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Un dibattito aperto sulla Terza Rete 

La società chiama 
la Rai non risponde 

Perché il pubblico non «freme» nell'attesa della nuova rete -1 principi di partecipazione e de
centramento contraddetti dal paternalismo dell'azienda • Possibile un rinovamento dei programmi 

C i «i l . i m r n l i i , l . i l \ n l l i i , i le i 
l ic i to le i u l c i (•?••(• r i to i l puh» 
l i l i r n — o i n a n ' u / . i K i o m e n o 
— in . in i fcs i» p e r i l p r o f i l i l o 
("•oidio d e l l a T e r z a re te l iv 
l c \ i * i \ u . M a p e n i l e i l n l i l i i u -
ino n u i - l . i l . i r e q u e M u a-*-»en-
/ a d i « o l l c r i l m l i u e , p u r i l i 
f i d i l i e ad u n e v e n t o e l le p u ò 
«egua le u n m o m e n t o r i l i -
\ . m i e p e r r a l t u a / i o n e d e l l a 
l i r o i m . i r a i l i o i e l e \ i s i \ n ? U n a 
d e l l e « p i e ; : a / i o i i i — e p r o l i u -
l i i l m e i i l c la p i ù f o n d a l a — 
r id iede n e l l a m o d a l i t à sed i l i -
la n e l p i o c e - - o i l i r c ; i l i z / a -
/ i o n e d e l l a T e r z a r e t e . Si 
è l i a l l a t o , e - i t r a i l a a u r o r a , 
d i u n m e t o d o p a l e i n . i l M i c n 
i l i ' - l ' a z i e n d a p r a t i c a , c o n . 
t r a i l d i r e u d o i p r i n c ì p i d e l d e 
c e n t r a m e n t o e d e l l a p a r l e r ! -
paziento. I l costo d e l l a r o e -
r e n / a d n \ r e ld ie cs -e re p a c a 
lo da t u l l i . I " d i f f i c i l e elio 
i « d e e e n l r a l i u po»«ai io 
p r e n d e r e p a r l o , a t t u a e d i 
r e t t a . a l m a t u r a r e d i d e c i - i o 
n i d a l l e q u a l i w i i s o n n eo-
- l a n t e m e n l e e - t i o m e * « Ì . i n 
n o m e d e l l ' a u t o n o m i a . P u ò 
f u n / i o n . i r e u n i l e r e n l r a m e i i -
lo ntlro\ó? Q u a n t o è r e a l e 
una p a i l e e i p a / i o i i e r e g a l a l a ? 
I.a ( tenie è - l a n c a d i p r e n d e 
re p a r i e — «i fa n e r d i r e — 
«oli i a p a r o l e a l la u c M i o u e 
i le l l . i r e t piihliui a u d i i i \ i - i -
\ a : \ o r r e l d i e c o n i a r e , - l i l l a 
l i a - e d e l l e c o m p i i a t e a c q u i s i 
te . n o n <=olo p e r i d i - c o i - i 
d i e le * o n o c o n c e — i . m a p e r 
le c o - e d i e «i d e c i d o n o e i I l e 
* i f a u n o . l ' e r - o i i . i l i n e i i l e . 
n o n - o l i o pe i u n A v e n t i n o 
2 o n e r . i l i / / a l o : m a c o m e - i 
p u ò n o n c o n v e l l i l e con le 
pro tes te t i r a l i - I n d e n t i m e d i 
d i e I o l i . i n o c o n t r o la f a l - a 
p a r l c o i p . i / i o i t o - c o l a - l i c a ? D a 
q u e l l o p u n t o d i v i - l a . l ' i t i -
i l i f f e r e n / a de l i m l d i l i c o p e r 
In q u e s t i o n e d e l l a T o r v a r e 
te n o n è q u e l l a de i n e i - o n . i - : -
;:i d i A f o r a v i a . F.*-a d e v e 
e - - e r e i n t e r p r e t a l a c o m e u n * 
a t t e - a a l v a r c o d e l l e r e a l i z 
z a z i o n i . e l io e l i « a c c e n l r a -
l i )i d i m o - l r e r a n u o d i - a p e r 
p r o d u r r e , p e r c o n c r e t i z z a r e i l 
« d e c e n t r a m e n t o » «enza o 
c o n t r o i n d e c e n t r a l i ». 

\ n n * i I t a l i a d i u n a - f i d a 
a u d a c e : e - * a . a n z i , r a - e n l a 
la p r e l t e z z a : i r i s u l t a l i d e i 
p r i m i t e n t a t i v i — c o m e r m i -
- l a l e r e m o a p a r t i r e d a l l ì d i -
c e i n h r e — n o n p o t r a n n o d i e 
e -«ere i n f e r i o r i a l l e n s n e l l a -
l ì v e . N o n è . i l n o * l r o . u n a i 
t ino v a t i c i n i o . I " i m a o v v i a 
p r e v i s i o n e f o n d i l a - l i l l a r n u -
- l . i l a z i o i i e d i e i l n u o v o , n e l 
la c o m u n i c a z i o n e a u d i o v i s i v a . 
n o n p u ò nascere «11IF « i - n i -
r a z i o n e » i l i a u t o r i ( • r . ionvi l i -
= l i . p r o a r a i n n i i - l i . r e s ì s t i . 
- c e n e a c i . t l o r i e t c ì t h e h a n 
n o la l i cenza e - c l u * i v a d i 
e s | i r i m e r - i . l ' n a n n i t a z ì o n e 
• l e i m o i l i 11*11-11 d e l l i r a d i l i -
le lev i - i o n e p u ò \ e r i f i c a r s * 
s o l t a n t o - l i l l a hase d i m i n 
c m i p e r a z i o n e o r g a n i z z a t a t r a 
i l i ! I r . i - i u e t l e — a l l r a v e r - o 

Il conto alla rovescia è ormai cominciato: manca un 
mese al l 'avvio della Terza Rete e i l dibattito — finora 
fiacco e restio — sembra Improvvisamente prendere cor
po, anche se r imane prevalentemente riservato agli ad
detti ai lavori . Non c'è in ver i tà molta attesa per 11 fat i 
dico 15 dicembre che segna l 'entrain in funzione della 
Terza Rete nazionale. 

e L'Unità » ha voluto spiegare ai lettori come funzio
nerà e che cosa vedremo nella nuova relè. Lo ha fatto 
con una serie dì art icol i , comparsi nei giorni scorsi, che 
hanno aperto un dibatt i to e un confronto che si prean
nuncia ampio e articolato. I l primo intervento che ospi
tiamo è quello del prof. Fil ippo M. De Sanctis — presi
dente del comitato regionale per il servizio radiotelevisi
vo — che tratta dei rapport i tra istituzioni, ente radiote
levisivo e sede regionale della RAI , ma che più in gene
rale si sofferma sul significato di « partecipazione » e di 
« comunicazione di massa ». 

r in f r . i - l i i i l l i i ra pultlil icn — e 
i l pu l i l i l i eo d i e r i c e v e . C i ò 
n o n s ign i f ica c h e tra i p r i m i 
p r o g r a m m i d e l l a T e r z a r e t e 
n o n ve ne sarà q u a l c u n o che 
a m e p iacc ia o atl a l t r i d i -
- p i a c c i a : la p i o f e s s i o t i a l i l à 
i le i - i n d o l i o p e r a t o r i r a d i o l e -
l e v i - i v i supera le d i f f i c o l t à 
d a l l e (p ia l i e—i - m i o v i n c o 
la t i ( l a p rnsrami iu iz . in i ie o h -
h l i i i a t n r ì a m e n l e n o n t e m p e 
s t i va . In m a n c a n z a d i s t ru 
m e n t i a d e g u a l i ) . M a . q u i . i l 
p i o h l e n i a n o n è d i t : u - l o . 
( ) | > e i a l o i i d e l l a l i n i - T v . or
f a n i - m i e l e t t i v i e p u h ! . l i e o 
— o r g a n i z z a l o o m e n o — . c i 
l i o v i a m o a d o v e r r i - n l v c r c 
p i o l d e m i che v a n n o al d i 
là <li-1 r e a l i z z a t e , c o m m i — i n 
tuire o c o n - u m a i e p r o " r . i m -
m i infor t i i . i l iv i . c u l l i l i . i l i . i i-
i t e t t i v i , ' 'o i iza v o l e r p . n l i r e 
d a l l e f i ind . imi ' t i l a ( m a - a -
t i h h e l i e t e — a l i o ) . Po i e a - i o -
ne d e l l a T e r z a t e l e c i so l le 
c i ta a l i s p o n i l e i e . c o l l e l l i v . i -
i t i e n l e . a q u c s i i o n i c h e r i -
L M I . I M I . I I I O a n c h e le .il11e i o l i : 
le f i n a l i t à , i i ( i n to rn i l i . Ì p i n 
ce—i p i o d u l l i v i . i i . m i m i l i d i 
c o i n m i i c . i z i o i i e i to l i" ni id i l l i -
• i no p u h h l i c o l a d i o t c l c v i - i v o . 
I na d o u i . u i i l a . pei a l t r o , r i -
n i i . i ld . i i n i i in i lo p i c c i p u n la 
I I I I O V i—ima l e t e : eo-n d i - l i n -
::ue In l i n i - T v . a l i v e l l o l o 
c a l e . d a l l e e m i t t e n t i p r i v a l e ? 

H i a n z i , • . • i i i - l . i i i ionio. pa 
ven ta m i a •d ic l l i zz .az ionc d e l 
la T e i za r e t e . M a «e « l i i n -
l e r r o - i a l i v i - i i i i i d i c a l i l i n i . i -
ne- . -e io -enz . i t i - p o - l a t ( in 
c i e l a ( i l c h i a r i h i e r ì c c i o n o n 
è s u f f i c i e n t e ) . I.t T e r z a re te 
si « h e l l i z z e r e h h c da - o l a . 
( l i m e - t in t i lo v e r i f i c a n d o , i n 
f a t t i . p u r a l la v i g i l i a d e l l ' i n i 
z io d e i p r n s n i i i i m i . n * — u n o 
fi ente i i o l l ' a l t e - a . N o n è K M . 
( p i e - I o . u n s f ^ n o p r e m o i i i t o -
i c d i • • l i e l l i z zaz ione? O . m e -
s l i o . d i n u l o s l i c i i i z z a z i i i n c ? 
l i n i n l t re i n . i n i f e s i n z i n n i d i 
i n t e r e — e p o t r e m m o r i - c o n -
I r a r e . n £ g i . se i l processo n i * 
- I m i t i l o d e l l a T e r z a r e t e f u 
se - l a t o . r o e r e : ; l e m e n l e . i - n i -
m l o a i p r i n c ì p i d e l i l o r c n l r . i -
n i e n l o e de l ln p a r t e c i p a z i o n e . 
P e r e s e m p l i f i c a r e , n o n * a -
r e l i h e « inln n e r e — a r i o r n n -
- u l l a r - i ( a l m e n o ) c o n i d e -
c o n l t a l i ed i p a r l e r i p a u d i 
p e r r i m p o - l a z i o i i e d e i p r ò -

r i a n i m i ? P e r c h é i t e - p o n - a -
I t i l i n a z i o n a l i e l o c a l i d e l l a 
Terza t e l e n o n I n u m o avver 
t i l o l ' o p p o r t u n i t à ( a l m e n o ) 
d i c h i e d e r e (p ia l i o r a n o le 
i i - p i r a z i n n i d e l l e - i n d o l e l l e -
n ion i? P e r c h é — i n v e c e d i 
c o n i m i — i o n a r e a z i e n d a l i s t i 
che i i ce rche d i m e r c a t o — 
n o n h a n n o (umanizza to t e m 
pest ive c o i i f e i e n z e d i p r o d u 
z i o n e in of»ni l i e v i t i n e ? N o n 
si p u ò f . i re tu t to da - o l i . e 
po i r i m p r o v e r a r e a l l a socie
tà d i n o n p a i l e c i p a r e . P i o -
- e n t i e n d o su ( p i e - l a - I r .u l . i 
| i e i i co losa -— che - o m i ^ l i a 
a l la p i . i l i c i d i c h i d i - l i l i c e 
va t u t t i ; , e p o i c h i a m a v a pai e 
i l d e - e r l o d i e a v e v a p r o v o 
calo — n o n si a t i d i à m o l l o 
I n n i , i n o n e l ! ' . u m a z i o n e d e l l a 
i n f u r i l i . ! . D i p i ù : - i p u ò r i -
- • h i tu* d i prov oc.tre una e l i 
si d e l l a I t a i - T v . a n c h e n id i " 
a - c o l l o l o l c v i - i v o . d o p o i l 
c i o l l o d i q u e l l o l a d i o f o n i c o . 
Poco m a l e , d i l a n i l o q u a n t i 
- u n o p e r la p r i v a t i z z a z i o n e 
- p i n i , i . e ( h e n o n - u n o uè p o 
c h i . né d e l u d i . . . O u e - l i d o 
vano f a c i l m e n t e ( o u - e n - i . -e 
n o n i d e o l o g i c i , c e l l o d i c o n i . 
p o r t a m e n t o , n e l l a p r a — i d e l 
h o l l o n e . a n z i d e i I m i t i m i . I l 
t e l espe t ta to re e i l r ad ioasco l 
ta tore n o n h a n n o preso In 
lo—era d c l f o r ^ a i t i - m o p u h 
h l i c o r . i d i o l o l e v i s i v o : p e r m a 
n e n d o . a n z i , u n a • i c - t i o n r 
p r i v a t i s t i c a d i t a le o r ^ a n i - m o 
v i è i l f o n d a t o p rospe t ta rs i 
d i una r e - t i l i i z i o n e i n h l o r c o 
de i l i b r e t t i d ' a b b o n a m e n t o . 

l / e m i l l e n z a p u h h l i r a d e v e 
r i - p o m l e r e — n e l l a p r o p r i a 
spec i f ic i tà — a i b i s o g n i ed 
a i p r o b l e m i d i r n m i i n i r a z i o -
n e . e s p r e s - i o n e . i n f n r m a z . i n -
ne e conoscenza . D i f r o n t e a 
ta l i l i i - n p i i i e p r o b l e m i , è 
necessar io s u p e r a r e q u e l l a 
che OEJJÌ a p p a r e , s e m p r e p i ù 
p e - a i i l e m e n l e . c o m e u n a « r l e -
r o - i d e i g e n e r i ( i n f o r m a t i v i . 
i o t t u r a l i , r i c r e a t i v i ) d i e In 
pas-ntn j :e= l ione d e l m o n o p o 
l i o ha i n v e n t a t o p e r l e p r o 
p r i e e s i s e n z e p r o d u t t i v e , ad 
esse c o n f o r m a n d o , t e n d e n 
z i a l m e n t e . i l sospet to d i c o n -
- i i m o e d i m o d i d i c o n s u m o . 
Se i n p e n e r i ». i l o r o p r o d o t 
t i e d u n p u b b l i c o a d e—i 
c o n f o r m e possono f a r c o m o 
d o a l l a e m i t t e n z a p r i v a t a 

c h e . c o - i . sta e r e d i t a n d o tut 
t i i c a - c a m i d e l l a vetusta or
g a n i z z a z i o n e p r o d u t t i v a ( r o m 
p i eso i l p u b b l i c o p i ù m a l 
r i d o t t o ) . una T e i za re te d i e 
v o g l i a i n n o v a l e d e v e c o m p i e 
re u n c u o i ine - f o i z o d i i n i -
- f o t i n a z i o n e , e n o n d i - d u 
p l ico r i c ic l . i ' / ^ io . C o n t e h a n 
n o d i i n o - l t . i l o i m i g l i o r i 
e - e m p i i l i e m i t t e n z a luc i l ie , è 
p ò — i b i l e i n n o v a l e n e i - i n d o 
l i p r o g r a m m i , l'i. de l t e - I o . 
i b u o n i p i o t i a m o l i n o n so-
no uni i i n a n e l l i i n (piol i . i 
p u b b l i c a . C i ò che è p i ù a i d u o 
n o n è i n n o v a l o n e i s i n g o l i 
p i ( torn i t imi m a è m u t a r e i 
ci i t e r i d i f o n d o ( lo l la p r o -
p i . i m m n z i o n e . ni f i n i d i i m a 
- o c i i i l i z z a z i o n o d e l l a c o m u n i -
c. iziorie r a d i o t e l e v i s i v a . Q u i . 
i l s u p e r a m e n t o d e l l e p i ù t ra 
d i z i o n a l i i m p o - t n z i o n i — a n 
cora i m a vo l ta — n o n è d i 
o n l i n e e - t e l i c o . i n t e l l e t t u a l e . 
né p u ò es -e re c o n f i d a l o sol 
t an to al b u o n g o v e r n o d e l l a 
a z i e n d a o a l la b u o n a v o l o n t à 
( l ea l i o p e r a t o r i d e l l a I I A I - T V . 
M e n t r e «ai e b b e s e m p l i r i -
- l i c o a f f e i m a i e che o j in i so-
c ietà ha la rad io te lov i - iono 
c h e si n i o ' i l . t ( l i i - o p n o r o l i l i o 
a l m e n o c h i e d e r - i : q u a l e par 
ie d e l l a s o c i e t à ? ) , d o b b i a m o 
t e n e r c o n i o d e l l e d i f r i c o l l ' i 
iMMicrnli c h e o - l a r o l a n o i l 
i o . i l i / z a r - i d i una n u o v a p o 
l i t ica d e l l a c o m u n i c a z i o n e . 
*M l i . I l l a d i l i n i f i c i o , c o n t i . n i -
d i z i o n i , c o m t i l i c a z i o u i d i e 
t i ."-cono tl.i i n l e i e — i econo
m i c i . p o l i t i c i , - o c i a l i e i la i l i 
ci Mezze c u l l i l i . i l i d i f r o n t e 
a l l e q u a l i o l i m m o d e v e f a t e 
la p i o i i i i i p a l l e . Pe i ( p i a n t o 
ci r i " u a r i l . i . n o i n o n - t . i r e m o 

f o l l i l i . '«liei i l l l 'Ml lM IMIIII t u l 

l i le « | i . n i " a f f i n c h é l ' i i t i ia -

i i i - m o i i i i h l i l ì i o t .u l io le lev i - i -

vo r e a l i z z i le n r o n r i e f i n a l i 

t à . S u l n i n n o l o c a l e , l 'occa

s ione d e l ' a T e r / a r e t e c o n 

sent i rà d i v e r i f i c a r e q u a l i 

sono le d i f f i c o l t à v e r e e l e 

m i s t i f i c a z i o n i , t e v o l o n t à d ì 

c a m h i a r e . e q u e l l e d i .conser

v a r e . l ' i m p e c i l o ne l l 'es i te ' r i -

l e tu t te l e v i e p e r r i u s c i r e e 

s i i . i l i h i d e l r i " * i o a l l e is tmi -" 

ze s u p e r i o r i , e'ino a d o c " i . 

n o n si p u ò d i r e c h e . n e l l a 

sostanza, l e " "ndi i • • i o n i e 

p roposte « d e l l a H e - ì o n e . 

a v a n z a l e a i l r n v e r s o i l C o m i -

l a to p e r i l se rv i z io r a d i n i e -

l e v i « i v o . s inno s ia le acco l te 

p e r i l senso d i e c o n t e n e v a n o 

e p e r la f o r m a c o o p e r a t i v a 

c o n c u i « n n o s ia le a v a n z a l e . 

P r o p r i o p e r c h é n o n c i n a -

si-i u d i a m o le i l i f f '1-ol là — oz -

p e l l i v e e « o s s e l l i v e — n o n 

- i . i m n | t e « - ì m i s l i : i l p ross i 

m o C o n v e g n o d i P is to ia e In 

p u r t a r d i v a C o n f e r e n z a d i 

p r o d u z i o n e c o s t i t u i r a n n o , r i 

s p e l l o a l l ' a t t u a z i o n e d e l l a 

T e r z a r e t e , u n ' o c c a s i o n e per 

l a v o r a r e i n s i e m e , p e r t r o v a 

r e .«ol ' tz 'oni c o n c r e t e . 

F. M. De Sanctis 

In scena alla Pergola la « Locandiere » di Cobelli 

La commedia della «finzione» 
Ogni personaggio della nuova edizione recita un ruolo che non appartiene alla sua iden
tità - Ottima prestazione degli attori - Una Mirandolina priva di piacevolezze stucchevoli 
Teatralmente intensa, a dir 

poco, la scorsa settimana a 
Fn-enze. in grado di presen
tare, per quantità e qualità 
di proposte, un esteso varie
gato ventaglio di occasioni. 
Fra spettacoli perduti e ri
trovati. mancati e rincorsi. 
il catalogo è questo: dalle 
Salmodie Itineranti di Andrea 
Giulio, perpetrate sul «Giar
dino dei ciliegi » di Cechov, 
al « Mèlo » imverito e tra
volgente del Grand Magic 
Circus (ma r.on al meglio 
delle sue possibilità), al re
pertorio classico degli «Amo
ri inquieti » di Goldoni, regi
sta Augusto Zucchi. e del-
l'Andna di Machiavelli, de
dicata programmaticamente. 
come dettava la copiosa 
quanto illustre documentazio
ne allegata, ai rinnovati fa-
«ti del teatro di parola E 
fin qui tutto bene, e tutto 
plausibile, a patto che la pa 
rola. come d'altronde ogni pa

rola data, venga restituita 
il che non ci sembra sia ac
caduto nel caso della messa 
in scena curata da Marco 
Bernardi, giovane e colto re
gista di un*esercitp.zione so
stanziatine ite accademica. E 
veniamo, sempre in tema di 
teatro di parola, ma ben al
trimenti risolto, alla «Locan
diere» » di Goldoni allestita al 
teatro della Pergola da Gian
carlo Cobelli. 

La commedia è celeberri
ma. costituisce, come ognun 
sa, un ritratto di donna e 
di società di straordinaria e-
videnza. ma soprattutto risul
ta. ed è ciò che Cobelli ha 
voluto porre in rilievo, «com 
media della finzione», dove 
ogni personaggio recita un 
ruolo che non appartiene al
la sua effettiva identità, dove 
gli intrecci si annodano e 
sciolgono appoggiandosi a 
quello che oggi potremo defi
nire il «piacere teatrale», 

implicito o esibito, scatenan
te passioni vere e fittizie, e 
naturalmente, un po' morali
sticamente. destinato a per
dere nel confronto col dispia
cere del reale quotidiano. Non 
altro senso possiede la sce
na finale, in cui Mirandolina. 
ormai sposa di Fabrizio, si 
congeda dalla ora del diver
timento» e siede a guarda
re. spettatrice anch'essa, un 
carro di Tespi che si allon 
tana fra la neve, traballan
te del suo carico di nobili 
in irreversìbile declino, equi
parati definitivamente alle 
due attrici, 

Aria di decadenza spira 
d'altronde da tutto Io spetta
colo, un allarme sottile che 
immalinconisce Io stesso gio
co delle parti, anche laddo
ve appare più spensierato ed 
elusivo ed è dimensione sen
sibile nella doppia cadenza 
affidata da un Iato al vaude
ville minuettante che regola 

le entrate e le uscite (tutto 
uno sbattere di porte ovvero 
aprirsi e chiudersi di sipa
rietti) dall'altro a certe vere 
e proprie aperture di sipario 
che, coinvolgendo anche Io 
spazio disadorno dell'intero 
palcoscenieo, fissa alcune im
magini emblematiche, sugge
stionate anche da certa pit
tura (Hogarth naturalmente) 
e sottolineate da congrui pas
saggi musicali. Perfettamen
te funzionali in questo senso 
le scene di Paolo Tommasi. 
come le prestazioni degli at
tori A cominciare da Carla 
Gravina, una Mirandolina del 
tutto priva finalmente di pia
cevolezze stucchevoli, per 
continuare con Pino Micol, 
inamidato supercilioso cava
liere di Ripafrfttta. e Anto
nio Prancioni ed Ennio Greg
gia, caricaturali ma con mi
sura. 

Rita Guerrìcchio 

Un corso sperimentale 
sul lavoro dell'attore 

AREZZO — Inizia oggi a 
Sansepolcro nella sala del
la Filarmonica il corso spe
rimentale sul lavoro dell* 
attore Vi parteciperanno 
una quarantina di giovani 
in due gruppi di studio, 
con turno pomeridiano e se
rale. L'iniziativa è dell'ARCI 
provinciale in accordo con il 
Comune e la biblioteca di 
San Sepolcro e con 11 CRAL 
aziendale della Buitonl. Il 
corso sarà tenuto da Antonio 
Piovaneìli. attore della com-
patmia pupi e fresedde, e met
terà a disposizione dei parte

cipanti la sua lunga espe
rienza teatrale. 

Non sarà un corso accade
mico, e questo all'ARCI ten
gono a precisarlo, ma piutto
sto un momento di aggrega
zione e dì discussione sul tea
tro. Sarà quindi un lavoro di 
ricerca sull'espressività sulle 
possibilità di comunicazione 
del corpo e della voce attra
verso lo strumento e le tec
niche teatrali. Questo fatto di
mostra come questo genere 

1 di didattica teatrale si stia 
| estendendo in maniera sem-
1 pre più vasta ed organica 

Si scrive la storia 
di Castelfiorentino 

L'amministrazione comuna
le di Castelfiorentino ha isti
tuito due borse di studio. 
ciascuna di tre milioni e sei
centomila lire, riservate ai I 
laureati che intendano svol- { 
gere studi e ricerche su Ca- | 
stelfiorentino ed il territorio , 
circostante nel periodo del 
tardo medioevo ed in quello 
successivo all'unità nazionale. 
Inoltre sono pi evisti tre e-
sami (settecentomila lire per 
ognuno) per elaborati e tesi 
che riguardano la storia di 
Castelfioren' ino d«»! medioevo 
ai giorni nostri. Della Com

missione fanno parte, oltre 
ad alcuni rappresentanti del 
Consiglio comunale, tre do
centi delle università toscane, 
ai quali spetterà il coordi
namento ed il controllo 
scientifico delle ricerche. 
Questa iniziativa si inserisce 
in quel filone incentrato sul
l'interesse per la storia locale 
che ha già dato vita ad im
portanti manifestazioni: ri
cordiamo la mostra fotogra
fica su « Castelfiorentino ieri 
e oggi ». l'istituzione di una 
sezione di storia locale pres
so la biblioteca comunale 

Il « progetto » di romanzo di Federico Tozzi nell'occhio della polemica 

Adele: nome di donna 
battage pubblicitario 
sapore di « scandalo » 

v II caso Adele. Dopo «Adele 
H » capolavoro cinematogra
fico di Truffaut. questo nome 
di donna ritorna alla ribalta 
della cronaca, e questa volta 
pare non si tratti di beneme
renze artistiche dì particolare 
rilievo. 

«Adele H» era la figlia di 
Victor Hugo, che soffriva di 
complessi inconfessabili di 
fronte alla grandezza e all'in
vadenza della figura paterna; 
questa Adele di oggi è in-
ch'essa figlia di uno scritto
re, ma si tratta di progenie 
di tipo molto particolare, es
sendo, Adele, il personaggio 
principale di un romanzo. 
«Adele», appunto, progetto di 
romanzo ritrovato fra le car
te rimaste inedite dello scrit
tore senese Federigo Tozzi, e 
destinato a rimanere per 
sempre sepolto nel fondo del 
cassetto se Glauco Tozzi fi
glio di Federigo, non l'avesse 
estratto alla luce per degna
mente pubblicarlo presso l'e
ditore fiorentino Vallecchi, in 
una (esternamente) bella e e-
legante edizione, 

E il caso scoppia subito 
dopo il lancio pubblicitario, 
per la verità cunUisilmo, 
della ca-a editrice. A ospitare 
gli interventi di mapgiore in
teresse polemico è stato, nel 
suoi ultimi numeri, il setti
manale «Nuovo Corriere Se-
nes*-». con articoli e lettere 
di Paolo Cesarlnl. di Glauco 
Tozzi e di Carlo Fini 

Che cosa si rimprovera ad 
«Adele»? 

Molte cose, ma innanzitutto 
il «bnttit^e» reelomNtico che 
secondo Paolo Cesarìni, scrit
tore e hioprnfo di Tozzi non 
è assolutamente giustificato 
dalla consistenza dell'onera 
che non è certo un romanzo 
'enme invere la ouhhlicità e 
ditoriale cerca di far crede
re) nvi IIM «testo elamoroso 
e tormentato, abbandonato 
forse n»»r senior» rln'i'anto 
re» «Ad°le», secondo Cesari-
ni nnn esiste e r n n f r f ^ n e 
rieordn un altro trurrhetto 
erl'tnrtnlp eli" t*i<mn.rf'a sem
pre l'onera di Tozzi s i tratta 
rtf»lt,'>'-ii'>t'-i»i«» mondo^r>ri'"ia 
del 1P?5 di « Novale ». scaccia
to nel <;r>'totitnlo ro'T» m 
manzo e che noi era. semore 
perendo Cesarìni un diario 
o meglio una serie di lettere 
al1*» moelie 

Il libro e una specie di 
«nu77le». il lettore sì smarri
rà sieuramente, secondo Ce
rarmi. in auel'a che sem
bra una vera e prooria sel
va: ci sono figure che mu
tano nome, perfino una inde-
ei^inne «sul nersonaf*"ìo della 
mndre del protagonista, che 
in mp-ine or'*e'identi è invece 
indicata com»» la nonna. Infi
ne la ei*t* liei ranfnrito firy. 
Dire indifferentemente e al-
t"'Tiativa*v"intp Firpnre o 
S«ena. Insomma conelude 
ppsirint il libro («una vt^^n-
da nebulosa e aunsi inaffer-
rpVittpn) a etnmiernila lire ri-
cultq «una fregatura memora-

Il caso scoppia dopo il lancio del volume curato per la Vallecchi dal 
figlio dello scrittore - Meriti e prevaricazioni dell'industria culturale 

bile per l'acquirente». 
In realtà, conclude il po

lemico biografo dì Tozzi, il 
vero significato di «Adele» 
per i veri appassionati co 
noscitori e estimatori dello 
scrittore senese sta nella 
possibilità di penetrare nel
l'officine dell'artista, per co
gliere proposte e eventuali 
pentimenti (e naturalmente 

le motivazioni del ripensa
mento) e insieme per seguire 
in trasparenza i richiami al
l'autobiografia: le liti tra Fe
derigo e il padre, trasposti 
romanzescamente negli alter
chi violenti tra Adele e la 
madre, la malattia agli occhi 
e la conseguente forzata se
gregazione che unisce l'auto
re all'eroina (Adele c'est 

moi!). Insomma «Adele» è 
per Cesarìni una lettura che 
ha «il fascino dei problemi 
irrisolvibili». Al lungo attacco 
di Cesarini risponde, nell'ul
timo numero del settimanale 
dì Siena, il curatore Glauco 
Tozzi che respinge le accuse 
e, specialmente, quella dì 
«frode commerciale», per poi 
segnalare una serie di inesat-

L'originale comin eia così 
Ecco le righe iniziali del discusso roman 

/o « Adele » di Federico Tozzi: 
: Quando usciva dalla scuola normale a 

mezzogiorno, io la incontravo sempre. Poi 
erano due anni che non la vedevo più. Sapevo 
che si ehiamava Adele e che era figliola del 
dottore Preschi ». 

Qui ima lacuna, contrawegnata da asteri 
schi. con l'annotazione a margine « è set 
tembre ». 

€ Scese, soffermandosi due o tre volte, la 
scala della chiesa dei Servi. Prese per la via 
di San Martino'e. attraversando tutta la piaz
za del Campo, s'avviò verso Fontebranda: 
perché stava presso al Madonnino Scapato. 

Era quasi sera; e la piazza fu per diventare 
più rossa, ma invece illividi rapidamente. 
prima che la signorina fosse giunta alla co 
starella. 

Le ore batterono, ed ella si affrettò a scen
dere il costone melmoso, badava di non sdruc 
ciolare. scansando i carrettoni dei macelli ti 
rati ciascuno da tre cavalli, che dovevano so
stare a metà della salita, mentre un uomo 
appuntellava subito le ruote. Ma Adele, giun 
ta dinanzi alla fonte, si fermò Î e pareva d" 
essere stata inseguita, ed ora voleva ripren 
der fiato ». 

Uno spazio bianco, dove l'autore ha annota 
io per se stesso: * Abbigliamento ». Ma resta 

no solo, cancellate, le poche parole seguenti. 
« Il suo berretto quasi le nascondeva tutti i 

capelli. La bella Fontebranda, più bassa della 
strada, quasi sotto alcune case attaccate ad 
una balza, su la quale sta la basilica di San 
Domenico, nascondeva la .sua acqua cupa e 
sempre gelida ». 

Il dattiloscritto originario inizia di qui, ma 
la prima metà della prima pagina è mancante. 

« Si udiva soltanto il brusio velato dell'ac
qua. Ma. da una conceria aperta, si vedevano 
cinque uomini curvi su le doghe di cemento a 
raschiare i'cuol umidf e giallognoli. "E l'acre 
odore si sentì di più. 

I conciatori erano in fila, dentro una lunga 
stanza, dove sono murate anche le vasche 

Essi avevano i piedi umidi dentro zoccoli 
di legno, un grembiule alto e legato al petto. 
un berretto piccolo e rotondo, a colori, con una 
nappina. sopra i capelli corti. 

Con le braccia gonfie di muscoli, con i vol
ti muti e calmi, si volsero un istante a guar
dare fuori: poi si richinarono in fretta. 

Sotto le volte buie della antica fonte, l'ac
qua lasciava distinguere il suo fondo di un 
verde indefinibile e silenzioso. Le ombre enor
mi dei due pilastri battevano su la parete op
posta. tagliando la luce debole di un fanale a 
gas. la quale penetrava di tra gli archi. 

Adele si avvicinò di più ». 

tezze per Tozzi, insomma, le 
segnalazioni del retrocoperti-
na seno più che sufficienti a 
mettere sull'avviso anche il 
lettore più distratto e disin
formato che si tratta, secon 
do il sottotitolo, di «fram
menti dì un romanzo». 

Alla lettera di Tozzi con
trobatte, sempre nello stesso 
numero del settimanale, an
cora Cesarini elle riconferma 
le sue opinioni. 

La polemica è naturalmen
te ancora aperta e molti a 
spetti della questione restano 
ancora da chiarire D'altra 
parte essn solleva un nugolo 
di problemi che riguardano 
principalmente quella cosa 
(che sembrava negli ultimi 
tempi essersi defilata dai 
discorsi sulla letteratura) che 
va sotto il nome di industria 
culturale. 

Recentemente quest'ultima 
sembra aver srelto una linea 
d'azione che. per alcuni, ser 
ve a una più approfondita 
conoscenza filologica dell'o 
pera degli scrittori pubblica
ti, mentre, per altri, è una 
sppcìe di operazione di scia 
callaggio intellettuale che si 
diverte a far soldi pubbli
cando a tutto spiano, e senza 
criterio, tutto quello che si 
riesce a tirar fuori da casset 
ti e da armadi esistenti nplle 
case dei letterati prematura
mente (o meno) scomparsi. 
oppure nelle abitazioni dei 
parenti più stretti, comprese 
le famigerate «liste della la
vandaia» che hanno fatto la 
gioia, la fama e la fortuna di 
più generazioni di filologi te
deschi. 

A lato, un'altra questione 
sollevata dalla polemica se
nese (e non), riguarda anco
ra il problema dell'edizione 
di opere postume: chi ha la 
responsabilità vera di decide
re quali manoscritti siano ef-
fettivan.etile meritevoli di 
pubblicazione e quali Invece 
è preferibile abbandonare al 
loro destino, al ripudio del
l'autore? 

La risposta non è facile, né 
ouò essere univoca: il casa 
Kafka insegni, se Max Brod 
non avesse disubbidito al
l'ordine dello scrittore la let
teratura occidentale (e no) 
avrebbe avuto una storia e 
un significato molto diversi 
da quelli che poi ha avuto. 
Ma certo quello kafkiano era 
un caso molto particolare. Si 
pensi, davanti a questo e-
sempio positivo, quanti altri 
neeativi si possono invece e-
lencare: lo scempio degli 
Feruti dì Flaiano pemetrato 
dalla Rizzoli nooure il Gad
da della « Meccanica » e di 
«Novella Seconda» per I tor-

••Vii della Garzanti Opc-aztnni 
del eenpre sarebbe di solito 
nr»for'bile destinarle agli 
strumenti annositi che esì
stono allo rivinte letterarie. 
ciò*, ebr in .sortite di oupsto 
•**>nprp trovano una delle loro 
non minor: ragioni d'essere 
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