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'Carp Stato 
tlscrlvo...-
La Ftederaziono editor giomali 
(Reg) m v U a to s,Mo a '^isi pin 
pubofcita Con una campagna di 
annuncl sui quolidiani, d ie Ba pre-
so II via ten, all editor! chledono 
che to Stalo utflizz! sempre di piu la 
carta itampata per comuntcare 
conlcittadini -Caro Stalo UaUano 
dice uno del ue annunci die oc-
cupano un intera pagina- se ci rac-
corilassi quel d ie lalrforse potrem-
moatilttniasbagharedi meno- II 
secondo annuncio dice •CaroSta-
lo ilallano pofche della pubbifcita 
luconosclsotolcosti oratisptega 
mo i beneficw -Caro Stato ttallano 
-ecco II terao annunclo- ci nsulta 
cne la lua capacita di comumcare 
con Iclttadlnfsla quaHro volte info-
rioNLnspetto a quella deinnghiRer-
rai CidaauBuiarslcherinvitode-
gJl pdKori venga accotto a) piu pre-

CsmWa Cassette 
editoriale 
La flizzotiha un nuovo assetto so-
cietflrio Dal 1° Herniate dl que-
st'anno & fnlattl, diveniata esecutl-
va la rustorre .per incorporazione 
nella RCS. Editon SpA della 
RCS Edtkmafe Quotidiani, della 
" " "Woriale Veneta, della 

llmese, della RCS Pub-
lla RCS Rtotoll periodi-

cl, Him IV e RCS Films & TV La 

SC S. Editon subentrera. durtque, 
liittl I rapport! In attlro e In passi

ve di cul sono attualmente trtolan 
te societa incorporate 

iliirtiteftL-™ 

ato quesia matUna a 
^ -TledelbSlaippa 

Unanima 
socleta 
Verra preseni 

Esiera'lri via tfete'Mercede'SO 
nuovo prpgetto societano de II Mo-
nffesloMB vrgllla dei lancio del-
I'olferta pubblica dl sottoscrtelone 
delle azioni della •Manifesto 
Sp,A», approvals daBa Consob il 
2Z dfcembre, verranrio illustrate k 
nuove scelte edltonall e irriprendt 
j o r j a O i n n c o n t r o p a r ^ p e ^ n o 

della cooperative edltrce, Gianni 
Ferrara president del •Manifesto 
" t-_e Roberto Tesl, conslgllere 

U..Hr,g!,IH".".......™.-.~-
Accordo 
fatto 
Llpotesi dl accordo sui piano di 
ptipenstonamemi, elabotata per 
BorTare IIMotlmofuqrf dalla crisi, e 
Mata approvata dalla redaaorie 
deflo sionco qootMiano napoleta-
no con 99 si 27 no,. otto acheae 

IL UBRO. Adelphi ripubblica le novelle di Basile, primo esempio di «romanzo nazionale* 

biaiKbeeduenulle (IvoUntisono 
lari 1361. Vaccordo prevede II ri-

corsp.a SS.prei^ionaiiMnti, del 
atari 

rU5MWM«Ii886e' „ 
vartflca nel novembre 1! . . . 

sereM nemo alia cassa Integrazio-
ne prima della maiuraztone del re-
quIsWdl prepensionametito 

m 
Convemlone 
per la scuo/a 
E dl due millardi dl lire II costo 
comptessivo delta convenitkme su-
pulafa dS Minlstero della Pubbllca 
laUialpne con la Rai per program-
mi Inlormativo-tormatlvi auftemi 
deD'autonomla scoiaslka La cdra 
gravera, sull'esercizio finanzlano 
Bel 1994 La convenzlone della 
durata di un anno, prevede la rea-
llna>«K dl programml radiotele-
v6m, dl cassette video e la tomltu-
ra dLmalerlan audlovM e Inlotma-
tlcl Per tutto II perlodo della con-
venflone sari atttvato un numero 
vente cne consentira II dialogo del 
pubbllco con gli esperti 

*'J 

HVMwtoiMo tM porta, kt iMitotoMfnUIIMMrl 

La favola dell'Italia uiiita 
Adelphi ripubblica il "Racconto dei racconti* di 
Giambattista Basile, il classico testo de! Seicen-
to napoletano. In questa versione meridionale 
del "Decamerone" di Boccaccio e'e la prima 
traccia del romanzo nazionale ttaliano. 

MAHLM (UUITANKLU 
• La pubbllcaaione del ftmonW 
dei raxonli (-Lo Cunto de II Cun-
li.) dl Glambaltisia Basile ad opera 
della casa edltnce Adelphi. nella 
nuova tradiEione di RuggieroGua-
rinl dal napoletano anhco mi ofhe 
il preiesto per una sene diconside-
razlonl su questo llbro (onda men-
late 

Tanlo per coonnctare conlesso 
dl avere un debole per I autore de 
•Lo cunto* Un debole che prescin-
de doll apprczzamenlo ciitico de) 
suo valore leiterano, che pure e 
enorme o megUo procede paralle 
to ad esso polenaandosi nel con-
Ironlo Basilemiesimpatcoinma-
nlera smisurata mi strappa entu-
siasmi d ie hordeggiano il (anatl-
smo Quado ne leggo un passo 
non nesco poi a tratlenermi dal gi 
rare per la casa sventolando il hbro 
come uno stendardocontro il resto 
della biblioteca ecostnngendochi 
coabita con me a sorbirsi seduta 
slanle il passo che hoappena lelto 
e che come un alcoolico gia mi t 
entrato "in circolo* Insommo se 
ancora non si fosse capilo. per me 

si tratta di un llbro oracotare, dl 
quelli che si aprono a caso per n-
tavame •responsa» agli urgenti 
quesiti del momenta 

E conoscono anche le ragioni di 
tanta simpatta, che sono tutte nella 
uresistibile cartca di toonia che si 
spngiona da quella scntlura un i-
ronia spesso crudele, sempre sor-
niona, gattesca, banale comunque 
ma! tgrazieacodestairomacheil 
Basile vive a pieno il suo tempo, 
ma non gli consente di impngio-
narto in se stesso. dl sopraffarto 

lltrlwiroMBarecco 
Immeiso lino alia punta dei ca-

pelli nel Banxco, e nel secolo che 
in esso si IdentlHca dl quel secolo 
e dl quel gusto egll si la befte dl 
conlinuo, ne e U piu scalenato pa-
rod ista L'lmmaginlsmo trtonlante 
giungeva ad aberrazioni descrifttve 
che ad esempio trasformavano 
un paesaggio lunare in una padel-
la celeste con la luna al centra nel 
ruolo di uovo Inllo Per nulla inti-
monto. il nostro Giambattista rac-
coghe la slida spingendo quella 

pemiciosa tendenza Nno aUe extre
me conseguenze Fer aveme una 
conieima, basta soflermaisi suite 
immagim astronomiche che egli 
dissemma nella sua opera verl e 
proprt racconU nel racconto, in cui 
sole e luna, clefo e terra danno vita 
a IrresisKMi commediole, e name 
non moltftdetanli da quelle che si 
dipanavancVnfigll augustl bussolot 
ti delle •guartaiteUe' stradah, che 
erano poi i televisor! deli'epoca 

Ma se Basile, uomo del Seicento 
come pochl si complaceva di es-
sere il >burlador-del suo secolo, ne 
consegue che egll burlava anche 
Basile Enonawebbepolutaanda-
re dlversamente soio chi conosce 
I arte dl prendere in giro se stesso 
pufj permettersi di fare altrettanto 
con il suo prossimo. In caso con-
trano. il piO delle volte si tratta di 
meschine esercilaiiom dl Unclag-
g » morale ai danni della colleHm-
ta. 

Ma Gibibl (Giambattista Basile) 
non si hmita a tanto, e questo (aac-
crescere nella mia personate ban-
ca i capHah di simpatia da iui de-
positati Oall alto di una coscienza 
estetica linissima, I autore napole
tano estende la sua presa in giro 
dalla societa e dai genen letlerati 
allora in auge a socleta e genen 
ancora di U da venire Molte sue 
lovole - troupe percitarlequi-de-
dicate all'amore infehce, netl'esa-
speradone dei torn che vanno ben 
oilre i timlU-del paradosso, rappre-
sentano la piii succosa liquidazio-
ne anticipata di certo romantici-
smo larmoyant e strappacuore 
(vedi Paolo e Virginia di Saint-Pier-
re) che trtonfera un palo dl secoli 

piu taidi tin altro esempio deSa 
pnvatissima guerra ai genen pre-
senli o futurt che fossero' Pronti' 
Nella lavola "Rnto Smauto>, che si 
pwb approsamativamCTte tradune 
•Smalto Spteodente» unafanciulla 
a cui non va a genio per la dispe-
razione del genitore nessuno dei 
giovanotti, pur aitanti e pieni di 
contanti, che chiedono la sua ma-
no, ne costiuisce uno di pasta di 
mandorle, con perhne al posto dei 
denll, e smeraldi per occhi Ebbe-
ne ditemi seienamenle se quesia 
non & una clamorosa anlicipazto-
ne del mito - nooch* ta sua conte 
stuale smitizzazione - della creatu-
ra fabbricata In laboralono (vedi il 
«Frankenstein» di Mary Shelly) mi
to che in piti taidi sedurrS land ail-
tor cosiddefli gotici Chi, poi ana 
sfrenatamente la caccia alle antici-
paziom non si iara sluggire la lavo
la -Sole luna e Tal>a> Li c'& addmt-
tura una -antictpazione» del rac 
conto del Heist «La Marches* von 
0 i una lanciutla in stato diremo 
o ^ i di coma profondo nceve la vl-
sita di un piinclpe di passaggio 
che non pago di ammirame la 
sconvo^entebeUezza. dopoqual-
che tentallvo dl nanima^ione ne 
coglie i Irutti dell amoie senza ec-
cessm scrupoli 

Per concludere su quest ordine 
di consxterazioni, mt sento di ader-
mate che I ability e la grandezza 
del Baate nel nprendeisi cfc che 
pure da a piene mam. si ritreva tut-
ta in questa formula netl istante in 
cui egli e occupato ad engere un 
sonluoso monumento alia lavola. 
vi prolonde una tal dovizia di effelti 
paradislici da metterne m sena co

st I etemenlo pnmano la sua stes-
sacred itnha 

Non deve, allora, appanre cau 
sale che il Basile piacesse tanto a 
Vittono Imbnani alao genio dello 
sbetleffo ammantalodei panni vo 
lutamente trasparenti della senosi-
ta a quell'lmbnani grande studio-
sOe'cotleiiohista'difavoledlaBWa-
li (»La novella)4floreWllna>~*W no-
vellaia milaneseH) die con il bietu-
n dell'ironia faceva tebucce a tanli 
tetteratoni del suo tempo e piO in 
generate allumanita. di cui era 
convinto detrattore Petche il se-
gretoetultoqui nutnre per 1 uomo 
(anche per se stessi bemnteso) 
una sana repulsione unarepellen-
za sarei tentato di dire Sob uno 
sguardo spietalo insegua a decifra 
re il senso profondo della realta 
uno ^uardo ciiuco non ottimista, 
giammal consolatono Lino sguar
do che non si presenli con leu 
chetla presunta e presuntuosa dl 
•sguardo realistico* Ambrose Bier-
ce vennano amencano della se 
conda meta deD Oltocento devcta 
a Poe come ogm lulerano dovreb-
beessedo a Lutero, a pioposito del 
reallsmo genere con il quale pe 
raltro aveva gia chiuso i conli da 
tempo, nel suo >Dizionanodel Dta-
volo' senve che & «l'arte di dipinge-
re la realta cosl come e vista dai ro-
Spn 

L'aidita immagme di Bierce mi 
consente di Ware in causa con tut-
t altro spirilo e con la benevotenza 
che mipone II nspetto quel gran 
Rospo delta cuMura itdhana (con 
partteolare nfenmanto al Mezzo-
giomo) che 6 Benedetto Croce 

Ebbene Croce che pur non fa mi-
stero della sua awersione per lutlo 
ciO che odora di Barocco perlu 
strando col suo rinissimo oUalto la 
letteratura dei secoli passati pei 
additare alia nuova Italia quel t o 
mune patdmonio di idee edi volon 
che le permettessero di acquisue 
una salda cultura nazionale - e 
sembra cosl voter due "Badate 
che con questi fnxi d ingegno per 
antenah £ il caso che ci compor 
hamocome una nazione unita e n 
spettabile» - non esita ad mdicare 
in Basile e nel suo "Cunto« di cm 
lomisce la pnma versione integra
te uno dei vertici della nosnalradi-
zione 

Che cosa ho detto in pnnclpio, 
che la mia simpatia per il Basile 
bordeggia il (anatisino1 Reltifico 0 
tondamentalismo bell 6 buorto1 

Sono un cosl sviscerato credente 
nelle sue infinite possibility ptofeti-
che che non tri pento di mettergli 
sulle labbra parole che non ha mai 
detto Debiloie della oovellistica a 
Iui precedente, nel limtlare la sua 
raccolta a cinquanta capi nairati 
vi- il Nostro mi da la sensazwne di 
voter due -Secinquantaraccontivi 
sembran pochl, rtvolgetevt a quella 
squacquera di Mdighenla di Navar-
ra che nel suo EptamenHie ne ha 
messl Insieme settanta e passa o a 
quello sbruflone di Messer BOCCJC 
cio, a cui fermarsi puma di cento 
non suonava digmtoso1* 

Quanto, poi. agli mnumerevoli 
reucci e pnnclpiolti che vanno su e 
giuperivan-cuntt. s^non di regni 
motecolan, spesso non piu vash di 
una contrada - Preta S«£a fralta 
Ombrosa, Verde Colle - dlte quel 
che votete ma nessuno mi leva dal
la testa che I Autore, au quel relrtti 
di un sistema feudale ornlai doin-
legralo, andava sovrapponendo 
1'immagine montante di quelli che 
saranno i capimna i caporiom i 
capiclan della camorra di la - ma 
neanche tanto-davenire 

Due ultime consiacrazioni IA 
pnma dihpoa»nparativo mipor-
ta a vagheggiaie un tempo in cui 
Lo Cunm de h Cunli cresciuto wa 
via nel lavore dei letton edella cntt 
ca, possa andare a occupare il po
sto che sono lermamente convinto 
gli spetti quello di «romanzo na
zionale* - II dlaletto e un ostaario 
soltanlo per chl vuole inlenderto 
come tale - in anticipo di ben due 
secoli sui PromewSposi II che ci 
metterebbe al passo o quasi con le 
altre nazioni europee vedi la Pran-
cia di Ribetais, la Spagna di Cer
vantes. I'mghilteira di Shakespea
re, la Germania di Gnmmelshau 
sen 

LactwdMKaMtNMto 
La seconda dt oidlne siquisita-

mente comportamentale detiva a 
slretto giro dalla pnma Se come 
mi auguro, il Basile sara accettato 
quale autore italico per eccellenza, 
non sara del tutto privo di significa-
to che allongine della nostra co
scienza lettetana andii ad in.se-
diarsi una raccolta di novelle La 
novella e un luogo leiterano piuno-
stolimitato un topos in cui si puo e 
si deve espnmeie una grossa ten-
stone, ma per un atco di tempo al-
quanto breve Ebbene, quesia ca 
rattenstlca mi sembra calzaie a 
pehnello al temperamenlo di noi 
itallani In generate e di noi men 
dionah in modo speciale So di ri-
schiare il reato di imverenza ma 
secondo me le Cinque Giornate di 
Mllano e piu ancora le Quattro 
Giomate di Napoli non sarebbeto 
Unite in maniera cosi luminosa se 
tosserodurate una settimana 

Per grattarsi, U niignolo. 
Per spowu-si, Paivulare. 
Per ingukare, il medio. 
Per vlaggiare, il poDice. 
Per leggere, I'lndice. 

I.'liutuf ill gtmnwo t> in 
ivlutitu. AiMti*mile U vtm 
litui" (trtl'i (vliuni. h mm 
mTimMU'iM'i di UII 
HXHillgw. Stdl'tUltriHi mimrm 

Inwil'1 Inlte le imlutauiiu 
IKI ahlxmann r* ^^l/w^n•ll• 
UHHF mwer*' m rrfpiio In 
(i-iwjw *nmlti valuta »i lulU1 

te librm* MesMgH'Tie 

• •El LIBBIOELMEBEl 

COW UN VKCMO UMIAK). 

Chomsky, media e fascismo strisciante 
M m u u Mieueei 

m «La logica e chiara la propa
ganda e per la democrazia quello 
che e il randello per uno stalo tota-
litano a\ Slati Uniti sono stall 1 
pionieri netl'induslna delle pubbll-
che relazioni- Noam Chomsky 
grande linguista e militanle politico 
radical, lancia la sua vis polemica 
contra llpoteiv dei media, con par 
ticolare nfenmenlo alia siluazione 
amertcana, in un libretto uscito da 
poco pet Valtecchi Nondimenlca 
pero di premeneie alia sua analisi 
un osservazionc -Quello che sta 
accadendo dl questi tempi In Italia 
e che i doloroso osservare, e quasi 
la caricature delle tendenze che ho 
analizzato negli mtervenli di que
sto volume a propositi* dell evotu-
zione del potere In generate e del 
media in particolare. 

Polere e media msomma pro-
cedono di pan passo tanlo si con-
ccnira il prtmo. tanto I secondi di-
vcnlaiio sempre pio slrumenti nel
le manl del poclii Attenzione pe
ro Chomsky Introduce due varianti 
all analisiche pure in Italia si & an-
data sviluppando La prima riguar 

da la definlzione dei media che 
non sono sob la radio latelevisio-
rte o magan, la stampa ma anche 
la scuola, I Universila, la Ctuesa. La 
seconda vanante 61'arco (empora-
le in cul si sroloe I analisi che si 
snoda a partite dall America degli 
annlVwitl E allora che un grande 
giomalista Walter Lippmann sen
ve una sene di saggi dal titoto Una 
teonapiogKssistaaelpetisieto libe 
lal-demoauttco II libra sosteneva 
che «una moluztone nel! arte della 
democrazia poteva essere usata 
per costrulte il consenso* Costrui-
re il consenso - spiega Chomsky -
significa ^onvincere I opinione 
pubblica ad essere d accordo su 
argomenli e su problemi rispetto ai 
quail si opponeva siruttando le 
moderne tecniche della propagan 
da» Uppman non aveva dubbi che 
tutto cio fosse necessano petche 
IDII interessicomumeludonocom-
pletamente I opinione pubblica e 
possono essere compresi e gestih 
da una classe specializzaia di uo-
mini responsabili» Non c pissibite 
che al branco conluso« partecipl 

allageshonedeHe cose 
A partite da queste piemesse 

Chomsky analizza come volta pet 
volta a seconda degli slrumenti e 
dei mezzi mesa a disposizione dal
la propaganda si lenti di plasmare 
I opinione pubblica amencana Ci 
si ricsce sempre' Mo Almeno non 
completamente Negli anni Trenta 
e negli anni Sessanta quel conlrol-
k) non ci lu Lesrstenza di movi-
menti e di organizzaziom in cui 
I individuo non e piu tsolato rende 
piu compltcata loperazione Per 
questo vengono usate tulte le tec 
niche tese a separate a ridune in 
solrfudine Solo cosl si nesce a 
cieare «una democrazia degli spel-
tattoni-ben lunziotiante La«parte-
cipaeione« non e esclusa del tutto 
lIpopoloinlatlHunntolocelha Si 
suppone che penodicamente sia 
in grado di indinzzare la propria 
scelta i voto) verso uno dei mem-
bn della categona dei coslddeth 
uommi dl tesponsat>tlita» "Quesia 
-conclude Chomsky - e la versio
ne contemporanea ptit pragressi 
sta della democrazia* 

La descnzione o come si vede 
impielosa e in akune parti non 

manca di efficacki Scnlta com 6 
con il plglio dello studmso die usa 
tune le aimi della cntlca interna al
ia smittura del potere e del mlhtan 
te politico appassionato Ma 
Chomsky nel desenvere ia demo
crazia e te teorie democratiche- le 
ncostruisce come una sorts di 
btocco granitlco in cui lutri pensa-
no la stessa cosa dove non si apre 
alcunacrepa Un sistema in cui tut 
te le elite puntarto a tenere (uori 
gkxo«il branco conluso« Unstste. 
ma di fascismo stnscianle^ a t ui si 
conirappone »il inovimenlo popo-
lare> Eppure montagne di studi 
parecchi dei quail di grande quali-
ta approfondlscfflto I importanza 
e ta necessila del rappoito Ira elite 
e popolo E la democrazia rappte-
sentativa resta a tutt ora il nilgliiire 
dei sisteml che slanno solto i nosln 
occhi II paradosso italiann sta in 
gran parte qui Berlusconi intKinte 
della democrazia e del potere |io-
polare si scaglia contra i eompor-
tamenti dei rappresenlanli del |x>-
polo liberamente detti rial pon>-
fa EcontrapponeperR.okw.imen-
te la democrazia «iorm«le- a quelli 
«505tanziale» 
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