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B U S I N E S S A S U S U A L . Situazk>ne immutata da setlimana 
scorsa, ai vertici della classifica. il campionedei progressist! miete 
valanghe di consensi in libteria e si finanzia lacampagnaelettorale, e 
il gasolio per I'aulobus. Wilbur Smith continuaaseduire con i suoi 
rnisleri egizi e Susanna Tamaro conlinua la sua corsa lunga ormai 
qutndici mesi. Al lendee Kundetagiocano a bracciodi ferro subilo 
sollo. Immediatamente luori della nostra classilica, in compenso, 
solo I'impavida Maraini resiste all'impetuosa ascesa del pierino 
movimentista Paolo Rossi, che in un pa iod i settimane dall'uscita 
approda a un onorevoiissimo setlimo posto, superando 1'ormai long-
seller II mondo d l Sofia, d i Jostein Gaarder. 

LJbri 
E vediamo allora la classilica 
Romano Prod) B o w m a n lltaKa Domnirjunomi 
WMwSmtth Htatthnopaplro Longonesi, 1^32000 
Susanna Tamaro Va'dove U porta Hcuon &&c.1^22000 
HabalAMende Paula feitrmeih.tmxooo 
MUanKundera Lalentezza Afe/pn.. im 24.000 

I G I A L U D I CASA. La Granala Press conlinua la sua opera di 
scavoalla ricerca di gkwani autoricapact di maneggiare la narrativa 
di generecon lastessa autorevolezza dei Iratelli maggiori 
d'oltreoceano, un'operazioneche a volte riesce e a volte no, ma pur 
sempre iodevole. In questo meseci provano in due: Nicoletta 
Vallorani, a l suosecondo romanzoconDen t ro lano t teec lao (p. 
240, lire 18.000): una tassistaattraversouiianotted'orroreedideiitt i, 
salvata da barboni e drop-out. e Paolo Aresi con Tosh s i svegl la nel 
c u o r a d e l l a n o t t e (p . 204, lire 24.000), che segna il passaggio dal 
fantaslico puro delle prime prove narrative, ad approdi 
maggiormente realistici. pur sempre con risvotti noir. 

Intervista a Claudio Magris 
Karl Popper e i suoi giudizi 
sulla tv «cattiva maestra* 
«Se non abbiamo alternative 
e un po' anche colpa nostra* 

ANTONKUJtnOM 

I
I fllosofo Popper nel suo libra 
pubblicato da Reset. «Cattiva 
maestra televisione- suggerl-
va di assegnare una patente 

a chi la la tv. Proposta-provoca-
zfcjne del vecchio filosofo che 
conttibui a riaprire un dibattilo 
sulla televisione, dibattilo dalle 
diverse intonazioni polltiche e 
cultural! mal sopito. tntamo il li
bra sla conoscendo un grande 
successo: ultre trentamila copie 
vendule. E a parlire proprto dalla 
proposla dl Popper, abbiamo vo-
luto raccogliere lopinione di 
Claudk) Magris. germanista di 
grande fama, romanziere, parla-
mentare, Che cosa pensa della 
«patente». professore? 
Non si pu6 restate indifferenti da-
vanti a una televisione che oilre 
assai spesso prodottl negatrvi fatli 
in casa o acqulstali all'eslero. mi 
sembra comunque ditfidltsslma 
una regolamenlazione In questo 
senso nel setlore del media, ma 
anche nel setlore dei gioinali, dei 
ilbii. La regolamenlazione e pos-
siblle quando bisogna slabiiiro 
condizioni di parlla Ira le forze in 
concorrenza sul piano politico 
per quel che rlguarda I'lnforma-
zione: ma e dilficilissima quando 
si tratla di formazione. Chi ad 
esemplo puo dire se gli articoli o i 
libri che scrh/o to non possano 
essere diseducallvi? to rifiuto I'i-
dea di un supetcensore anctie se 
difendessevaloriche mi sono ca
rle per i quail sono pronto a bat-
lerml. Certo, dl fronte a tanta vol-
garilft dl gusto, dl appioccio vie-
ne voglia dl dire: rlpassino lutli a 
ottobre per gli esami di riparazto-
ne, ma ml sembra molto difficile 
trovaie una soluzlone a priori. 
Perche a quel punto ci si scontra 
con un etementare problema di 
democrazia. 

A U M C I M M dl bambini i l Torino 
It maeatra ha aaaagnato II « m -
ptto dl no» giMrtM* pw UM Mt-
tHnana la tv • dl laceontare tut 
<Urio auMtt MpMianzB. I bmc 
blnl tanmdunttU quart aette 
Slociri la modo awBOMieM. Era-
no MKfcakiH, come ee l u w 
•lata MtVatto N tfecatMo an-
(•rtto, I 'mke dal cuore Miua 
out non eapovano cht attoo h i * . 
U t v * una draga damn dWntoe-
•ICMlognl tanta? 

Quando qualeuno dice che non 
sa cosa iare perche gli £ stato lol-
to qualcosa (non park) evidente-
monto di beni primari come la li
berie, lo studio. II sostenlamento, 
e cosl via) vuol dire che qualcos' 
altro non funziona. Slgnllica che 
quel bambino non ha la possibili
ty interiors oesternadi incanlarsl 
per una barchetla di carta, di gio-
care a guardia e ladri, ecceteia, 
Evldentemente t assai grave che 
la televisione abbla tolto a quei 
bambini lanarchica libera della 
lantasia, della stessa infanzia. In 

La «patente» 
dl Karl R.Popper 
•ChlunawalamltogatoaHa 
aradBriomtakwialn ana s n n 
una paUnta, una Scaua, un 
bmatta, cha 0 pawl m m 
rttkato a * a qmriota agltca In 
BiatiiatB eon cart prticlpl--, Efa 
I* propntabl KartR. PopaM, N 
IMoaoto Homoano dl racanta. cha 
MwMamwito aaU'umaw nartodo 
drta m vna avava pct*t*an» 
caatM an u*» dMorto dado 
talavidoaa a wfonwitato contra I 
paitooi cha no dartnwano 
•oanttutto paraaa utania 
eiovane. L'aittcolo ara atoto 
puabttcata In ttaHa daia rMata 
•RM^Mto«rtc«inpaf*un 
ploeolo Mm, aneera adrtoad 
RaHt, cha da alcana aattknana 
ooeupa a pdmo poato aaHa 
cla»alfMwdlwaaltadaltaM«bHI 
(p.e& imaooo). RvoiiHMtto.a 
can dl Fnacaaoo Eibanl, eoaHaoa 
aneha una MradubMa di 
Otanoarto BoHW,«tag0odMn 
Coab ,̂*CHMHM»daUa 
oomuntoaztonl, cha UpM 
IWatoanta dl Poppara un artholo 
dl Chartaa S.CIaiti auHa variant* ki 
tv. 

Noi poveri diavoli 

Loengard: 
anatomia 
della foto 
UhKagmUcho 
pabMcMamoatratta 
daKoluma 
•CaWHaUnftlw 
nasaoVa-.adKoda 
ArewM-MowVork, 
chodoeunantaV 
lawradlMn 
Umgard.parannl 
fetoaratodlUhia 
vhicitoiaaell98T 
daa" *aial*dan» 
AwankUaatardki 
-CalabraUagUia 
nagaltva- uUMna an 
procadliMnto 
sd(lnala,UNonnB* 
aunacatMdt 
(otognfloaflttl 
lamo*l,daHaniy 
CMIarAwaaona Man 
Rn.daAndnltotnK 
•W«h«rEV*nt,d« 
BraualaRabnt 
Capa, 
4mpaBkiando|p tra la 
mantdluianonlino 
Mwnpatoraetral 
gaatidiaaconiuno 
otudtoMoBanco. 
Loanaanl pkrea 
fpdndl ItnanacaiB, 
coUocandolnfciiin 
mamantodalauo 
db«nm.LdMachB 
pubMlchlMnoauna 
rtaMnmlona dl un 
nagatlwMargarat 
Bourka-Whtta.da 
•UuMUo Flood., 
•cattatanall93T, 
toplralaaun 
nunMaatolnUtolalu 
•Uptuatanto 
atandaiddlvKaal 
nHmda.. 

questo senso c'e un lotalitarismo 
della tv. una sua invadenza tota-
lizzanle negativa. Tutlo clo che, 
invece dl anicchlre con una nuo-
va offena la varied della vita, pre-
tende dl tnvadere tutto, e una ido-
latria. Anche cose ben piu impor-
tanli come limpegno politico o 
artisljco sono regressive quando 
sono totalizzanti e sollocano il re-
sto. L'alienazione 6 esisllta anche 
nel passato. Per lornaie al nostra 
caso io non sono favorevole a 
prove di questo lipo perche mi 
sembrano artiliciose e quindi sti-
molano risposte meno significati
ve. L'esperimemo avtebbe senso 
pill senso se nato da una situazio-
ne reale, per esempio se per una 
settimana la tv non tunzionasse. 
L'intemizione planilicata crea un 
senso dl reslstenza e di sconcer-
to- Un ragazzo o una ragazza co
me si devono non ubbidirebbero 
a quel divielodell'insegnante. 

Cha COM vuol dfee propam ki tv 
toa*nHMk>nlalaltaquin» 

Non vuol dire necessariamente 
occuparsi dl alta e raflinalacultu-
ra, tamo meno di cose seriore, 
nonsignitica mellere Kanlcontro 

M Lo «zapping» appare inutile 
ci sono sempre le stesse cose 

L'arroganza con cui vengono • • 
proposte molte trasmissioni # # 

Mazinga. Oa ragazzi (ante nosbe 
intuizionl fondamentali le abbia
mo avute da cose semplici ma 
che avevanoqualita, fantasia, Iro-
nia, rispetto, un senso della vita. 

MaaamatoT 
I libri di Salgari, ceire flabe, anche 
certi fumetti fatti con intdligenza. 
Va superata la contrapposizione 
tra cose alte, serie. impegnate e 
cose volgari, negative. C'e una 
terza via che e fatta di cose an-
cnesempllcissime, alia portata di 
tutti ma nello stesso tempo piene 
di verve, dl profondlla. II parados-
sod. che, perquelcheriguardala 
tv. la concorrenia, che doviebbe 
contribuire a creare pradoui mi-
gliori, sembra peggtorarli, piovo-
care una corsa al ribasso. Insom
nia in questo campo non si vede 

all'opera la mano invisibile di 
Smith... Non e una ragione per 
voleie un monopolio. 

U naatni paaoo e conaUoaato 
data tv? o la aorta tv a to apao-
oModalpBata? 

La nostra tv e. almeno in parte, 
specchio del paese: ceno, in que-
sta affennazione c'e una parte di 
verita. Chi punta il dito e critfca e 
crediblle solo se sa di non essere 
immune da cid che decrela, se sa 
di essere in quakhe modo re-
sponsabile di quello che accade. 
Tuttavia c'e la tendenza da pane 
dl chi decide sui programmi {co
me in atai settori) a ritenere il 
pubblico piu rozzo e piu propen-
so alia tozzezza di quanlo b sla. 
C'6 in molti campi, e anche nella 
tv, una offeilache non risponde a 

una reale domanda. Ceito, la no
stra * per tanti aspetti una brulta 
tv, soprattutto per quel che riguar-
da I'intrattenimento, Ma bisogna 
crearsi delle aftemanve. Se uno 
non ha altio che la tv nella vita, £ 
un po anche cotpa sua. Ci vuole 
autonomia. La televisione pud 
anche essere spenta. Insomnia. 
credo che verso la tv si debba 
avere un atlegglamenlo elastico. 
ironico, senza demon izzarla. E. 
per quanlo riguarda la nostra par-
tecipazione attiva, senza negarsi 
alia tve senza cercarla smaniosa-
mente. 

Ho* Mgmti Ma t» • non caraar-
la aiaanhnamante. Quando la 
daMnanoMvavDkmtkrllntv? 

Dipende dal momenio, dall'anjo-
mento, dalle cose che ho da fare 
o che ho per la testa. Ingenereci 
vado piutlosto volentieri, piu vo-
lentieri a parlare di letteratura 
che di politica. Quello che mi col-
pisce * che quando ia televisione 
inviia qualeuno sembra che non 
si possa concepire che questi 
possa rifiutare perche ha altre co
se da fare, altri problem i che lo 
assillano, o petchf ha voglia di 

slarsenepercontoproprio. Viene 
accettato solo it rifiuto di chi si at-
teggia a sublime solitavio. •Leggo 
Plalone non vengo in tv.. Questa 
risposta superblosa e volgaruccia 
puo esseie accellata peich* la 
parte del gioco, invita a polemi-
che e cost via. Invece I'atleggia-
mento spontaneo di chi dice, -si, 
venei volentieri. pero oggi sono 
slanco" oppure .volerilieri. ma 
non posso, ho un altro impegno>, 
difficilmenteecreduto. 

La tv (MllnmaglN* i Mfnpn 
pb km tv della parakL Co anco-
n una dlffatenia tra llntetat-
tualeche va ki h e la lienor* 
aha va la tv a laccontare I tuol 
guatconkigaHT 

La diflerenza non 6 tra linteltet-
tuale e la signora, ma tra chi in 
quei momenio dice qualcosa che 
ha senso e chi dice delle fesserie. 
Non esistono categorie immuni a 
pnori o votate a priori alle scioc-
chezze. E poi, chi e intellettuale? 
E'solo chi si occupa di certi rami 
umanistico-sociologici, mentre 
un autore di libri di diritto civile, 
secondo alcuni, lo 6 di meno? 
Fenso che piccote possibilita di 

essere noi stessi ce le abbiamo 
sempre. senza la pretesa di im-
porre niente a nessuno. C'e. un 
margine di resistenza individual, 
ironlca, Nessibilt.che aiuta a non 
farsiunidofo delle cose con cui si 
ha a che fate, anche quelle che 
danno piacere e soddisfazione. 
Comunque alia tv chiedo imma-
gini piu che parole, jnnamorato 
come sono del cinema, anche - e 
motto - di quello muto. Comun
que, se uno non sa usare la sua li-
berta di chiudere la tv, e anche 
colpa sua. Anche qui vale quella 
barzelletta del convento di suore, 
violentate da alcuni delinquenti. 
tranne una carina e giovane. Le 
chiedono come mai e lei rispon
de: ho dettodi no. 

Tia vant'annl b tv d oggi d ap-
oatt i nri0ora, come og0 d 
sembra mieHote qHHa d tnn-
t-annira} 

Si puO amare il passato, ma idea-
lizzario e sempre sbaglialo. Biso
gna avere pietas ma lidealizza-
zione toglie vjgore al piesente. 
D'altro canto non bisogna nep-
pure aver I'ansia di essere sempre 
a la page, ai passocon lamarcia 
dei tempi. La realta di oggi puO 
essere molto peggio di quella di 
ieri: la Oermania hitleriana era 
peggio di quella precedente. E' 
un conltonto sui valori, che oc-
corre, non patetiche nostalgie. Le 
stesse siluazioni di monopolio 
della vecchia tv, come dicevo. 
paradossalmente forse permetle-
vano pit) possibility di scella per
che e'erano piu libertfl dalla cor
sa all'audience. Forse avevano 
condizioni piu lavorevoli per la-
™rare. Ma nor 6 certo questa 
una buona ragione per difendere 
un monopolio (n* un oligopo-
lio) pubblico o private. Le slide 
vanno acceltale sul campo, sen
za ptotezionismi, 

Da tpattatona, «ual i K wo rap-
portosonlatv? ' 

Seguo soprattutto i teWgiomali, le 
trasmissioni sugli anmiali, molti 
film... 

Ha pensato a tetbait qaalco-
taper la M 

SI, ci ho pensato. E non * dewo 
che prima o poi non lo laccia. 

Toratanw a ClauAo Magrit «««•• 
plica spettatora.. 

A parte la predilezione per quel 
genete di trasmissioni che dicevo 
ci sono anche dei momenli in cui 
si ha voglia di vedeie un pro-
gramma di intrattenimento, qual
cosa di lieve e ai piacevole, senza 
pretese ma ben latto. E questo e 
spesso difficile. Credoche il valo-
re di una cultura, nel suo com-
plesso. vada cercato non nelle 
punte piU alle ma nel lono me
dio, nei prodotti medi e dignilosi. 
E torse quesli sono i pit! rari. 

In tv Claulo Magris vornbbe la 
fkwdl . 

Vorrei la fine deH'atte^iamenlo 
arroganle. presuntuoso con cui 
vengono posle a I pubblico molte 
trasmissioni. sopranntto dibattiti. 
Tra le cose volgari di cui vorrei la 
line melto anche quei commen-
tatori-presentatori supponenti e 
petulanli, con le loro prediche, le 
loro mossette e il loro ridicolo 
culto della propria personallta. 
Anche quando si e buoni proles-
sionisii non bisogna dimenticarsi 
che siamo tutti dei poveri diavoli, 
cosl inadeguati alle difficolta del
la vita e della sloria che ci cadono 
addosso. 

ull'fniWdi sabato 1° aprlle due dei nostri migliori scrittori, 
Clara Sereni e AlessandroBaricco, discettanocon passbne 
sul mondo. sui nostri destini, sull'ltalia del presente. e so
prattutto (anno entrambl appello. un po' ossessivamente 
(econ coincidenza casualej, ai sognie alle utopie (oltre 
che al fuloroj. Ora, la passione civile. I'indignazione dei 
due auiori sono certo da condtvidere. Ma perche conti-
nuiamo a pensareche i nostri sognie lenoslreuloplesono 
meglki di noi? Dawero riteniamo che il futuro conlenga, 
chissa perche, qualcosa di radicalmente diverso dal pre
sente? Con la sua limpidezza. a volte raigelanle, Simone 
Weil ha scrillo che -il luturo e vuolo e la nostra immagina-
zione io riempiC"; e aggiungeva peio che «La perfexione 
che noi immaginiamo G a nostra mnura; e esattamente al-
treltanto impeifetta che noi stessi» Si. i nostri poveri sogni 
sono allrettanti> medlocii (o lerribili) di noi. NeWilomo 
seiaa i/MiliM scojiriamo che se I'umanllA lacesse un sogno 
colletlivo sognerebbe Moosbrugger (che e poi il maniaco 
sussuale e omicldo che nelromanzo la daoscurocontrap-
peso alia "Utopia dell'Azione Parallcla» - nionumento iro
nico al pid vacuo utopismo). 

h'orwv rimmaginazione di Musil puO apparlrci troppo 
possimnla. Lasciamo perdere associazioni cosl lenebroso-
di'iadciili. E pcrd alta menleproba bile che se oggi lumani-

PARERIDIVERSI 

I sogni corrono a Disneyland 
nLHrt>OLAI>e«TA 

ta magariin uno del suoi momenti pill •positrvi-. sognasse 
(utta insieme, sognerebbe Disneyland (altro che >sognodi 
una cosa»0. Certo, sogni e utopie per la nostra generazio-
ne suonano come termini assai suggestivi: Utopia concrete. 
raggl ultravioletti, M. L. King e John Lennon... Ma forse pro-
prio nel '68 il nostra semplice essere- di allora (gesti. com-
porlamenti iniflessi) era molto piil ^vanti" e in londo mol-
lo piU "Ulopico^ dei nostri sogni cose ten ll e delle nostre uto
pie sbandierate. Senza contare che sogni e utopie si rileii-
scono. almeno nel loro uso «polittco», al tuluio. cic* alia di-
mensionepiu irrealee ingannevolecheci sia. 

Ha scrltto Nicola Chiaromonte che la reallzzazione del
la Repubblica platonlca sarebbe moslmosa e che le uniche 
utopie acceltabili sono quelle che si dichiarano tali, che re-

stano appunto forme ideali, capaci di ispiraie pensleri ma 
non di dirigere azioni (e dunque e bene non nominarle o 
lagttarlei- tmppo). «Modificare il mondo slandoci denlro>, 
dice Clara Sereni. Una fiase ineccepibile. Ma probabilmen-
te il mondo va per conto suo, perlopiuinbaseadautomati-
smi e a regole di cui ci sfugge una esatta comprensione. 
Ignoriamo quasi lutlo della radlce dei mulamenli sociali, 
osservava sempre Chiaromonte (che non era ceno un rea-
ztonario), e aggiungeva che e periino dubbio che i pro-
gressi dawero decisivi «siano nati da una volonta cosciente 
e guidala". Possiamo solo tenlare di modificare noi, e le 
personeanoi piu vicine. nel modo che ci sembra menoir-
repaiabilmente dannoso; ma queslo lorse ha piu a che ve-
dere con la facoHS delloirenaone piutlosto che con quella 
della vokjnia E poi perche la Sereni. a conclusions del suo 

articolo. si rivolge auna presunta -leadership inlelletluale e 
poiitica«. esortandola a «vedere», a vabnzzare tanle impor-
lanti esperienze isolate, tanti segment] di un progetto che 
vivono dentro la nostra socielS triguardo all'ecol™[ia. al-
I'handicap. ecc.J'Se quella leadership propno non le-ve
de" queste esperienze. 6 periettamentp inutile convincerla 
a farlo. 

Trovo sbagliato fin linen di principio), e in londo umi-
lianle, aflidare anche solo una parle di noi e della nostra 
esistenza al cosiddetto telo polilico (che ancotchc -pro-
gressisla". tende per sua natura a slabilire con tulle le cose 
un rapportosttumentale), (arftli delle riuhiesle. inviiarlo ad 
essere diverso e piu sensibilc.. Inlatn. assai opportuna-
mente la Sereni paria, a proposilo delle molleplici es(ie-
rlenzesocialicuifarilerimento.di unpronettosl Irammen-
tato, molecolare. ma gia "Vinci;nle». proptio peiclie quesle 
stesse esperienze. non hanno bis<:)g]io di alcuna aggiuikla. 
di alcuncoordinamenio o sintesi -politica», per m^re un si-
gnificato, per acquislare pienovalore. Tali espenenze, pur 
con i lom limili.con il toro parlkolansmo e la loroopacil.1 
comunicaliva. sono ben piu iiiilidp'i nosiri si^rii pmcolr>-
lati e delle nostre ulopie piu generose e scintillanti. E la 
rmWdconliene sempre qualcosa di piii (eriipiunporldli)") 
delle nostre immagini e fanlasie a proposilo rii essa 


