socialista nel mondo cristia-
no e della scelta cristiana 
nel mondo socialista ». 

La sua analisi e la sua 
proposta politico - culturale, 
se possono dispiacere a uomi-
ni e settori conservatori 
della DC e della Chiesa, tro-
vano un chiaro collegamcnto 
non solo con la Octogesima 
adveniens di Paolo VI che le-
gittima l'opzione socialista 
per i cristiani, ma con il do-
cumento del giugno scorso di 
Zagorsk con il quale la Chie
sa cattolica romana e la Chie
sa ortodossa russa, dopo aver 

i riconosciuto che nel mondo 
I « e'e una forte tendenza ver

so forme di socialismo», 
hanno affermato « che i cri
stiani devono riconoscere e 
ccrcare di capire i valori e 
gli aspctti positivi di queste 
tendenze ». 

D'altra parte, il Segreta
riato per i non crcdenti gia 
con due documenti, il primo 
del 1966 e l'altro del 1970, 
aveva invitato i rcttori dei 
seminari e delle universita 
cattoliche ad introdurre lo 
studio del marxismo e dei 
diversi movimenti storici che 
ad csso si ispirano per ca-
pirne « i valori c le proposte 
politiche ». 

Alia luce di questi oricn-
tamenti della Chiesa ufficia-
le, dei quali don Girardi c 
stato un anticipatore, il 
provvedimento preso contro 
di lui rivela le difficolta e 
le incomprensioni che frena
no c condizionano il «dia
logo con il mondo» aperto 
da Giovanni XXIII con la 
Pacem m terris. 

Consapevole di queste re
sistenze c contraddizioni, ma 
fcdelc alia linea scaturita 
dal Concilio, Giulio Girardi 
e deciso a continuare la sua 
• lotta » con i mczzi di cui 
dispone per contribuirc alia 
«liberazione dei lavoratori e 
a l l 'awcnto di una societa di-
versa ». Ed aggiunge: « Nel 
momento in cui dei compa-
gni, nel Cile, nel Vietnam, 
nel Mozambico e altrove pa-
gano con la loro vita la coe-
renza alle loro idee, anch'io, 
in maniera infinitamente 
piu modesta, devo pagare 
qualche cosa per cio a cui 
credo ». 

Alctst* Santini 

Negli ultimi mesi la TV ha perduto piu di un milione di spettatori 

Quando il video resta spento 
II fenomeno riguarda soprattutto i programmi che la RAI ha voluto caratterizzare come grandi appuntamenti di 
massa - Quiz e varieta sono in crisi e anche il telegiornale della sera perde quota - Le significative reazioni del 
pubblico alle scarse iniziative che seguono strade nuove - Una politica ventennale che oggi viene messa in discussione 

Dall'edizione di « Canzonissima » 1961 

Celebrata in Jugoslavia I'epica rivolta del 1573 

I contadini di Mattia Gubec 
II messaggio rivoluzionario dell'uomo che chiamo i servi della gleba alia lotta « per la 
liberta e per gli antichi dir i t t i» - L'infame repressione dei proprietari terrieri - Conve-
gni di studio e iniziative culturali per ricordare un evento saliente della storia del Paese 

Dalla nostra redazione 
BELGRADO. o'.lobre 

Due immense ali di gra-
mto ricop>erie di oassonhevi 
in bronzo che fittamente rac-
contano !a misena contadma 
del sedicesimo secolo, le in-
giustizie e ie angnene dena 
nobilta terriera, le ribelliom 
aisperate e ie morn atroci, 
al centro la gigantesca ngura 
di Mattia Gubec, iV.roe ccn-
tadino che chiama i diseredati 
delle campagne alia lotta < per 
la liberta e per gh antichi 
diritti ». Cosi, con una dene 
sue opere piu beile, piu co-
raii, ii grande scultore jiifeo-
slavo Antun Augustincic ha 
rievocato 1'epopea della rivoi* 
ta contadina del 1573. • 

L'inaugurazionc del menu-
mento, avvenuta in • questi 
giorni a Donja Stubica, ntllo 
Zagorje, una ctnquantina- di 
chilometri a nord di Zagabna, 
in una delle piu belle comrade 
della Croazia, ha costituito la 

solenne conclusione di an znno 
celebrativo, nel 400e5imo del
la nvolta, ricchissimo di con 
vegni di studio, di manife-
siazion; e di iniziative cultu
rali: una seduta solenne della 
Assemblea comunale di Donja 
Stubica, un convegno scientifi-
co mternazionale ^ulle rivoltc 
contadine del '500. ia realiz-
zaz:one di un film £ulla .in 
surrezione da parte del reglsta 
Vatroslav Mimica. Ia compo-
sizione di un'opera musicale 
(1'oratorio « Hod po muknh>/. 
la strada della sof ferenza) del 
compositore croato Brkanovic, 
ed altro ancora. 

Gli Jugoslav! hanno \cluto 
fare della tragica nvolta di-
retta da Gubec «uno degli 
event: piu nlevanti della no
stra storia culturale e politica», 
come ha detto lo scrittore Mi-
roslav Krleza. (Le ^ue «Bal-
late di * Petrica Kerempuh », 
quadro amaramente umorLsti 
oo della vita, della lotta, della 
sofferenza contadina, sono sta 
te ristampate proprio in que
sti giorni). Si sono portate alia 
luce le radici di classe della 
lotta unitaria dei contadini 
croati e sloveni, come un sim-
bolo precorritorc della comu-
nita di intcressi che lega oggi 
i popoli Jugoslav!. E* stato 
sottolineato 11 messaggio pro-
fondamente rivoluzionario ed 
umano che ha mojjo quella ri
volta e per 11 quale tun li

mine ancora cosi viva e at-
tuale 

La rivolta contadina comin-
cio a serpeggiare attorno al 
1570. I contadini vivevano in 
Croazia e in • Slovenia (cosi 
come nella gran parte dTuro-
pa) in condizioni di servi della 
gleba, angariati e vessati dai 
grandi latifondisti e nobili ter
rieri che in queste /one gode-
vano oltretutto di una gvan-
dissima autonomia nei con-
fronti del re d'Unghena e 
deH'imperatore austnaco La 
loro miseria, provocata dai 
pesanti tributi, dalle spolia-
zioni. non aveva -imiti. La 
cond'zione di schiavi s.-rcbbe 
stata prefenbile: :i!meno il 
pane sarebbe stato ossicurato. 

Le rivendicazioni miziali fu
rono quanto mai modeste: li-
mitazione delle an^herie dei 
s:gnorotti. rispetto dei jxichi 
diritti di cui i contadini avreb-
bero gia dovuto godere. inter-
vento del re. dell'autorita cen-
trale. a sarantire 1'ordine. Ma 
poiche 1'ordine veniva fatto 
rispcttare solo quando tornnva 
conto ai potenti, Ie richieste 
dei contadini caddero nel vuo 
to. II re preferiva tenersi 
buoni i nobili proprietari dei 
latifondi che non inimicarseli 
per dar soddisfazione a: con
tadini. 

Una volta di piu, come gift 
mezzo secolo prima in Unghe-
ria di fronte alia rivolta con
tadina guidata da Gyorgy Doz-
sa. o in Slovacchia. o attorno 
al 1560 nella regione del Ti-
bisco. Ia nobilta si dimostra 
incapace di cogliere il nuovo 
che va maturando. di awiare 
un passaggio graduate verso 
forme piu moderne di orga-
nizzazione sociale. I contadini, 
che hanno capito di non poter 
aspettare nulla dal re, si ri-
bellano, si armano. !;rovano un 
capo in uno di loro. Mattia 
Gubec. radicalizzano il loro 
programma. Non chiedono piu 
sol tan to il rispetto dell'ordine 
e degli antichi diritti, ma ri-
vendicano uguaglianza di fron 
te ai signori, annullamento 
della servitu della gleba, li-
quidazione della proprieta la-
tifondista, distribuzione dei po-
deri tra i contadini. 

La rivolta ha come centro 
lo Zagorje, st estende in tutta 
la zona di Zagabria (c mi-
naccia da vlcino la citta) e 

f ilii a nord fino a Varazdin. 
rova l'appogrlo del contadini 

della valle della Sava e di 
quelli sloveni della Carinzia e 
della Stiria. Ventimila uomini 
armati (anche se con armi 
poco efficaci) si riuniscono al-
1'inizio di febbraio del 1573 at
torno a Donja Stubica ed eleg-
gono Mattia Gubec c re dei 
contadini». Nota lo storico 
Adamcek che « fra i servi del
la gleba croati era maturata 
l'idea della necessita di una 
societa piu giusta. L'apice del
la coscienza di classe dei con
tadini nbelli e rappresentato 
dal loro proposito di costituire 
uno stato popolare dal quale 
fosse sradicata I'oppressione 
feudale... J>. 

Pochi giorni dopo (10-12 feb 
braio) le truppe mercenarie 
raccolte dai nobili affronta-
vano nella valle dello Stubica 
i ventimila contadini di Gubec 
e li sconfiggevano. LVipo la 
disfatta. incominciava \\ mas-
sacro al quale ben pochi dei 
ventimila contadini c dei 
membri delle loro famiglie 
riuscirono a sfuggire. Le ac-
que dello Stubica *rano rasse 
di sangue. Mattia Gubec ven-
ne fatto morire lentamente tra 
atroci torture. La nobilta di-
fendeva, in un lago di san
gue. 1'ordine feudale di fronte 

all'incalzare di una nuova 
classe. Ia borghesia, e di nuo
vi ordinamenti sociali. 

Alcuni storici tendono a sot-
tolineare il carattere utopisti-
co delle rivendicazioni dei con
tadini di Gubec. quasi a vo-
lere assolvere la nobilta per 
la brutale repressione (storici 
di tale stampo sostengono ana-
loghe teorie per la Comune di 
Parigi). 

Ma Miroslav Krleza ha 
scritto di questi contadini che 
aebbero tanto coraggio mo
rale e politico da accendere, 
nel momento in cui piu pro-
fonda era la notte del nostro 
passato. una fiaccola la cui 
fiamma arde ancora ai no-
stri giorni». Se in .Jugoslavia 
il contadino ha conquistato il 
diritto alia dignita e alia li
berta umana. il latifondo e 
andato dissolto. i castelli e i 
palazzotti dei signori sono di-
ventati scuole, musei. alber-

j ghi, resta la realta di quei 
| paesi. dove si parla rnolto di 
. liberta, ma dove il contadino 
J rimane ancora ser\-o del lati-
! fondo. oppresso da condizioni 

semifeudali. umiliato nella di
gnita e nella liberta, 

Arturo Barioli 

Convegno italo-sovietico 
sul progresso scientifico 

MOSCA. 24. 
Un convegno italo sovietico sul tema « La rivoluzione tec-

nico-scientifica per il progresso sociale» si terra dal 23 al 
26 maggio del prossimo anno a Perrara. La decisione e stata 
presa a Mosca in occasione di un viaggio di studio che una 
delegazione di scienziati, sindacalisti. docenti universitari, 
rappresentanti di grandi gruppi industriah. guidata dal se-
gretario generate dell'associazione Italia-URSS sen. Gelasio 
Adamoli, ha compiuto nei giorni scorsl In vari centri del 
Paese su invito del Comitato statale per la scienza e la tecnica. 

I lavori del convegno si articoleranno su una relazione di 
base che affrontera lcsame delle caratteristiche sociali della 
rivoluzione tecnico-scientifica, la politica tecnico-scientifica, i 
problemi del funzionamento dei mezzi di comunicazione di 
massa e il mutamento della struttura e del contenuto del 
tempo libero dell'uomo nelle condizioni della rivoluzione 
tecnico-scientifica. 

Seguiranno poi comunicazioni sui probleml ecologici, sul-
lo sviluppo della scienza e della tecnica nel confront! della 
produzione e deH'organizzazionc del lavoro, sullo sviluppo 
tccnico in relazione all'Utruzlone e, infine. lugli aspettl «tec-
nocratlci ed umanl» della rivoluiione aclenUIlca. 

Gli italiani che a sera ac-
cendono il televisore sono in 
costante diminuzione. In po
chi mesi la Rai ha perso piii 
di un milione di spettatori, 
jorse due, con una riduzione 
che sjiora dunque il dieci per 
cento dell'ascolto medio regi-
strato nel 1972. La cijra e 
elevatissima, specie se si tien 
conto che negli stessi mesi in 
cui si e verificata la secca 
diminuzione del pubblico e au-
mentato il numero delle fa
miglie che dispone di un te-
levis'ore e si e ampliato, cioe, 
il pubblico poienziale. Soltan-
to fra il dicembre 1972 e il 
maggio del 1973 gli utenti telc-
visivi sono infatti aumentati 
di quasi trecentomila unita: e 
in questo stesso periodo che 
uno o due milioni di italiani 
hanno smesso di vedere la tv. 
Alia vecchia immag'tne di una 
Italia segnata, a sera, da mi
lioni di televisori accesi si va 
dunque sovrapponendo quella 
di un paese che abbandona 
milioni di televisori spenti, 
come inutili soprammobili. 

Cosa sta succedendo? Qua
li le origini di questo feno
meno che appare per la pri
ma volta nella storia ormai 
ventennale della televisione 
italiana? Due rsposte sono 
possibili e forse contempora-
neamente lecite. Si pud dire, 
in prima ipotesi, che sta mu-
tando il costume nazionale con 
la tendenza a integrare lo 
spettacolo familiare e poco 
oneroso della tv con altre for
me di intrattenimento. Ma si 
pud anche legittimamente ri-
tenere che il pubblico sia 
stanco particolarmente di 
questa Rai-Tv che non si rin-
nova, o si rinnova troppo len-
tamente, da quando e nata. 

Per la prima 
volta 

Orienlarsi fra le due ipotesi 
non e facile, anche perche la 
Rai-Tv — che pure ha un 
Servizio Opiniani prodigo di 
«indici» di gradimento e di 
ascolto — si e ben guardata 
fin'ora dall'affrontare il pro
blema con una seria indagi-
ne, quale pure i suoi mezzi 
consentirebbero. Tuttavia, uti-
lizzando proprio le cifre par-
ziali fomite dal Servizio Stam-
pa della Rai in questi mesi 
del 1973 e confrontandole con 
quelle dell'anno scorso si pud 
forse affermare che la stan-
chezza crescente del pubblico 
per una programmazione quo-
iidiana insufficiente e stantia 
e, se non altro, la causa pre-
minente del crollo dell'ascolto. 

La crisi, infatti. non colpi-
see in modo nniforme Vintera 
programmazione ma si mani
festo in modo particolarmente 
vistoso in quelle serate che 
la Rai — con una politica 
dissennata — ha voluto ca
ratterizzare in questi anni co
me quelle dei grandi appun
tamenti di massa che avreb-
bero dovuto coxnvolgere iutto 
il paese, a totale rinuncia di 
ogni altra attivita sociale. Da 
anni, infatti, la Rai ha co-
struilo la sua programmazio
ne secondo la regola degli 
« appuntamenti fissi », accen-
nando a qualche variante sol-
tanto in tempi reccnli: i film 
del lunedi sul nazionale, quelli 
del mercolcdi sul secondo. il 
quiz o lo spettacolo leggero al 
giovedi, il settimanale giorna-
listico il venerd}, la rivisia o 
il giallo il sabato, lo sceneg-
giato la domenica. E* all'in-
terno di questa ripartizione 
fissa degli orari e dei generi 
che vanno individuate, dun 
que, le reazioni del pubblico il 
quale infatti prima ancora che 
dalla qualita del programma 
e attirato dal e genere > che 
sa di trovare a quella data 
ora, su quel canale, in quella 
pariicolare giornata. 

Clie fine stanno facendo 
questi incluttabili «appunta
menti » delta settimana? V. 
colpo piu duro sembra averln 
subito « Rischiatutto ». il quiz 
di Mike Bongiorno die tutta
via la Rai si appresta a ri-
mandare in onda per il quinto 
anno consecutico. Nel 1972, 
nel corso dei primi sei mesi. 
la trasmissione aveva ottenu-
to un ascolto medio di circa 
centidue milioni di spettatori, 
con una serata record di ven-
ticinque; quesVanno non sem
bra abbia superato la media 
di venli milioni. con serate 
scese ai limiti dei diciassetle. 

Questa perdita di due milio
ni di pubblico solleca un lo-
gico interrogativo, il canaie 
alternativo, al giovedi, ha ol-
tenuto Vascolto almeno di una 
parte dei telespettatori che 
hanno rifiutato il telequiz? Le 
cifre di cui disponiamo sem-
brano testimoniarc il contra-
rio, segnalando — semmai — 
una leggera flessione dell'a
scolto anche sul programma 
nazionale. Sembra manife-
starsi. dunque, una reazione 
di rifluto global* che, muo-

vendo dal programma stan
dard cui la Rai ha condizio-
nato il pubblico con anni di in-
cessante martellamento pro-
pagandhtico, trasferisce i suoi 
effetti negativi sull'insieme 
della serata televisiva. Va an
che detto, tuttavia, che il 
mancato recupero del pubbli
co che abbandona « Rischia
tutto » e probabilmente anche 
determinato dalla debole o 
discutibile qualita dei servizi 
« culturali » del nazionale. 

Una verifica compiuta al 
sabato (altro grande appun-
tamento su cui la Rai ha gio-
cato in questi anni la sua cre
dibility di grande azienda oro-
duttrice di spettacolo), con 
ferma le tendenze manifesto-
te al giovedi. Si ricordera che 
agli inizi del '72 la Rai svol-
se il ciclo a puntate del « l'i-
nocchio di Comencini, spet
tacolo di impegno seppur di
scutibile. 11 pubblico rispose 
con una presenza media di ol-
tre 21 milioni di spettatori per 
sera e con andamento cre
scente di interesse fra la pri
ma e I'ultima serata. 

Quest'anno, la Rai ha fatto 
un passo indielro, mandando 
in onda un giallo, sia pure 
speltacolare e particolarmen
te dispendioso: il calo delle 
presenze dinanzi al video ac-
ceso e stato, malgrado il con-
temporaneo aumento dei tele
visori, di oltre mezzo milio
ne di spettatori per ogni se
rata. Peggio e andata succes-
sivamente. quando la Rai e 
tornata al varieta tradiziona-
le: il varieta « L'appuntamen-
to» ha perso, sembra, quat-
tro milioni rispetto al «Sat 
che ti dico » che era andato 
in onda nel 1972; <r Senza re-
fe» ha perso altri due milio
ni rispetto all'anno preceden-
te. Quanto alia serata finale 
del Festival di Sanremo, la 
caduta e stata addirittura di 
sei milioni di spettatori (26 
nel 1972, 20 quest'anno). Sol-
tanto <c Hai visto mai? » e lo 
show in quattro puntate di 
Gabriella Ferri riportano il 
varieta su cifre competitive 
con quelle delle scorse sta-
gioni. 

Fra i grandi appuntamenti, 
I'unico che sembra resistere 
— sia pure con qualche dif
ficolta — e quello cinemato-
grafico del lunedi e del mer-
coledi dove la Rai ha avuto 
il coraggio di rischiare la car
ta di alcuni cicli organici, de-
dicati ad attori come Marlon • 
Brando o Toto. Nell'un caso 
e nell'altro, la media di ascol
to resta infatti analoga (o ap-
pena lievemente inferiore) a 
quella media del 1972. 

L'erosione del pubblico tele-
visivo, tuttavia, si ripercuote 
e si esprime lungo tutto I'ar-
co della settimana e quasi in 
ogni occasione: dal settima
nale giornalistico del venerdi, 
dove le attuali rubriche non 
hanno mai piu eguagliato il 
successo di « TV 7 », alio sce-
neggiato della domenica. Per-
fino il « Telegiornale » delle 
20,30 (che per milioni di ita
liani che non leggono giorna-
li e I'unico appunlamenlo quo-
tidiano con Vinformazione) e 
in fase di declino per la prima 
volta nella sua storia. seen-
dendo sotto t quindici milioni 
di ascoltatori. 

A queste cifre che possono 
agevolmente essere integrate 
con altri confronli fra pro
grammi e serate omogenee 
del 1972 e del 1973, occcrre 
tuttavia aggiungere qualche 
altra osservazione che sembra 
indicare una prospettiva utile 
ad awiare, in forme nuove, 
un rapporto di fiducia fra pro 
grammazione televisiva e 
pubblico. II riferimento e vol-
to a sottolineare la risposta 
sostanzialmente positira degli 
spettatori nei confronti di quei 
programmi che in qualche 
modo indicano un tentalivo di 
aggiornamento dello spettaco
lo televisiro. In questi mesi, 
infatti, la Rai ha talvolta bat-
tuto la strada inedita di una 
maggiore attenzione alia real
ta nazionale, sia pure sotto la 
forma spesso eqnivoca degli 
* sccneggiati » (mentre Vin
formazione peggiora di mese 
in mese). 

I temi 
« dif f icili» 

// pubblico. abituato ad anni 
di totale ecasione ha reagilo 
con coerente interesse. anche 
se con iniziali difficolta. Qual
che csempio? II piu evidenle 
appare quello di « Diario di 
un maestro», di Villorio De 
Seta. 

Programma indubb'mmente 
€ difficile*, lo sceneggiato e 
stato trasmesso di domenica 
ed ha csordito con una pre
senza di 11,8 milioni di tele
spettatori: una cifra, cioe, 
nettamente inferiore ai tradi-
zionali sceneggiati della do
menica sera. Tuttavia Vopera 
di De Seta ha sollecitato lo 

interesse: e si e conclusa, in
fatti, con un ascolto di tredicl 
milioni di persone c con un 
crescendo dell'indice di gradi
mento (passato infatti da 71 
a 81). 

Questa risposta pnsitiva non 
e isolata. Si pud citare, in
fatti, I'accoglienza riccvuta da 
« Vino e pane » che ha quasi 
replicato i valori medi dello 
ascolto del 1972 o, per anda-
re su un altro «genere» il 
successo del programma di 
Antonioni sulla Cina che, mal
grado fosse contrapposto ai 
film del secondo canale di 
mercoledi, ha ottemtto circa 
sei milioni di ascoltatori. qua
si il doppio di quanti solita-
mente, quel giorno scelgono 
il programma nazionale. 

Strumento 
quotidiano 

Quando la Rai, dunque. ha 
tentato — sia pure in forme 
discutibili — un certo rinnova
mento, la crisi generate del 
suo rapporto col pubblico si 
e attenuata fin quasi a scorn-
parire. Una conferma se ne 
pud avere, probabilmente, an
che dai programmi sostanzial 
mente «informativi » che pre-
cedono il «Telegiornale», i 
quali hanno registrato qualche 
incremento (determinato, for
se, anche da quel mutamento 
del costume nazionale cui si 
e accennato all'inizio). 

Al momento, tuttavia, quel 
che preme segnalare e *ul 
quale occorre rif letter e — 
giacche oltretutto siamo alia 
vigilia dell'avvio della rifor-
ma — e il dato globale della 
crisi di rapporto Rai-pubbli-
co. Anni di cattiva televisio
ne, evidentemente, si pagano. 
Un pubblico nuovo che non 
considera piu il video acceso 
come un miracolo affascinan-
te e sconosciuto della tecnica 
moderna viene con prepoten-
za alia ribalta: a quel video, 
strumento quotidiano di infor-
mazione e formazione cultu
rale, chiede ormai anche at
tenzione e risposta ai suoi 
problemi. Se non li trova. 
spegne. E' anche questo un 
modo per indicare la volontd 
di un mutamento. 

Da rio Natoli 
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REAZIONARIA 
Antologia della cultura di 
destra in Italia 1900/1973 
a cura di Picro Mcldini 
pp. 334. L. 2.500 
Da Gentile a Girolamo 
Domestici, da Manzoni a 
Plebe. il campionario 
dell'ideologia da combattere. 

Altre no vita Vcnturi. L* batlata j 
del libra di testo. I . 2 000 / I 
Manes. I racconti della Rustica, I 
L. 2 000 / Arvatov. Arte prodw- J 
zione e rivoluiione proletaria. ! 
I 1 800 / Blumir. Con la S C U M i 
della droga. L. 1 500 . 

NV • Lc Scienze dell'Uomo - . la 
prima collana economics par j 
I'limvcrsit.i altcrnativa. CalefD. 
Arte e consumo. L t 000 / 
Chombart de Lainvc. Immaginil 
della cultura. L. 1 500. 

Per i giovani di leva fmalmenta 
in eduione cronomica a L. 1 000 
i l primo libro denuncia sulla 
nala. Signomo di Franco Ge-

i sualdi. 
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