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TV & INFANZIA. Come salvare i bambini da un uso massiccio e indistinto del piccolo schermo. Istruzioni per l'uso 

S ECONDO una slima dl 
massima, prima di aver ter
minal la scuola elemenla-

re un bambino vede in media, in 
televisions 8000 omicldl e I0O.DD 
atti dl violenza. In effetti, molli pro-

Kammi di «aiioiie-awen!ura» per 
imbini e ragazzi, come Power 

Ranijers, le Tarlarughe Ninja Mtr-
lantt. gli litsupeiabm X-ftkn, ecc, 
sono nitli impemiati su -vicendedl 
potore> dove le scene di violenza 
sono frequentissime. Ai bambini, 
inolne. capita di vedere anche vb-
lenze d'altro tipo, piG realisttehe e 
verosimill, per esempio durante i 
telegbmali o i film per adutli.La 
domanda che tuttl si ponaono e se 
i! vedere slmill spetlacoli influisca 
suite attiludini. i comportamenti e 
ie opinion! dei bambini, e in che 
misura. 

Su questo punto esisiooo opi-
nioni discordanlt. Da un bio c'fe 
chi anemia die rallarmismo e esa-
aeralo, sostenendo che la violenza 
delta fiction e soltanlo un gioco 
del la mente e puo avere una lun-
zbne positiva di scarica delle ten-
sioni: che t bambini sanno distin-
guere la violenza delta fiction da 
quella male o verosimile; che la 
violenza nasmessa nei notlzlari o 
nel film realisUci non la che rtspec-
chlaie quella violenza, ben piu gra
ve e concreta, che esiste fuori dal 
video, nel mondo, e che bisogna 
eonoscere. Che dire, Inlatn, del 
bambini lnguerra?Diquellichevi-
vono In quartleri dove la malayila e 
dlcasa?Odiouelliehe, in famlglta, 
sublscono violenze o asslstono ad 
aggression I? Non sono (orse queste 
(orme dl violenza ben JMO preoccu-
panti e gravi di quelle che com-
paiono sul video? Secondo lo psi-
coanalista Bruno Belteflieun 
(1990). "molli bambini non solo 
apprezzano le (aniasic aggressive, 
ma ne hanno anche 
blsogrto, Esst necessi-
tano dl materlale per 
nutrire i loro sogni ad 
occhi apeitl, aggressi-
vi e ritorsivi, tramlte I 
quail possono sfoga-
tc. per inlerposta per
sona, i loro sentlmenii 
osllli, senza uriare i 
parcnti stretti», Betle-
Ihelm ha ibanosciuto 
che alcuni bambini 
possono rimanere influenzal! da 
clo che vedono sullo schermo ed 
essere spini.l a mettere in prailca 
nella vita reale comportamenti ag-
greWiyl, ma egll rltiene c h i la,ra-
gione dl tali comportamenti ag-
gicaslvi, vada aBribulla principal-
mente alia personalis del bambi
no, al modo in cui fistato altevalo e 
al suo rappoito con I membri della 
famlgNa. 

Di contro e'e la postzlone di 
quantl, come II fllosofo Kail Pop
per, rltengono che la lelevlslone 
svoJga un ruoJodl amplifbazione e 
uddlriUuia prarfuca violenza, oor-
tandola In case e In amblentl in cui 
altrimentl non cl sarebbe, John 
Condry - uno del maggiori studiosi 
delta comunlcazione e degli erletll 
delta tv - ha piu volte sottoUneaio 
nel suoi scritti come il quantitative 
dl violenza contenuto negli spctta-
coll per bambini sia soslanzlal-
mente magglore rlspeilo a quello 
dei programmi per adultl Irasmessi 
durante la lascia oraria di massimo 
sscolio. c ha evidemlato come 
cenllnala dl studl elfettuati a partlre 
dal primi annl 60 concordino sul 
ratio che 1 bambini dl entrambl I 
scssi che guardano molto lo televl-
sione sono piu aggtessivi e/o im-
pauriti di quetli cfie la vedono po-
cu o comunque con moderazione. 

In lealta. se il veiktv di tanlo In 
tamo scene di violenza pud servile 
ad csorclzzare la paura. a scaricaro 
I'agnressMta, a prendere contalto, 
in una lonna metalorica e indlret-
la, con una dimenskme della real-
tfl che non puo essere negata, il ve-
deme imppe puo avere conse-
guenze opposle, soprattutto se lo 
speltaloie e molto giovane, se e 
parHcolaimente sensibile, o se ha 
dei pmblemi nsfcotogici. Rispelto 
agll adulll. i bambini sono piu vui-
nerablli alle scene d) violenza pei-
che sono ai priml sladl dello svilup-
|io di scheml di comportamenlo, 
atlltudini e vaiori relativi alle intera-
zloni soclati, cosicche quelli Oopo 
esposli alia tv, pur non avendo iat-
lu esperienze irnumalizzanli «in 
proprio«. possono sviluppare linio-
ri ecccssivi nei conlronti del mon
do, reazlotii aggressiwe. a volte fo-
lile von.' e proprie o una Immagine 
disioraia dclia realta. Quanta piu 
sono {HCCOII, inlalti, tailto piu i 
bambini hanno difficolta a coglierc 
II flk> conduttore delle stone: vedo-
mi e rlcordano delle sequenze a se 
slanli, piowistp di tulta id. loro carl-
ca anaogena, non mitlgata da un 
tinale che spieghi, Inquadrl gli av. 
vcnlmonti o II ndlmensioni, TOSSO-
no, inline, sofhirc di incilbi notturni 
c ili un senso csflgeralo del perico-
hi. 

E se e Inite^abile. come dk-eva-
mo, clic la violenza laccio parte 
ilelln vita, lullavia 1'apnnxcio dei 
liiimi)lnlallnp«unieaHodistrultlvi-
IrtdeiT awriuri' In nnulo grarfuiTA" 
«' si vuole Chi- csso poti al coraa-
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E u e In queiti gmrt In Hbnria -Tv 
psunflslo- (« t to» UtHia) A 
cui aRttdplano, ki qunta pafkw. 
•IcunlbruL S Vatt td wailudto 
condotto da Anna OHverio Femrtt 
win* eonvtMiiza M I muM Rgl • 
la UlevtatoM. Quail attattl pub 
pradnrra aul bamMnl pawan era 
dntmH al pfceoto acksmn? E COM 
capMcoaa dalla aeane che vadoaa 
aconaraT Cosa i pet tora la 
pubbactta? E quale eapadla 
hama dl (MtHnguen toa una vara 
acena dl violenza, qualla ad 
eaempki traamaisa da un 
talagloniala, • quela fintaf La 
tolavWcHiaeunanBtta 
Muppdndbie, a entrata ki agnl 
caao. Cosa poasono fan aima gu 
adultl pacakrianl flgH ad uaarta 
nel modo mlgllofe (o to qtwlo 
mono nodw)T A queue domanda 
riaponde Anna ODverto Ferraris, 
palcologa dall'mfanzla, che 
meegna alUnlmratta dl Roma. Tra 
la sue namarase pubbNcazlool ol 
sono: •Crescere-, •Genttorl o fig* dl 
front* al cambiamanto-, "Zone 
(Tombra. Storto d nonnala 
palcopatologia<. Per Laterza ha 
pubuicato: -n bamUno a t'adulto>, 
4 j t h n dl podagogla a pskologl*' 
e, con Antonio Otverto, «Noi 
laWrinti dtrla mente-, .Laibadel 
comportamenlo umano>. 

DALLA PRIMA PAOINA 

II nostra futuro? II canale tematico 
II Paiiamento europeo sla lavorando molto su quesh 
lemi. Nuove direllive sono in preparazione anche se 
un po' rallenlale da due fatton: le molte incerlezw 
sulle soluzbin piti appropnatp e l'azkinq piulttosto 
forte delle bbl>y induslriali, Lklea prevalente nella 
sinistra e che il tnodo mighore per evitare questo n-
schio e spezzare la propriety dpi vari segmcnli neces^ 
sari it [are e distribute la niiova rv: chi possiede gh 
impianti non produce programmi, chi produce pro
grammi non ha i cavi, chi na i ravi non raccoghe la 
pubblicila e via dicencb. 

Un allro modo per evil are il rischio oslalo riassun-
lo a Parigi dal filosolo Gianni Vattimo nellu slogan: 
•Solo fc lelevisioni |x>ssono salviirci d<i to televisionf-
Soki una graude ubbondanzn di emittenlt. apparte; 
nonti a mani diverse, puo imped Ire the diventi realla 
i'incubo del &andc Fralello (Jiicslo. di conscgiicn-
za, vorril dlie meno lelevislom generaliste-. abboii-
daliza invecc di W «temiilichc", cine coiiceiilrate su 
un singoJo seliort di pnbl>lit-<»- Pit esempio. e a caso: 
i cact'latori. gli npiJiissbnali ili opera lirica. Ic casa-
linnhc. i pallli dell'anliquariald o via dicendo. Una 
moltoplicilS che tra I'altni Irammenlerelilie I'ollelia 
pubblicllaria Ira le varie umiltcitli un po'come awit-

neoggi peri mensili spec ializzali 
lln allro lischio, che riguarda in particolarcnoi Ita

lia ili, e die gli altuali detenlori del potere tv lacciano 
di tutto pel oslacoldre o rilardare la nascila dei nuo-
vo. spaventati dalla mole (icgli invcstimenli occor-
renli e dalla possibile perdita di pnbbliciia pet le rv 
aeneraiisle. In qucslo. ovc losse. Rai e Rninvest po-
Frebbero essere alleate cosl come lo sono stale in 
quesli ullimi anni nel riianlarc la"Cablatura>-dcl pae-
se. 

A quesle obiezioni in genere si risponde dicendo 
•comanderi il mercato. Everosolo in parte. II mer-
cato non bastera da sob a slabilre gli oquilibri e i lii-
lanciamenti indlspcnsabili in un seilore di laic deli-
calezza. Anz i. leforze del meitalo, piiwdiregole su
per paries, lasciale a se slesse. potrehbrro awanlag-
giaieproprioiplufoni 

Mnl come ougi, c slalo anrlit- ricordnlo a Parigi. 
!omanod'allu;ilitfl Ic iconc di Momcsiiiiieu socondo 
il quale la libcrtA dei cilladini dipende pill ancoia 
che dalla liirma di gmvmii. drt lla limilazionee dall'e-
quilibriolra i vaii |«rtcn Tvintesla, possiamo agBin-
gerc Oj^i. [Comido Auglai] 
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HON VECMAMO Scene VIOLEMTE ZSX 

damenlo di scene violetile, ̂  quel-
bdi non riuscire |30i a prevedeie le 
reali conseguenze delta violenza 
su di se e stcgli allri, e qumdi di svi
luppare una sorla di indillcrenza o 
di blando cinismo alia sorrerenza 
altrui o di assueiarsi alia vbienzp. 
Quella lelewsivn e una realla sem-
plilicala che non winprc consenie 
di capire bene chr cos^ succede 
prima, durante c dopo un'azione 
violenta La violenza rappresent^la 
ha delle CHTalleristiche diverse, d-fl 
punto di visla psicoli^ico, dalla 
violenza reale: quesl'ul'lima vienc 
recepila e vissuta con mni i sensi <• 
secondo una scanaonc lemporate 
dilierenle 1 baml>ini the fonno la 
lollaochesialtnccanorerbalmen-
te rtcevono anche dei Ived-hack <li 
cui lengono coillo. Li vinlcnz^ in 
relevisione puo ci^are invoce. un^ 
scrta di ciliane:»zii.ine. cosicche 
chi cuarda iroppi spctknoli viobn-
ti e ha ixica csperienza purt essere 
piii tenlo nel reagire c nel preslare 
aiuto. 

Un'allra consoiiuenz.i possibile 
consisle nel falb die. sn«mic 
molli bambini non eolgono i f jp-
porli di causa odcficliiKnion cul-
Jegano la morale della sloria con le 
scene di violenza, poisono convin-
cersi cite quesl 'ultima si<i un modo 
vebce e "puliio- di nsohen.1 i pro-
blemi, o chi' I'altivM picimncmc 
dei polizioili sia quella di inscgune 
e sparare ai criminali Quesio e 
tanlo pill vero se gli adulii jiUiirtia-
no queRli siessi speliaroli senzn 
maieccepiteospicgarc (.. ) 

£ vcro che Iroppc spiegazic^ii in-
terrontponu. ircano un cllma pe-
dantp e alia line noji ha into piu al-
cun cffetlo. Itittavia un gcniton? 
puO di laiilo in luttlu mseiite un 
cominettlo. die nim deve esscic 
itece&dritiiTiciiic siigmaiizzante i> 

moralisla. ma pib anche essere 
semplbemenle tranquillizzanlie. 
soprattutlo quando le scene sono 
forti, impressionanti, al di la della 
capacita di compiensione e di 
sopportazione di un bambino. Lo 
stesso Beltolheira (1990), che pu
re aveva un aile^iamento lolle-
lanie nei conlronti detla vbtenza 
in rv, era convinio che i bambini 
abbiano bisi^no di imparaie ^che 
cosa e'e di sbagliato nella vtalen-
za^ ed esinlavti i genilon a lat senli-
re la loro presenza c ad -esaminare 
nelbaittbrnocoinecgli. individual-
menle. Its el.tboialo ciO cbe ha vi-
sto e setiiilO". In allre parole, a tia-
scurreii' uuaislo pin lempo possibi
le con i ligli c a documentarsi in 
aitncipo su cosa e oppoUuno ve
dere oppurc no inlormandosi da 
chi hrtgiavisio nit deierminalo film 
(i programma a leggendo guide 
itetlagiiale ilei programmi lelevisi-
vi 

Ed i.tco come i graiwli possono 
ainlaie i bambini ad analizzare le 
scene di ilobnza. Si Iralta. innanzi-
lutlu. di svclare I ineccanisini pro-
pri della realla dcibs|X)tlacolo Un 
mmb consisle nel richlamare la 
loio allenzbne su come la mac-
ihinada presaeilsollolondomu-
snale vengono ulilizzali pitr creare 
un cllma diecciUzionc. (. ) 

Un secondo punlo da tenere 
presenlecdieLiocheeowioper 
gli adulii non lo C per i bambini. 
l^ucsli ullimj non semptc hanno 
chiaro in mente che gli alton non 
rkcTOiw reolmente i colpi o le feri-
1c che iingt>no di daisi e <_he 1'an-
golo di riprcsa e gli eSetli sonon 
hanno un ruob detemtinanie nc) 
creare lniLlusionc che essi si sliano 
veranx'nlc culpendo Bisogna 
quiiidi sfiicgatc allraveist> quali 
tccniihc e irucclu loperaiorc egli 

aitri lecnici riescono a creare que-
stieNetli 

Bisogna poi considerate che 
spesso negli spettacoJi che i bam
bini redono in tv non viene latto 
cenno alle comeguenze delle lolte 
o delle sparalone: gli allori sono 
colpili. carjono, perdono moho 
sangue e poi semplbemente 
scompaionodalb schermo e dalla 
storia. Bambini e ragazzi devono 
invece riiletlere sul (alto die nella 
vila reale le violenze e le aggressb-
ni non risolvono lacilmenle i con-
IlilU e che anzi, nella maggior parte 
dei casi, rappresentano soltanlo II-
nizio delprobtema. E bene far no-
tare che la realta e assai piu com-
plessa della iidion: che se una per
sona viene ferila dovra essere cura-
ta per giomi, seltimane o mesi; che 
speso dietro ad un mono ammaz-
zato e'e una (amiglia che soffriraj 
che anche chi ha uccrso per auto-
difesa potrebbe essere an^siato; 
che esiste una complessita psico-
logica per cui raggressore pud 
senlNsi in colpa per quelb che ha 
(alto; che i poliziotri e 1 detective ra-
ramente risolvono i conflitti spa-
rando alia geme. ecc. 

Anche sulla vbienza verbale e 
bene far riiletlere bambini e ragaz
zi: essi inlalti spesso non colgono 
la diflerenza tra finzbne, es^enza 
di spetlacolo e realli Ese gli adultl 
si divertono alfuso iperbolico del 
linguaggb, i bambini possono 
premiere alia letteia tutta una serie 
di espiessioni verbaB' e ulilizzaile 
poi nell'interazione con i coelanei 
e gli adulii. 

La lelevisbne, con i suoi mes-
saggi esplic III e soprattutlo impliciti 
(si esiste se si appare) su come 
comportarsi, pensare, vestirsi, viag-
giare, acquistare. parlare,diverliisi, 
su chi <onta» e chi no, chi vince e 
chi perde. chi e foiie e chi e debo-
te, piopone vaiori e oplnioni. Quali 
che siano i nostrl convincimenti in 
quanlo aduhi-caitotrci, laici.di si
nistra, di destra, ecc. - dobbiamo 
ricordare che sono necessah anni 
peichs i bambini sviluppino i loro, 
e che in questo piocesso essi as-
sorbono i modelli che trovano. 

I NIZIALMENTE i modelli piu 
forti sono rapprasentati dai 
genilori. ai cui compoitamen-

ti. pio che alle parole, i tiell si ispi-
ranct i comportamenti, inlalti, han
no una concrelezza mawiore Per 
lutta I'lnfaiizia i bambliu si com-
poriano come gli adulll si aspelta-
no che essi facciano: piu che'rifki-
leie su cio che ^ «ghisto» e •sbaglia-
to», si confomiano alle norme che 
vedono applicate nel bro ambten-
te. Anche it bro modo di ragbnare 
e concrelo, cosicche spesso con-
fondono 1'effeno con le btenzioni. 
Provale a chiedere ad un bambino 
di cinque osel anni se una peisona 
che la cadere accidentalmente 
cinque piatti si compona peggio di 
uno che ne fa cadere uno sob ma 
inienzbnalmenie: moBo pronabil-
menle vi rispondera che e il primo 
ad esseisi comportato peggio. in 

Juanto a quesla eta le quantila e le 
intension! (che sono concrete) 

hanno una implicazbne •morale" 
piu forte delle inle.izioni (che so. 
noaslratte). 

Negli anni della scuola elemen-
laie nel bambino si sviluppa una 
coscienza morale «prowisoria». ma 
tra it nono e Vundicesimo anno di 
eta il bambino incomincia ad alter-
rare la nozbne di una sua respon-
sabilila personate e a riiletlere su 
ciochee^usloecbcheesbaglia-
to, sulta converizbnaliti di certe 
regote sociali esulle eccezbnl pos-
sibili. Bisogna giunoere all'adole-
scenza perche si svHuppi una co
scienza intenore e una maggiore 
consapevolezza dei vaiori. Nei pri
mi anni di quesio processo di sv-
luppoeuuindl limitazbne il mez
zo con cui il bambino apprende. 
Lo aveva chiaro gia Aristolele, il 
quate scriveva che I'uomo e -la 
creatura piu imitaliva del mondoi>, 
<:he impata per imilazionei e che 
•ognuno cerca di trasferire a se 
stesso i iratti che ammira negli al-
mV(...) 

Ora, per il piccob schermo e piij 
facile rappresentaie atticlamorosi, 
incldenti, combartimcnli, e perso-
naggi semplificati (beili/brutli, 
buoni/cattivi, coraggiosi/vili) che 
senUmenli e situazbni complesse. 
sfutnalure e ambivalezzc' quesla 
schemallzzazbne. trequenlissima 
nei programmi rnenocurati.finisce 
per inffijire sulle generalizzazioni 
che a loro vote i bambini lonno 
quando interpretano la realta. 

Per fartuna esislono programmi 
ben falli e videocasselle studiate, 
serine e tealizzale da validi anisll. 
non sob esperti nell'arte di comu-
nicaie con le immagini ma anche 
ispirali da una serie di vabil poslti-
vi. In quesli casi la gtandevobzza 
delle immagini si sposa di volla in 
mlla alia poesra, aH'tntellioenza. 
airumorismo e all origlnalita Ma 
accanlo. punroppo. esisie anche 
una televisione per ragazzi e per 
adulii volgare. npelitiva, vbtenla, 
rrascurala, banab e invadenlc che 
finisce per avere tulie b caratlerisli-
che di un ospile non tnvitaio. 
Quand'^ cosl. bisogna decidere 
cosa tare di quesl'ospite. quanlo 
spazio concedergli e In quale oni
ric. 

I 


