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a colloquio eon I lettori 1 
Se per me la lista perfetta non esiste 

Per chi 
debbo 
votar e ? 

Le idee die hanno valore politico 
sono solo quelle che sanno suscitare 
una forza organizzata per realizzarle 

Vorrei sottoporre alia vo-
stra attenzione una sltuazio-
ne apparentemente persona
te, ma credo significativa 
delta posizione di tanti al-
tri glovani come me. Sono 
un giovane univer altar io: 
purtroppo in primavera do-
vrb votare per la prima vol-
ta. Dico purtroppo, perche 
il mio disagio e grande: so
no fsimpattzzante) sociali-
sta ma, tengo a precisarlo, 
del socialismo che c'era pri
ma del centrosinistra e pri
ma dcll'unificazione. cioe 
quando le divergcnze con i 
compagni comunisti riguar-
davano solo i metodi di at-
tuazionc, non il fondo di un 
programma comunc. Ora le 
cose sono cambiatc: il Par
tita socialista unificato (ov-
vera il partito social-demo-
cratico camuffatoj con la 
sua politica governativa ha 
cosparso di fango il genuino 
movimento socialista. 

Siccome disapprovo il 
PSIUP per la sua politica 
estremista e per il fatto che 
con la sua uscita dal PSI 
ha provocato la caduta a 
destra del partito e, pcrmet-
tetcmi, non posso condivide-
re a pieno il comunlsmo, se 
pure ho tutto il rispetto per 
il vostro partito, non so. da-
to tutto questo, su quale 
simbolo I'anno prosslmo 
mettere il mio voto. Poiche 
ritcngo incivile rifuggire dal 
mio dovere di cittadino non 
andando alle urne, o votan-
do scheda bianca. probabil-
mente finird col dovere ac-
cettare una soluzione di 
compromesso con la mia co-
scienza, o votando per un 
partito che mi ha profonda-
mente deluso, o per un al-
tro (il vostro) che stimo, 
ma di cui non condivido pie-
namente Videologia. 

Ma io chiedo: e questa la 
Hbertd democratica che vie-
ne offerta a not giovani? E' 
cosl che gli «adulti» ci of-
frono le basl su cui costrui-
re un mondo migliore? Io, 
come giovane, aspetto una 
risposta a questi interroga-
tivi; ma ormal sono assai 
poco flducioso. e ritcngo di 
esprimere uno slato d'ani-
mo comune a tutti noi che 
aperiamo ancora di poter 
edificare un mondo miglio
re. Con simpatia porgo t 
miei migliori saluti. 

MARCO MELATO 
(Milano) 

Prima di tutto vorremmo 
ricordare qui le costanti po-
sizioni del nostro partito a 
difesa del sistetna elettorale 
proporzionale. E' noto che 
esistono fortl correntl dl 
pensiero, soprattutto libera-
le, che propugnano l'adozio-
ne anche per l'ltalia di un 
sistema di votazione a col-
legio uninominale, il quale 
tenderebbe a determinare nel 
nostro Paese un sistema di 
bipartitismo simile a quello 
vigente in Inghilterra, negli 
Stati Uniti, ere. In questo 
caso, alia grande maggioran-
za dei cittadini verrebbe 
impedito di votare per l'i-
dea politica piii vicina alia 
loro. Noi comunisti abbiamo 
invece sostenuto alia Costi-
tuente e abbiamo sempre 
confermato in seguito con 
grande vigore che occorre 
fare in modo che il Parla-
mento possa essere, nella 
misura del posslbile, spec-
chio del Paese. accogliendo 
nella proporzione dovuta la 
rappresentanza di ogni cor-
rente politica. 

La nostra battaglia propor-
zlonalista e culminata nel 
1953 con la grande lotta po
litica contro la «legge truf-
fa », proposta da De Gasped 
e Saragat quale primo passo 
verso la scomparsa del si
stema proporzionale. Ma an
che negli ultimi anni abbia
mo dovuto prendere spesso 
energicamente posizione con
tro tutti i propositi, via via 
risorgenti da parte governa
tiva, di stabilire un minimo 
elevato di voti necessari per
che una lista sia rappresen-
tata in Parlamento. Queste 
ricorrenti proposte aveva-
no lo scopo di eliminare dal-
la geografia parlamentare 
alcuni partiti minorl (per 
esemplo il PRI e il PSIUP) 
e di risolvere cosl alcune 
dimcolta dello schieramento 
governativo. 

Abbiamo quindi le carte 
perfettamente in regola per 
comprendere l'esigenza e-
spressa dal nostro giovane 
interlocutore. Ma slamo an
che nell'obbligo di aggiunge-
re che sul terreno politico 
(diversa e la considerazione 
da fare sul terreno cultura-
le) ogni idea ha un valore 
solo in quanto susciti una 
forza organizzata che la rea-
lizzi. Diversamenle essa non 
si solleva al di sopra del 
piano della velleita. E que
sto deve far riflettere chi 
crea nella propria mente un 
modello di lista perfetta cui 
vorrebbe dare il proprio 
voto. 

A questo proposito voglia-
mo anche aggiungere che il 
segno del Tones ta e della 
coerenza dell'ldeale comunl-
sta e proprio dato dal non 
volersi limitare ad essere 
un'enunciazione teorica, ma 
dal volersi anche contempo-
raneamente realizzare nella 
storia. Per questa sua se
vers. e coerente moralita non 
formale, il movimento co-
munista paga evidentemente 
anche un prezzo giacche non 
ha mai esitato e non esita 
a misurarsi con la realta, 
quale essa sia, anche con 
quella sgradita; e giacche non 
ha mai anteposto e non an-
tepone la preservazione di 
una egoistica purezza di « a-
nime belle» alia necessita 
della realizzazione politica. 

Noi comprendiamo quindi 
la serieta del problema che 
ci e stato posto, ma dobbla-
mo contemporaneamente os-
servare che nessuno pu6 
saltare. con le sue aspira-
zioni, al di fuori della sto
ria: perche in ogni caso. per 
sollevarsi. gli e necessario 
fare leva sulla realta. E nel 
caso della prossima consul-
tazione elettorale (col siste
ma proporzionale) la realta 
sara costituita dal ventaglio 
di idee che storicamente In 
Italia hanno saputo dar vita 
a dei partiti organizzati. 

Ci pare infine di capire 
che il nostro lettore condi
vide il programma e 1'azio-
ne politica del nostro parti
to avendo invece, come egll 
dice, delle riserve sulla no
stra «ideologia » (e sarebbe 
interessante conoscerle, ma-
gari per poterne discutere 
anche pubblicamente). Eb-
bene. da parte nostro voglia-
mo fargli rilevare che alle 
elezioni si vota per un pro
gramma politico e non per 
esprimere l'adesione a una 
ideologia. Quest'ultimo pro
blema si pone, se mai, quan
do ci si vuole iscrivere a 
un partito. 

q.b. 

Esiste // per/co/o che gli spettatori siano tratti a identificarsi? 

Gli aspetti ambigui della 
vita erotica nel cinema 

Ne hanno trattato i recenti film di alcuni tra i maggiori registi i quali hanno operato per una piu appro-
fondita conoscenza artistica della realta, che nulla ha a che spar tire con la speculazione o col lenocinio 

Mi scuio se porrd una doman-
da che per qualche aspetto po-
tra essere imbarauante, ma in 
quello che sto per chiedere non 
vuol essercl a priori un gludl-
ilo negatlvo: solo una constata-
ilone, e contemporaneamente la 
richiesta dl approfondire II per
che di un certo Indirizzo attuale 
nella sfera culturale piii popola-
re: II cinematografo. 

Mi tpiago subito: ia recente 
Mottra dl Venezia si a conclu-
sa con I'assegnazlone del Leone 
d'Oro al film di Bunuel che 
tratta il tema dell'amore maso-
ehlsta femmlnllo, anzi delle ne
cessita masochistiche di una don
na apparentemente normale. Suo 
valldo contendente e stato il Film 
dl Pasolini che, per II suo espli-
clto sforzo di attualizxazione, 
tratta assai piu del complesso 
di Edipo che del mito di Edipo 
in lotta col fato. Recenti sono 
stall II film di ViscontI che trat-
lava I'aspetto erotico dei rap-
port! tra fratello e sorella, quel
lo dl Spinola su un nascente 
rapporto tra due donne, quello 
di Bergman su un tema simile, 
anche se ancora piu complesso. 

Ora lo domando: come si sple-
ga questa estgenza tutta conlem-
poranea — e in passato eviden
temente non sentita — di sea-
vare negli aspetti piii ambigui • 
inconfessati della personality e-
rotica della donna e deM'uomo? 
Non voglio credere che si tratti 
solo dl motivi commercial!. E 
al di la delle ipocrisie che non 
condivido e delle esigenze este-
tiche che non discuto, e errato 
pensare che molti spettatori • 

spettatrlcl possano esser tratti 
a Identlficarsl nel comportamen-
to del personaggi del film, o 
peggio ancora essere Influenzal! 
negativamente? 

Non ml pare che « I'Unita » 
abbla mai dello una parota dl 
ordine generate a questo propo
sito, al di la della recensione dei 
slngoli film, che generalmente 
vengono lodall e analiizati nel 
loro valor! particolarl. Non toc-
cherebbo al giornale comunista 
porre a disposlzione del lettori 
le arm! a le protezioni critlche 
con cui occorre avvicinars! a 
quesli prodotti della culture dl 
massa? 

Sperando di non essere (rain-
tesa e lieta se avr6 una risposta, 
vi porgo intanto 1 miei piii cor-
diall auguri di affezlonata let-
trice. 

SEGUE LA FIRMA 
(Firenze) 

Per moltl anni si e detto 
che il cinema rimaneva trop-
po indietro rispetto, per e-
sempio, alia letteratura o al 
teatro nella trattazione di ar-
gomenti inerenti alia psiche 
deH'individuo e, quindi, an
che agli «aspetti piii ambi
gui e inconfessati della per
sonality erotica della donna 
e deH'uomo ». Si e detto che 
il cinema non poteva adden-
trarsi nei meandri, piii o me-
no tortuosi, della personality 
umana e che per questo non 
poteva competere con quelle 
forme espressive che, invece, 
avevano fatto di tali meandri 
la materia prima del loro m-
teressamento. Si accusava il 
cinema, inoltre, di non tener 
conto delle acquisizioni scien-

tiflche del nostro secolo e dl 
limitarsi a ripetere concetti 
elementari e, non di rado, 
sorpassati o reazionari, in
vece di utilizzare i progressi 
del pensiero contemporaneo; 
e cosl via. 

Merito fondamentale dei 
film che la gentile lettrice 
elenca, e di alcuni altri, e 
l'aver dimostrato esattamen-
te il contrario. Ecco un cer
to numero di opere, di diver-
sa provenienza e di diverso 
valore, grazie alle quali non 
si pub piii dire, ad esempio. 
che Freud, Jung e la psica-
nalisi siano passati sui cinea-
sti senza lasciar tracce, ne 
che il cinema sia per neces
sita costretto a rimanere al
ia superficie dei fenomeni, e 
non possa o non voglia pe-
netrare in essi, tentando di 
documented! e anche di giu-
dicarl i . 

MEGLIO PARLARNE 

CHE TACERNE 

E' perfettamente vero che 
in passato cio si faceva piu 
di rado (per quanto si po-
trebbe, volendo, ricordare 
qualche nome di « precurso-
re»), come e vero che le 
esperienze maggiori e piii 
spregiudicate in questo sen-
so sono frutto del cinema 
contemporaneo e del mag-
gior margine di liberta ch'es-
so si e venuto conquistando. 
Non senza acutezza, tuttavia, 
e non senza qualche preoc-
cupazione, la nostra lettrice 
osserva in ben cinque film 
una tendenza a restringere 
il campo di tali indagini alia 
sfera sessuale e, ancor piii, 

ad attivita sessuali anomale 
o deviate. Non e'e pericolo 
che spettatori e spettatrici 
ne rimangano, per cosl dire, 
« contagiati », e che seguano 
l'esempio «negativo» del pro-
tagonisti o delle protagoniste 
di simili esperienze cinema-
tografiche? Abbiamo una «pa-
rola di ordine generale » da 
contrapporre a tali « prodot
ti della cultura di massa »? 

O.sserviamo, intanto, che il 
primo responsabile di questa 
tendenza restrittiva o « devia-
zionista » e lo stesso Freud. 
il quale ebbe secondo alcuni 
il torto di attnbuire troppa 
importanza al sesso. Senza 
entrare nel dibattito tuttora 
in cor.so, auguriamoci piut-
tosto che questo tipo di «cul-
tura di massa ». se veramen-
te puo definirsi tale, si dif-
fonda sempre di piii, perche 
e molto meglio che di certe 
cose si parli al livello dei 
film in questione. piuttosto 
che tacerne e parlare d'altro, 
che e sempre stata la divisa 
del cinema e\asivo e di con-
fezione, del cinema senza 
problemi e senza autentlci 
drammi ne dell'individuo, ne 
della collettivita. 

Naturalmente con questo 
non vogliamo sostenere che 
la nuova problematica del 
cinema debba essere l'ince-
sto, oppure le relazioni par-
ticolari o sado-masochistiche. 
Vogliamo pero dire che, se 
di tali argomenti registi co
me Bunuel o come Bergman, 
come Visconti o come Paso
lini, ritengono sia venuto il 
tempo di occuparsi (e visto 
che la lettrice stessa giusta-
mente minimizza i motivi 
commerciali), ci6 sigmflca 
che qualche aderenza con la 
vita, con la cultura, in una 

Nel film « Bella di giorno » del regisla Bunuel, Catherine Deneuve ( a sinistra) • la Irreprensibile signora borghesa cha sente II biso-
gno di abbrvtirsi nella prostituziona • Genevieva Paga (a destra) a la tenutaria di una casa da appuntamenti. 

L'evoluzione nell'agricoltura non puo essere a senso unico 

La casa progredisca con la stalla 
Ma sono stati votati 200 miliardi per dare abitazioni al braccianti e ne sono stati erogati solo 80 
Owttl'anfw alia Fiera d| Barl 

4 atate aepotto il fior fiera doll* 
macchina agrlcola: basterebbe 
cha I contadmi aretsero I soldi 
par acqvistarle • tutto sarebba 
a potto. Ma c'a un'allra rifles. 
slone cha mi * vanwta di fare. 
Mantra si meccanina tutto, man
tra ci fanno vedere modelli dl 
•tall* prtfabbricata luccicanti • 
raiionali, ceme viva il larorato-
ra in campagna? Dico coma vf«a 
nella sua stessa casa, dor* la 
famiglw stanno ammwcchlate a 
i sorvizi aono qvelll cW tempi 
eMIa •anritv fevdale? A mio pa-
rare k nacassaria una maggiora 
Inhriathra del comunisti perch* il 
|naaaaiio in campagna non co-
mmci dalla stalla, ma della ea-
ea cM laroratora. 

OOMENICO PitlNCIPf 
(Foggia) 

La stalla e l'abltazione del 
la^oratore, purtroppo, si C>TI-
fondono spesso nelle nostrc 
campagne. E non solo sui po-
deri dei mezzadri, ma anche 
al centra delle grandi amen
de capitalistiche, nelle casci-
ne del Lazio o della Lombar-
dia. E' recente la conquista 

del diritto a risiedere fuori 
della cascina in alcuni CDn-
trattl dei salariatl agiicoli 
del Nord Italia. Nel Mez7o-
glomo l'abitazione del brac-
ciante, dove Ia famiglia si 
ammucchia in uno o due va-
ni, e spesso lo specehio dei 
bassi redditi e della disoccu-
pazione ricorrente. E' potuto 
succedere, in un paese della 
provincia di Bari, che qual
che bracciante ha rinunziato 
alia casa costruita col Piano 
case ai braccianti. perche 
non poteva pagare il pur mo-
desto canone di affitto. Ma 
sarebbe un errore se da cast 
come questo si traesse la 
conclusione che il problema 
della casa in campagna si ri-
solvera quando si risolverk 
quello del salario adeguato 
ai bisogni piii elementari. 

C'e un'inerzia dl fondo, in-
fatti. nell'iniziativa dello Sta
to in questa direzione. Nel 
1960 il Parlamento vot6 una 
buona legge per la costru 
zione di abitazioni per i 
braccianti. Comltati naziona-
li e provinciali, in cui so
no rappresentati i sindacati, 
hanno infatti l'incarico di re-
digere 1 plant di costruzione 

Per la prima volta si e po
tuto costruire con criteri mo
dem!, progettando le abita
zioni vicino ai centri muniti 
di scuole e altri servizi, e 
stabilire un rapporto fra 1 
destinatari dell'iniziati\-a o la 
gestione della spesa. 

II Piano case ai braccianti, 
tuttavia, non ha dato i risul 
tati sperati. AH'origine c'e 
un aperto sabotaggio del go-
vemo: su 200 miliardi di li
re di spesa, ne sono stati 
stanziati solo 160 e le somme 
effettivamente erogate assom-
mano. finora, a 80 miliardi. 
II ministro del Tesoro. ono-
revole Colombo ha piu volte 
ritardato gli stanziamenti in-
tralciando l'attivita dei Co-
mitati di gestione. Inoltre si 
e palesata, proprio nel corso 
della esecuzione del Piano. 
tutta la insufflcleiua degli 
stanziamenti che deriva da 
due ragioni: dal naturale cin-
vecchiamento» della legge 
(in sette anni i 200 miliardi 
si sono svalutati) e dalia 
sproporzione che esisteva an
che all'inizio fra mezzi e ne
cessita. 

La richiesta di uno stanzia-
mento di altri 200 miliardi. 
avanzata gia due anni fa, e 

quindi basata su datl di fatto 
come le numerose richiestr 
ancora giacenti, presentate 
per Io piii da cooperative di 
braccianti, e su una realta 
economica a cui bisognava 
porre nmedio in tempo. In
vece le tre proposte di leg
ge presentate per ottenere 
questo ulteriore stanziamen 
to sono ancora ferme in Par 
lamento. a otto mesi dalla fi
ne della legislature, in un an 
golo morto dal quale i sin 
dacati stanno facendo grandi 
sforzi per tirade fuori. E 
non sara facile. 

Una maggiore pressione 
politica e quello che occor
re per smuovere anche que 
sta situazione. Ci sono de: 
fatti su cui bisogna battere 
e ribattere: un'inchiesta del
la Federbraccianti ha messo 
in evidenza che all'inizio di 
quest'anno su un ccampio-
ne» di 494 famiglie agricole 
interrogate, solo 36 hanno di-
chiarato di avere I'acqua cor-
rente. In queste 494 famiglie 
c'e un anollamento di tre 
persone per ogni vano dispo-
nibile e solo 10 abitazioni 
hanno il bagno. 

Ma non si tratta di realta 
meridional i. In provincia di 

Grosseto e stato riscontrato, 
nelle case dei braccianti, un 
affoliamento di 2.2 persone 
per stanza, mentre gli urba-
nisti ritengono che ogni fa-
miliare debba disporre in 
media in un vano. II bagno 
e I'acqua corrente, inoltre. 
sono rari in Toscana quasi 
quanto in Puglia. 

Queste situazioni non so
no solo un'eredita da liqui-
dare; sono la conseguenza 
di orientamenti attuali delle 
forze al govemo. 

Quando si parla di impo-
stazione produttivisttca del
ta spesa pubblica in agri-
coltura. infatti, che cos'al 
tro vuol dire se non proprio 
dare la precedenza alia stal
la sull'abitazione del lavora-
tore? Quando si e discusso 
il Piano Verde, infatti, si e 
assistito a un tentativo 
(sconfitto in sede parlamen
tare) di togliere i contnbu 
ti per il riattamento delle a 
bnazioni dei coltivatori di-
retti. E ci6 in nome dell'im-
postazione produttivistica del 
Piano Verde. Ora, noi non 
vediamo alcuna ragione di 
contrasto fra investimenti 
sociali e investimenti pro-
duttivi; non vediamo 1 mo

tivi che impediscono di co
struire le abitazioni oltre a 
mcrementare la meecanizza-
zione e modernizzare le stal-
Ie. La vera differenza sta nel 
fatto che la macchina e la 
stalla moaema mteressano 
il capitalista agrano. e l'abi
tazione del bracciante non 
gli interessa. in quanto non 
gli da un profit to. Si arriva 
cosi a fenomeni come quel 
Io registrato nei pnmi sei 
mesi di quest'anno. durante 
i quali i capitalisti e gli en-
ti finanziari italiani hanno 
portato all'estero .T70 miliar
di di lire, mentre il ministro 
del Tesoro negava i 200 mi
liardi per rifinanziare il Pia
no delle case ai braccianti. 

Una politica neH'interesse 
dei lavoratori avrebbe utiliz-
zato le risorse nazionali net 
bisogni della popolazione. 
Anche questo sarebbe stato 
un investimento produttm-
sttco. nel senso dell'interes-
se rollettivo, in quanto a-
vrebbe incrementato l'occu-
pazione in molteplici setto-
ri. Ma per attuarlo bisogna 
discostarsi dalla Iogica degli 
interessi di classe del gran
de padronato. 

REXZO STEFANELLI 

parola con la realta, essi de-
vono avercela trovata. Altri-
menti le loro opere non po-
trebbero nemmeno avere 
quelle ambizioni estetlche 
(piii o meno raggiunte e il 
compito, volta per volta, del
la critica di esaminare), che 
pure la lettrice non discute. 

IL PROBLEMA SUL 

PIANO CULTURALE 

Ma e proprio sicura, que-
st'ultima. che gli esempi for-
niti da tali film siano sem
pre e per forza « negativi »? 
E che, identificandosi nel 
comportamento di simili per
sonaggi sessualmente insta-
bill, o malati, gli spettatori 
corrano un serio pericolo, 
contro il quale bisognerebbe 
erigere una barriera di « ar-
mi» e di «protezioni criti-
che »? 

Noi non scarteremmo, per 
esempio, l'effetto opposto: 
quello d'una liberazione, dl 
una «guarigione». Ma ad 
ogni modo, sul piano cultu
rale, i problemi di fondo ci 
sembrano altri, e precisa-
mente: primo, la risponden-
za che questi personaggi ab-
biano o meno nella realta 
comune; e, secondo. la ne
cessita che ha il pubblico, 
non escliLsa la critica, di edu-
care sempre di piii il pro
prio gusto, in modo cioe da 
cogliere i reali valori del-
1'opera rappresentata, e quin
di anche la sua reale tema-
tica. 

Sul piano piii largo del 
costume, d'altronde, non cl 
sembra che i film citati in-
dulgano alia morbosita o si 
amanchino alia massiccia 
«operazione sesso» che e, 
a tutti i livelll, in corso nel
la civllta di massa e dei con-
sumi. La nostra impressione, 
anche in questo caso, e quel
la opposta. Proprio per il ri-
gore, per l'onesta intellettua-
le, per la « malinconia » che 
tali film sprigionano. essi 
compiono un lavoro di chia-
rimento, di demistificazione, 
una vera e propria « crocia-
ta di conoscenza » che nulla 
ha da spartire ne" con la spe
culazione TI6 col lenocinio. 

L'ELIMINAZIONE 

DEI TABU' 

E poi: certl temi, quando 
vengono alia ribalta, vuol di
re che sono « nell'aria ». Lo 
erano nell' antica societa 
schiavista greca. lo sono og-
gi nella cosiddetta civilta oc-
cidentale o cristiana. Alcuni 
di essi sono o possono esse
re evidentemente temi « etcr-
nl», altri sono legati stret-
tamente alia societa che 11 
produce o ii pone in eviden
za. Ammesso e non sempre 
concesso che ci sia « da pren-
dersela». non e piii corret-
to prendersela con la societa. 
che con le opere artistiche 
che la riflettono? E se 1'indi-
viduo e instabile, o corrotto, 
in una determinata uciviltau. 
perche non studiare con la 
massima comprensione la sua 
malattia? 

Bella di giorno ofTre persi-
no l'esempio di quanto H ci
nema possa essere piii one-
sto e piii profondo della let
teratura (in questo caso, pe-
ro. d'una a cattiva n lettera
tura). La frigidita e il maso-
chtsmo della signora borghe-
se. che npl romanzaccio del-
I'accademico Kessel forniva-
no motivi di scandalo e dl 
licenziosita. nel film dell'a-
narchico Bunuel diventano 
una « chiave » per la libera
zione della donna dai propri 
tabu, quelli che le impedi
scono di essere donna rom-
pleta. Non si poteva ottene
re questa dimostrazione — 
si dira — con altri mezzVi 
Ma ogni artista ha i mezzi 
che si e venuto forgiando 
nella propria esperienza di 
vita: e Bunuel e sempre sta
to fedele a quelli e a questa. 

Sentiamo che cosa ne dice 
lui stesso: «iVon m'tnteressa 
affatto porre dei problemi 
indiriduali. almeno non nel 
senso rolgarmente attrtbuito 
al concetto di morale. Questi 
problemi mi toccano soltan-
to nella mttura in cui possa
no giungere. o guidarci. a 
una problematica sul carat-
tere generale della nostra so
cieta Eridentemente le mie 
origim — tamigha cattolica, 
borghesia spagnola. educazio-
ne dm geiuiti — e it fatto di 
ritere "in quest'altra meta 
del mondo ". mi hanno con-
dotto quasi fatalmente a in-
tereisarmt alle questioni del
la societa borghese ». 

Ora, i pnncipi della socie
ty borghese sono per Bunuel. 
che non ha esitazioni su que
sto punto. « strumenti di re-
pressione e di oppressione ». 
anche in campo sessuale. Ma 
la « liberazione ». in tale cam
po, non significa licenza o 
vizlo. bensl tutto il contra
rio: eliminazione dei tabu, 
ricomposizione di un equili-
brio. conoscenza e ricupero 
della propria individualita. 

Che cosa ci sia da temere 
da una simile proposta ci 
nesee difficile immaginare, 
anche se lmmaginiamo be-
nissimo perche l'autrice di 
una lettera tanto interessan
te, e cosl poco «imbarazzan-
te ». consideri • owie » le ra
gioni che la inducono a chie
dere! di tacere il. suo nome. 
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