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*£ Saggi 

II « vecchiume » d'ltalia 
sotto accusa negli scritti di 
Alessandro Galante Garrone 

I diritti 
degli italiani 

Quaiulo veiigo.'io raccolti 
in v o l u m e articoli di Bior-
nalc ii primo pensicro, piii 
o m o n o espresso, del crit ico 
e que l lo di chieders i so ne 
valeva la pena; e tanto piii 
s e lo eh icde jl eronista dato 
1'abuso imporante neH'ulti-
m o decenn io da parte di let-
terati c saKgisti di ripresoii 
tare in un l ibro seritti 
os te inporanei . nali per la di-
m e n s i o n e di un intervento , 
di una receiisiotie. di una 
hal tuta nel dibatt i to ciiltu-
rale . Genera lmente . poi, il 
r i seh io 6 prosso. Mosse in-
s i e m e , spesso , le note d'oe-
cas ione r ivelano il loro li-
mi te , fanno da spin sii eerte 
ripeti?ioni e compiaeenze di 
s t i l e de l lo scrittore, e cosl 
via. C'ontrariamente, pero. 
a quanto ui erede. tanto pin 
l 'operazione si anntineia ri-
schiosa quanto m e n o tali 
seritti erano davvero dei por-
7i di i i iornal ismo Se erano 
de l buon uiornal ismo. se 
c ioe erano relti non soltan-
to da una vivacita di stosu-
ra ma dal b i sovno di dire 
qualcosa . di affrontarc un 
prob lema, di svo lgere un di-
scorso c iv i le , di segnalaro un 
v i i i o . una storlura, un'esi-
Renza, cssi reRRono alia pro-
va e rendono a n c h c un ser-
vizio ut i le . 

Da ques to punto di vista, 
Jl v o l u m e / diritti dcgli ita
liani (Edizioni Sc ient i f i che 
I ta l iane . pp. 007. L. 0000) 
in cui Alessandro Galante 
Garrone ha raccolto «li ar
t icol i c ia affidati al le co-
l o n n e di un Riornale torine-
KO e di vari periodiei pro
pr io su temi e casi concret i 
(quasi s e m p r e cavati dalla 
cronaca: un processn pena-
l e d i scusso dal l 'opinione pub 
bl ica , la ques t ione de\ « de-
l i t to d'onore », la battairlia 
per il divorzio, la posizione 
de l la donna nel la famisrlia 
o nel la s o c i e t a ) . puo tornarc 

. addiri t tura. se n o n come una 
r ivc laz ione . c o m e un pro-
m e m o r i a di s tre ' t i s s ima at-
tual i ta . Valo a dire che con 
il suo a e u m e di gitirista ma 
poprattutto con la pass ione 
di democrat ico . Galante Gar
rone ha per cosi dire, dise-
pnato una carta toposrrafica 
c h e potrebbe ancbe essere . 
c o m e un malizioso errata-
corriRe. la sesna laz ione di 
varie inadempienze costitu-
zional i . di que l l e contraddi-
?ioni c h e la mancata nppli-
caz ione della Costituzione 
( p e r l e IORR'I e gli istituH 
da essa prescritt i o p r e v i s t n 
ha provocato nei raoporti tra 
i c i t iadini <• lo Stato . nel 
funz ionamento del la ghisti-
zia o del potere leRislativo. 
s u l e n d o ]o spir i to di una 
Repubbl ica che doveva esse-
re fondata sul lavoro. mo-
srrando le innumerevol i ine-
guaRlianze di fat to c h e na-
f c o n d e la proclamata PRUS-
glianra dei diritti . 

Si tocca subito — anche 
9C l 'autore spesso preferi-
s c e »uRcerire piuttosto che 
a f fermare — la so>tanza di 
c la s se di tanti ordinamenti 
e pr iv i l e s i e dati di costu
m e . ma il dUcorso non puo 
arrestarsi qui. Che. un libro 
c o m e ques to invitn a una 
r i f l e s s ionc e a un i m n e s n o 
c h e in teressano lo s tesso ino-
v i m e n t o operaio . erede di 
tu t tc l e miRliori hatta?lie 
civil i condot te per faro del-
l' ltalia u n paesp m o d e m o : e 
In altri termini , una nerlu-
•trazione del t erreno di tan 
H seontri di mental i ta . di 
tabu radicati da aenerazio-
ni. d' un « ̂ en^o c o m u n e -
c h e non e m e n o rearinna-
rio per :1 fatto c h e la vec-
chia ideo!o:ria con>erv?!ncP 
dorriinantv jwriniM I.tr-.* •»tjtvn-
te strati subaltern*. F." un 
terreno accidontato. i cui 
ostacol i vanno piuttosto af-
frontati che a22in»ti. ma non 
o neppure un mnro che crol-
l i con una spallata. Valen-
dosi di t in'araomentazione 
pacata e loaica. il i inr ; .-ta 
pare cont inuamente fare ap-
p e l l o a tut te quel le forzo e 
que l l e ener^ie pratsche «* 
ideal i c h e *i po^*ono ~ch':o-
rare a favor** di cio che va 
cambiato . e radicalment-'1. 
de l n u o r o che spunta e 
p r e m e . 

E' a l tret tanto vero che 
oanuna dc l le >torie e del'.e 
moral i ta raccontate . a volte 
con ironi3 . a volte con il 
f remi to <arca>tico del mora-
]i>ta di razz^. potrebbe an
c h e e s sere l f i ta c o m e la \ \ 
cenda dolorosa di tutti : ca^i 
in cui ancora • le mort >a:^;t 
!e vif ». di tutti i residui 
mediocva l i . borbonici . fasc:-
sti . di tutti i • veceh iumi » 
^l'e«pres>ione o di Gram^c;^ 
c h e si frappon^ono a una 
e s p a n - i o n e della ricmocrazh 

II l ibro e un piccolo mo-
d e l l o di cultura i l luminUti-
ca. con quel che di «ott;l-
m e n t e arcaico ma soHeeitan-
te essa reca con se nel con-
te s to cu l tura le attuale. At-
traverso la fi^ura deH'auto-
r e — maRistrato. *.*or»co. 
• o m b a t t e n t e dei ia Resisten-

za — si r iscopre un filone 
preciso del la tradizione Ita
lian a « c ivi le », dal ('attaneo 
a Salvemini , (laI Gobetti si-
no a quel F'iero Calaman-
drei che Galante (Jarrone 
prende, e larRamente richia-
ma, ad espl ic i to ispiratore. 
Veeehi motivi veriRono vivi-
ficati qui da un impeRiio 
quot idiano di batlaRlta ri-
formatrice . IMu ancora, del 
resto, di quanto non risulti 
d a i r i n s i e m o de«l i articoli, 
l ' incidenza e gli stess i nuovi 
contenut i di tale iinpcRno 
sarebbero inconcepibi l i sen-
za quella che c stata ed 6 
la presenza posit iva, pole-
mica, del movimnnto ope
raio, de l l e sue for/.e oiRa-
nizzate e de l lo spirito di re-
sistenza, di r ibel l ione, della 
carica di proposte, di de-
nunce, di Utopia, che le mas
se popolari i tal iane immet-
tono nel I'aese. Quel riflesso 
di pensieri e di sent iment] 
c h e le vive pugine del la rac-
colta recano andrebbe ap-
punto inteRrato con c io che 
<iui manca: la infinita casi-
stica del l 'offesa ai diritti dc-
pli italiani c o m e lavoratori, 
dentro la fabbrica c fuori. 
di quei diritti tanto concul-
cati quanto riproposti dalla 
tenacia e dalla forza dcRli 
opera i. 

Paolo Spriano 

II fragico «comico quotidiano» di 30 anni fa 

I pensieri 

del f ederale 
Una raccolta di disposizioni del segretario 
del partito fascista tra il 1931 e il 1939 

Kara un caso, sara un'inten-
zione, certo e che questo vo 
linnet to (« I pensieri del fe 
derate» Hompiam, 1000 lire) 
e uscito al inomento Riusto, 
quando le velloitii iiutoritane 
i riehiaml tiU'ordine a nlla 
disciphna, le minacce di un 
neo squadnsmo rendono at
tuale c|iiest;i mtnusciila r-,iv-
coltn di pugine che nc^li an
ni fra II "M c il '.'i!i - uli an 
ni d'oro del regime - appar-
vero sul « FORHO di disposi
zioni » del seRretano del par
tito fascista. 

K' un voluinctto che fa ri-

dere, certo, ma — come dice 
l'lntroduzione — si deve ricor-
dare etie questa couucita co 
priva una traRedia nazionale 
che non e solo da tndividua 
re nel fatto che fn virtu di 
qucsti testi comict, molti Ita 
Hani ebbero a soffrire perse 
cuzioni e 1'intero Paese i ri 
sultati sanRiiinosl dt un pen 
siero « virile » e « guerriero », 
ma anche nel fatto che Rran 
parte di una classe sociale sep 
pe a! massimo ridere dl que 
sto prosa commentandola sa 

In vetrina a Budapest 

1400 biografie 
di scrittori 

stranieri 
AXX.SZAZAI> 

1.1 IKHJH 
lltOI 

Copertina del libro «Scri t tor i stranieri del X X secolo». 
Edizioni Gondolat. 

BUDAPEST, marzo 
I->i -tona della d:ploma/i.i >o-

\:ei:ca tra ie due guerro nar-
ra'.a »'.retta:iv:Ue dai pr«V.a<o-
n.~:i \:\i-nt:: que>to i! tenia <ii 
ii!) libro •': (i.itwr Ge!!ert >un 
ii:orna!..Mj iiniihere-o che .̂ i 
KCv.ipa •:; piV.it;ca e-tera e ui 
pr^blex 5tor:Ci> che ->:.i r; ̂ - :o 

ra. da! t.ttV.o .4- a lasarr.n;-
. tQie i ia ilomcnxa *). si !:i>o-
risce ecre^iarnente in tutto :! 
va^to tiiom" di !;bn dedicati al!a 
ultenore corKv-cen/a degh rvonti 
che ^.cairo.-ii !'Ottt»bro r-.i*~o. 
L'autore parte da quella rlome-
nr.i . c:oo dal 22 fHiicM W\. 
giomo dcU'inizio de!!'oiTon^;\a 
orienta!e d: Hitkr ci>ntro I'UriiO 
no So\:e::ca. Ma i iiiomi do: 
>::ii2r>.> 1W1 M>no 5o\> un pre-
to>". • ;>or a'.largaro :! di-=co:-o 
a tctto !e viccrii')^ d:p!omat.che 
oho hann.i carattoriwato !a \M 
dolla Refxibbl.ca doi Soviet 

'."..ib.»r Gollcrt e -:.ito ;x-r \ar: 
nx^i r.cll'Un-.ono So\;otica. ha 
a-. ..to nvivio d: cons'.iltare rao-
K>!:O d. :kx-jmenti in ardi;\i 
s.x>n-i-o,./.i al va^to pjbbl-.co. 
ha rv.ir!ato d:ret:amonto ooi 1 
iro'.a lor.i^ti .k-Ila d:p!omazi.i. 
No o oo-i \on.ito f-.ion un ro-
;orlaie iit;!iv-.:ix> cho oaiatto-
r.7J-a ar.cor p.ii ;1 r.kV.o av.ito 
da v.r\A '-ere ri: ;<TM>n.iCci 
q-.ia>: n-mprc r:ma>t; ro'.l'o.n-
t>ra prop>r.o porohe artorioi d: 
£ra:vi! a\"icnirnonti e so!;i7.oni 
stonche. 

l.'ajto-o ha mtor-.Ttatrt Uan 
M.VVN:, c+ie f.i ambasciatoro *o 
wil-.C" \n Fr.jhiltorra da. !i*C 
al 1M2 o. ji,r>1.. uno dei Tia>: 
p. ori te-tirrtiW; dcila ^tor.3 <K I 
pat to di non a j c r e ^ o n e tra la 
(iormania e I UHSS Ha pariato 
con ;! professor Ljjb.mov. ;l .«o!o 
te.'timone ancora viventc ael-
; acoordo 5oparato tra nisFi e 
t«viC5Chi rhe fu 5;clato a Ra-
r.i:!o :1 16 apnle 1922. Ha rac
colto '.a t05.t.rr^vn!anM do'.l am-
rr..rai?!;o Kusn.*kov sull'inoonrro 

tra Stalin. Hoo-evclt e Churchill. 
a Teheran, nel 1943. E. inline. 
ha intervi-tato il pnnvo tcnonte 
dclle-oroito ros-o one mcontro 
:i generale vo:i Pauhis. il 2 feb-
braio 19-M, Ciorno della viltoria 
a Stahnc:radi\ conduoondo'o -i^' 
cenorale doll' Armata Ho^sa 
Z'.ikov. 

!! !:!>ro c stato p.ibblioato 
dalla -.-ditnce Vapreto di Huda-
iv.-t. 

Da alcuni deconm in Unche-
ria Tiem u<civano oncic!o;xslie 
lo'terane dedicate aj;li scrittori 
*tranicn. I~i lacuna v ;eno ora 
ovV.mata dalla oa>a o»iitnco 
Condolal die ha put)b!icato tm 
o.itimo \o!un>o dal titolo A XX 
szasad kulloldi irOi (t Scritt<Ti 
5traneri do! XX «ooo!o »>. 

I„a s.-olta o .-lata \a-ta: vi 
fu.irano 1400 b-.osrafio corrc-
• tate da ani;>.o blb'.io^rafie doile 
«>pe:»- <:o l̂i a-.i'ori iecnalat:. 
I.arjo ^;>i/:o o 'tato dato an 
oho a'.l.i ill l-tr.iz-.ono dolla tuura 
d: Anto:i:ii Cranvc;. 

Il libro pre-onta no: una 
anr*orvd:co dovo >i trovano :n>i:-
cazi-rii b-bV.olrafidic por co-
lo-o che .n:t-n >wo a:>profond:ro 
!a c<>r>T ĉen/a dosiii a.itori. Ti;t:<"> 
c:6 r:or.tra — co:i"-o avvorte la 
rvrcfar.ono — r.e'.io >r».r.to n:mo 
oho si o \o!:ito dare all'orvra: 
far iono,»oe.-c la !ot:orat:ira 
5'raniera in fitti i SLKII a-pe'ti. 

*• Da noi. infatti — e -cr;tto 
nclia profa7:one — tarattori-
>tioa dt ila cultura «ooiali-ta e 
stata q.iella di far *on«vcerc. 
in parte, a :tori snciahsli. Q.ie 
<to. O^LTI. non ".iimfioa cho \on 
cano nv-- i da ivirte a./.on n i 
portanti e famo>:. non <ooia-
li-ti >. 

K :) I:bro. a no?tro parcro. 
ha proprio il morito d: allar-
i:aro. roH'Unfrhena do,:ci. pli 
ori7^o:iti di colore oho vo^liono 
oon<i-coro c >tixiiare la lottera-
tira mon>i:a!e. 

Carlo Benedetti 

Scienza 

lacemente nei caffe e dovette 
attendere per essernu libera-
ta. che altri italiani meno pro-
pensi al comico decidessero, 
di pagare a caro pre/zo un 
eambiamento di stile. 

Erano Kli anni d'oro: il regi
me tiveva sistemato Etiopia, 
Spagnu, Albania, aveva corn-
battuto la battaglia del «rano 
e quella dernognifica; insom
nia, aveva fatto 1'iiripero e ora 
doveva fare tjll unperiali, t 
neri-rotuani scattanti, virili che 
salutano romanamente. si dan-
no del « voi » parlano con 
uno stiln lapidario. vanno a 
piedi, fanno la Kinnastica lut-
te !e rnattine n mani;iano so
lo un « rancio ». Questo e t'itu 
liano ideale dise^nato da Sta-
race ma e solo ideale Nella 
realtu la Kente contmua a 
strinKfirsi la inano e Sturacc 
va in bestia; il !J settembre 
\{YX.\ avverte: «Il verbnle di 
una varteruu tra cameratt e 
stato chiuso con in formula 
scgut'.ntc: "si sorio riconct 
hall, con una stretta dt ma 
na" La formula da adottare 
dei:c esxetc la scquonttr "...st 
snno rtconcdiati. salntandmi 
romanamente"» Ma gli av-
vertimenti non servono e 
quattro anni dopo il 2 %en-
naio ia:i7 il sesrctario del p;\r-
tito fascista ammonisce: <i "De-
dito alia stretta di mano" Ec-
co la nota caraltcriatica da se-
gnare nella cartella pcrsotia-
le di chi persista in questa 
estcriitrita o. 

Al dadi, at barbera e alle 
donne si ugKiunge — nell'elen-
co dei vizi italiani — la stret
ta di mano. Ma 6 una cam pa-
fina perduta, come quelle che 
appunto volessero privare un 
libero cittadino del vino e del
le donne: due anni dopo — il 
27 marzo 19.'U) — Starace tor-
na alia sua idea fissa: a ri-
cordo ai Consiglieri naztonali 
che la stretta di mano c abo-
Ida anchc nell'intcrno di Mon-
tccitorio ». 

Saluto romano, qulndl, ma 
badando ad alcuni particola-
ri: a II saluto romano non tm-
pnne iobbliqo di ferarsi d vap-
pcllon (lGG-MH): togliersi il 
eappello con la sinistra men-
tre si alza di1 scat to la destra 
e quindi facoltativo anche se 
difficile, tassativo lnvece fe che 
il saluto romano esclude la 
riverenza: « S o n o tlpi da stu-
diarc... quci tipt che, salutan-
do romanamente con molta 
caiitcla, fanno anchc la rive
renza » (3l-7-'34). Effettivamen-
te sono da studiare, perche 
probabilmente sono RM stessi 
che si tolguno il eappello: si 
scappellano, fanno il saluto e 
si inclnnano. Una specie di 
esercizio jiinnico che il fasci-
smo apprezzerebbe — il 23 
settembre VMH il a Foglio dl 
disposizioni » invjtava i gerar-
chi ad linpieRare una parte 
della mattina per attivita spor
tive (bastera un'ora, per im-
pcdlre che si depositi la rug-
gtne sul nostra sistema mu-
scolarej a — se nel caso spe
cif ico non contrastasse con la 
immagine virile e guerriera 
voluta dal fascismo. 

Voluta ma non reahzzata: 
dal « Eoglio di disposizioni » 
SJ apprende che alle adunate 
i gerarchi arnvavano talvolta 
conciati in inodo un po' stra-
no: Spesso in luogo del 
prcscrttto pantalonc ncro lun 
go o del pantalone ncro cor-
to, con sticali nert, vtcrte m-
dossato un pantalone a righe 
residua di tight! » e non basta 
si vedono m giro alfieri con 

i gagltardetti sjtlo il braccio 
o ravvolti nei gtorriafi». E 
poi e'e anche genie abbiglia-
ta in modo disdicevole per 
cui il partito ammonisce: che 
la cravatta ncra stolazzante 
non c consentita ». 

E non e neanche consentito 
parlare di Mussolini che po 
sa le solite prime pietre; cioe 
di Mussolini che posa le pri
me pietre bisogna parlare: fe 
la formula che bisogna nve-
dere per adeguarla s i tempi 
e il J. Foglio di disposizioni » 
del 24 settembre 1938 cluarisce 
il concetto: Coloro che insi-
stono ricll'annur.ziarc la "posa 
della prima pietra" dimostra-
no in modo evidente, di non 
essere aggiornati con lo stile 
del fascismo. II fascismo an 
numia I'tnizio dei lacori o il 
primo colpo di piccone: an-
nunzio dinamico e concreto. 
L'altro e un annunzio statt-
co». Effettivamente la pietra 
una volt a che e messa li n-
mane ferma, statica; il picco
ne invece si muove e il fa
scismo infatti, fe tutto movi-
mento per cui il 4 febbraio 
i;»35 Starace ordina che non 
si dica c>e un gerarca o una 
commissione si sono a msedia-
ti n perche tutti pensano che 
si siano seduti: bisogna dire 
one si hanno miziato I lavori n 
che d.i un senso di feconda 
operosita. 

Dove abb:a portato questa 
feconda operos:ta, lo >anno 
tutti ed e qui che ii n>o su-
scitato dalla lettura- del!e di
sposizioni alle quali avrebbe 
dovuto adeguar<i :1 buon fa
scista si esaunsce perche mo'.-
;i dei ma!i che respro possibi-
le il fa ic i smo hanno resistito 
alia sua fine: sono semi che 
germogh3no ancora. Quando 
n'.eggiamo il «Fogl io di di
sposizioni » n. 386 del 16 apri-
le 19S.S che diceva: « Bisogna 
deciderst a fare piazza pulita 
dei circoh. circOi'cffi ciiUiiraJi 
e simih nei quali si anmda-
no spetso residiiAti dell'a'a 
sc-smo >v rco72 dcll'aititasci-
smo » vengono in mente l non 
lontani attaooni al « cu'.tura-
m e » e gli attuah msulti al 
movimento studentesco contro 
cui si soilecita I'uso della for 
?a: !e « randellate » del o Fo-
pli.,» di dispos;r:oni» nume-
ro 1301 b:s dell 'apnle 1939. 

Kino Mariullo 

Nuovi contribufi all'orizzonte culturale e terapeutico 

Psicoanalisi 
preventiva 

II significato e le prospettive dell'intervento sull'infanzia — Dal-
l'« Enciclopedia» di Lapianche e Pontalis all'opera di Melanie Klein 

l,a psicoanah.si ogm m Italia 
M'liibra avcre trovato un fertile 
terreno di expansion'.* favonta 
in parte dalla crisi della cultura 
idealistica che per mniienisi de 
ceiini ne ha ostacolato In SM 
llipjw, ed in parte dalla inade-
guate//.a di certe Ucniche tera 
peutictip basate sull.i repressione 
e I'autoriUirisino. Ui cio e te->ti-
iiionian/a la freqiien/.a delle 
pubblica/ioiu di libn p--icoinali-
tici. Quest), in un tempo dt est re 
ma commerciali^/a/.ioiie della 
cultura. contribuiscono alia dii-
fusione e bOOMbili/./.a/.toue del 
lettore medio nei confrouti della 
psicoanalisi. Ma come arcade 
in ogni fase di t volfari/za/io 
ne » della scienza esiste il I>e 
ncolo che le teinaticlie e le eli-
lioraziorii orijiinarie si (IISIHT-
dano. in <iue-.tn de-.iderio di 
renderle accessihih a tutti. a 
t.il punto d.i d.iro oriunie a fe 
nonieni di devi.i/ione o tli errate 
interpreta/ioni del [>eiwiero on-
ginario. D<i qui ilerua anche 
la formazione di un luiguagiiio 
psico aiiiilitico spurio. nucwren 
to, <« volte contr.iddittono con 
la stessa matrice culturale della 
psicoanalisi. il <|ii<ile liiusce JMT 
lo snaturare iiuasi sempre la 
vera purtata sc-.eiitit'ica e tcra-

petitic.i riducendola a mera un-
provvi>>j2ioiic o ad i attcKgia-
niento » o « moda s culturale. 

In rcalta la psicoanalisi ogjii 
|Mij4̂ ia su un ' cor|)us » rohusto 
ed urganico di ricerche e di 
studi, |H.-r cui hbn come la 
t'ncicloiwdia della psicoanalisi 
di Lapianche e Pontalis (Kdi 
toie Laterza) si collocano in una 
prospettiva di sistematizzazione 
e di organi/zazione delle cono 
scenze acquisite. Esso M>ddisf<i 
un'esigon/a niassiiiiamento sen 
tita dagli studuisi e d.i coloro 
cite in un modo o iieU'altro 
hanno a i-iie faie CCJII la psico
analisi e cioe quella di avere 
un tc->to a cui * appellarsi » [>er 
cluanre il significato tecnico e 
semantico del huguaggio psico-
anahtico. 11 libro InTatli e molto 
atten'o sia all'insenmeiito della 
termi!io!o'4ia analitica nella ma
trice culturale ed ideologic.'! di 
provemen/.a. sia aH'analisi de! 
suo .sigmticato attraver-o una 
licorca accurata e precisa con-
dotta stigh scritti di Freud o 
dei maumori ,niton di studi 
pstcoanalitici. 

Tra questi iiltinu frequenti ri-
ferinienti sono fatti igli scritti 
di M. Klein die alia p>:coanahsi 
h.i aperio la pro>i>eUiva di ap-

Riviste 

Visione 
«fisiologica» 
di Burroughs 

Nel I'Jfia, in un'intervista al
ia « Paris Review » William 
Burroughs aveva pariato della 
sua formazione letteraria, del
la funzions della droga nella 
sua arte, della sua ideologia, 
del suo mei'odo di lavoro, del
le sue finalita artistiche. Ora, 
«II Verri» (n. 29) con una 
presentazione di Donatella 
Manganotti, pubblica in edi-
zione italiana quell'intervista 
e per 1 occasione. propone al
cuni scritti indicativi dello 
scrittore americano e due tn-
terventi critici coniTastanti 
uno di McLuhan. l'altro di Ta-
gliaferri. 

Per l'intervista, tutta inte-
ressante per una piu idonea 
conoscenza della narrativa di 
Burroughs, basti ricordare che 
nel quadro della sua visione 
« f isiologica » della tecnologia 

scolamento delle immagini» 
vede « la carica mistificatoria 
e la contraddittoneta dell'im-
postazione ideologica sottesa 
all'intera avventura sperimen-
tale di Burroughs ». 

In aperfura della rivista si 
Ieggono interessanti osserva-
zionl di Rosario Assunto su 
«II paesaggio come oggetto 
estetico e la relazione del-
l'uomo con la natura ». 

Assai stimolante anche se di-
scutibile e poi il saggio « II 
sogno, la crudelta, ii gioco » 
in cui Fausto Curi riprende, 
in particolare. il discorso di 
Edoardo Sanguineti a propo-
sito della «Letterarura della 
crudelta » UQuindic i » nume-
ro I ) , per chiedersi se « E ' 
d a w e r o quello della crudelta 
Co come propone Sanguineti 
quello del « cinismo violento ») 

egli propone all'uomo di og-
gi l'assunzione di una nuova 
coscienza. una coscienza globa-
le. che implica « una esperien-
za non corpo» fondata sulla 
condizione del « silenzio n. Pro
prio per produrre in qualche 
modo questa condizione, egli 
usa in narrativa la tecnica del 
« taglio n o del « collage » che 
consonte di accostare parole e 
immagmi e abitua « a pen-
sare in blocchi di assoctazio-
ni piuttosto che a parole ». 

Un corollario dell'intervista 
dello scrittore sono « gli ap-
punti su Burroughs» di Mc 
Luhan che ne esalta l'opera-
?ior.e letteraria, per la visione 
tecnologica corrispondente alia 
sua indagine sociologica (an
che in Italia divulgata dal libro 
Gli strumenti del comunicare). 
Un r.dimensionamento invece 
deH'opera di Burroughs anzi 
una stroncatura e il saggio di 
Aldo Tagliaferri che nella 
«tecnica surrealista del nme-

l'unico orizzonte nel quale sia 
consentito oggi alio scrittore 
di operare responsabilmente ». 
Curi invita a non prendere 
troppo sul serio oggi la cru
delta letteraria, pena il risehio 
di fame una cai'egoria di in-
tegrazione borghese. Piuttosto 
egli ncorda che, secondo le in-
dicazioni di Tzara «I'opposto 
dell'insensato "serieux"* bor
ghese pub essere una lucida 
molf.plicazione di msensatez-
za. Xon ia semplice ironia o il 
semp'.ice paradosso. Ma una 
totale e deliberata desemantiz 
zaztone della realra deseman-
tizzata: « u n colossale n cioe 
« e in:r.terro:to g:oco che non 
ha al.Ta regola che la con-
tmuey.e contradiction •» II gio
co sarebbe dunque in Lette-
ratura a Tunica forma possi
b l e di c m d e l t a » . Curi ne 
trova la testimonianza nello 
ste^so G:oco de'l'Oca di San-
gu:r.e:i. 

a.l. t. 

Notizie 
% Ecco I'elenco delle opere 
pii: vendute nel corso della 
settimana. I numeri tra pa-
rentesi indicano il posto che 
le itesse opere eccupavano 
nella classifica dcll'ultimo 
notiziario. 

NARRATIVA 
1) Arpino: t Ii b.i.o o :! mo-

!o ?. Riizoli (1) 
2) Updike: * Co-ppe *. Fel-

trinelli (2) 
3) Baisani: *L'a.ror.es. Mon-

dadori (4) 
4) Mc Lean: < D.ivo osarM 

!o a^.r-lc -, Bompiani 
5) Mishima: < Co:if«.Si:on: d. 

una maschera ., Feltri-
retll 

SAGGISTICA E POESIA 

1) Cartier: c I-a s<vor.rla 
guerra mond.ale». Mon-
dadori (I) 

2) N i k o l a i e v s k j i : < Karl 
Marx -.. Einaudi 

3) Piaget: < Lo jOkTutiura*:-
srro z, II Saggiatore (3) 

4) Montanelli-Gervaso: t l.'l-
:.i'.:i dc-V.i C\"i.i:ror;for-
ma 3. Rizzoli (2) 

5) Don Mazzi: < Ijolot'.o 
:.*:» i, Laterza (S) 

La cla&sifica e stata com-
pdata su dati raccolti preiso 
le librerie Intemazionale Oi 
Stefano (Genova); Intema
zionale Hellas (Torino); In
ternationale Cavour (Mila-
no); Catullo (Verona); Go I 
doni (Venezia); Internatio
nale Seeber (Firenze); Uni-
versitas (Trieste); Cappelli 
(Bologna); Modernlssima e 
Gremese (Roma); Minerva 
(Napoli); Laterza (Bari ) ; 
Cocco (Cagliari); Salvatore 
Fauito Flaccovio (Palermo). 

plicazione e di intervento .sul
l'infanzia ed alia quale llan-
rid Segal ha dedicato il libro 
Introduziona aliopcra di Me 
lame Klein (U. Martelh Edi-
torc. Firen/.e). 

L'analista nollo svolgiinento 
della propria opera ha dinan/i 
a se un individuo gia stonca-
uientc condizionato ed il suo la 
voro cotisisto net npercorrero 
assicme all'individuo le tap;>e di 
queato condizionamento storico 
alia ricerca dei fatti, spesso lo 
cahzzati nei priini anni di vita. 
che possono avere detennmato 
particolari modalita difensive. 
In (luest'analisi rotrospettiva il 
terapeuta dovra necessarianicn-
te .sospendere ogni giudizio sulle 
circostanze attuali, che il pa-
ziente tende a valonzzare come 
causa del proprio disadattamen-
to o della iiropria insoddisfa 
zione. ricercando invece in un 
passato — come tale irnmodifi 
cahile — le cause prime del 
disturbo. La sua possibility tera 
I>eutica risiede nella disposizione 
del pazientc a rivivere tali cir
costanze personal! remote e a 
modificare positivamente le pro 
prie capacitii di reazione. In so-
stanza 1'ainbiente che il tera
peuta premie m considerazione 
e soprattutto quello remoto e 
qiiiudi non suscettibile di inter
vento e di modificazionf. 

11 bisogno tuttavia di contri-
buire a far si che condizioni 
sfavorcvoli non continuino ad 
agire nella societa si manifesta 
nel terapeuta coi suoi intorventi 
profilattici nel campo infantile 
e soprattutto nel suscitare una 
sensibilizzazione ai problemi del-
l'infanzia in genitori ed educa-
tori. In questo senso l'opera di 
M. Klein, oltre che aprire nuovi 
orizzonti alia psicanalisi. copre 
una delle grosso lacune riscon-
tratc nell' applicazione della 
tecnica analitica. quella dell'as-
son/.a di intorventi profilattici tin 
dal primo manifestarsi di un 
disturbo p^ichico in bambini ed 
adolescenti onde rielimitarne le 
cou>esuenze od afestarne lo 
^ ikipjKi. 

Giuseppe De Luca 

Schede 

La banda 
Bonnot 
E' in programmazione un 

film dedicato alia banda Bon
not. ed e stato gia tradotto 
e pubblicato il libro dal qua
le presumibihnente e stato 
tratto il film: Bernard Tho
mas, La banda Bonnot (Fo
rum Editoriale, pp. 338, li
re 2000). Si tratta della rico-
struzione romanzata ma fe-
dele delle vicende di un grup-
po di anarchici illegalisti che, 
cominciando dalla « riappro-
priazione individuale» di cio 
che la societa capitalistica ru-
ba agli sfruttati, porta alle 
estreme conseguenze l'afrer-
mazione che « il profitto e un 
furto» e quindi comincia a 
praticare il furto per rien-
trare in possesso della ric-
chezza potenziale che e stata 
loro sottratta dal Capitale. 
Lentamente si passa alia ri-
volta totale. Non basta piii il 
furto (in fondo compiuto per 
soprawivere i , non basta piii 
la fabbricazione di monete 
false per cereare di mettere 
in crisi 1'economia. 

Si passa alia attuazione di 
un piano di guerra totale al 
sistema. Iniziano rapine a 
mano armata, omicidi e vere 
e proprie battaglie con la po-
lizia e gli « onesti cittadini i>. 
E la banda Bonnot ha per lun-
go tempo la meglio terroriz-
zando la Franeia lpocnta e 
coionialista della belle epoque. 

La fredda genialita B mihta-
re » di Bonnot aveva compre-
so la possibihta di usare i 
mezzi della moderna scienza 
i soprattutto automobih che 
andavano alia fantastica ve-
locita di sessanta chilometri 
l'ora) contro la societa eo-
stituita, e quindi la possibi-
lita di comparire quasi con-
tomporaneamente in piu luo-
ghi, colpendo rapidamente per 
poi sparire. L'anarchico Bon
not e stato contemporanea-
mente il precursore della tec
nica dei gangsters m o d e m i e 
di quella della guerriglia ur-
bana. non esser.do in realta 
ne un vero e proprio gangster 
no. tanto meno. un vero com-
battente per la libeTta. anche 
se credeva d: essor'.o. -Ber
nard Thomas racconta !a sto
ma dei « bandit i tragici n con 
una azzeooatissima e difficile 
nv.stura d: ironia e partecipa-
z:one. sui nno d: un'amara sa-
tira. s:a dei temeran anar
chici che da soli sfidarono la 
>*v:eta per tramutarsi pero 
:n assa.Nsini e rapinatori, sia, 
e ancor p:u. della societa bor-
ghe^j e dei suoi rappresen-
rar.ti. che vengono derisi e 
stcrzati dalla satira p r o p n o 
r.e". momento in cui Ie gesta 
di Bonnot e dei suoi com-
pagni ne mettono in evidenza 
tutte le debo:e2\ze e le cm-
delta. Thomas, c'r.e e eviden-
Temente un pe>' c.archiste. 
conclude il suo libro con 
questa frase: «Quanto alia 
bandiera rera, a cmquantasei 
anni di distanza essa porta 
ancora il lutto dei crimini di 
Jules Bonnot» . 

Giorgio Manacorda 

Rai- Tv 

Controcanale 
H1CHIAM1 ASTRArn — 

L'ultimu puntald dell'iiichieshi 
dl Mwlwle dundiii e Marcella 
Hernardi xull'i conqutsta del 
linquauaio da parte dei bam
bini ci e parsa, tier molti ver-
si. piu debute delle precedeu-
It. E questa dcliolezza si *i>w 
za: (jiunti a Uiare le somme 
e a t rat tare wn, M>IO delta 
mecranica del linquauiiio, ma 
anclic dei continuti die ultra 
verso il liiiniiuf/fim f/iuiiuont) ai 
bambini. I'nichie.sta liu risen-
tito del futtu die di questo 
aspetto del problema nelle al 
tre puntate si era pariato trap 
po poco. Gli autori hanno do
vuto condensare m poche bat 
title osserrazwin die arret) 
bero merttato ben altro MO/ 
nimento: e cosi la sommane 
fa ha nwssa m oinbra tutto il 
resto. 

Tipico il brano sul confron 
to tra cdtd e cainpapna. Aspel 
tavamo daliinizio del ciclo die 
si aceenuasse alia decisiva in
fluenza dell'aw.biente sull'ap 
prendirneiito del liuouaaqia: ci 
si e r'ulolti a parlarne solo al
ia fine e solo prospeltado le 
differenze fra i/ioli dei von 
tadini e i fiqli dei cittadiut. 
Certo. su questo terreno il 
confronlo e co\. evidente du 
facildare al inu.vsimo if di
scorso. Ma cio non signified 
die sia oiu.sfo dmilur.si a ^ur-
slo: perche le differenze est 
stono audit* trti i bambini che 
vivono nelle cittd — e non 
basta certo aeeemiarne appe 
na, affermando die qh sti 
moli del momlo cittudmo ran 
aiunqono i pieeoli < sia pure in 
maniera diversa a seconda del 
eelo sociale». In questo mo 
do. in realtu. si elude il proble 
ma. tanto piii quando poi gli 
esempi. in tutto i/ resto della 
inchiesta. erano prcsi nella'lo 
ro straqrande maugioranza da 
ambicnti borqliesi e piccolo 
borqhesi. Anche perche. sia 
chiaro. qli i st'.moh > hanno un 
loro rovescio. quando. mediati 
dai fiaiilori. Icndono a spinqr 
re il bambino verso iintcqra 

zione in un certo mod') di vita 
e in una eerta societa. Anchc 
nei limiti del eonfrouto ciltti 
eampaqna. comunque. i/ di 
scorso e stato ajjidato piii aUi 
parole del commenlo che c : 
un'eseinplifteuzione attenla < 
cone ret a: mentre i( promo del 
I'tudiiesta e stato. oi quasi 
tutte le altre occasinm. propria 
quello di offrirci esempi mol 
to preeisi >• /muionali. 

II brano nttuliore della pun 
lata e stato tpiello sulle bupir 
arricchito dm siqnificativi co! 
loqui con i bambini e da alcu 
ne acute o.--<crvazioiii di On 
r/ha e Ceccato. Abbastanza evi 
denti sono itati (incite qh esem 
pi che hanno .toslanziato la 
polenuea <ttll'assoluta inadr 
qualezza deqli asiii nuio: met 
qui. Ut prima poiemica nrrol) 
be dovuto tivolqersi contro Vi 
ne.\istenza di questi servtzi so 
eiali in oran parte del nostril 
paese. E (ts.sai put chiara 
avreblte dovuto essere I'arqo 
mcntazione .••ulla v figura ma 
tenia i: clii parla dal video tut 
I'obbliqo dt supere m quale si 
tuazwtic parla e di candizio 
nare d propno discorso in rap 
porta a quella sttuuzione — t 
m Italia, si .va. tl pnmo pre 
(iiudizio ancora da vincere r 
tpiello che rno'e un rapporlo 
" fisieo e viscerate " conlinuo 
tra matlre e fu.ilio 

La caren:a del di*cor*o MJI 
cuiitoriuti si «r< erlua anche 
neuli aeeennt all'iufluenza del 
la televisione e del jmnctti. per 
altro interessanti. E questa en 
renza si e riversata sul finale 
rendendolo. questa volui. iiene 
rieamente inoralisttco. Xelle pa 
role th Marcclli) Hernardi e'e 
ra. ci scmbra. I'iiitt uzione d> 
invitare i (icit'.tori a dare a\ 
fia/i un'cducazione critica: ma. 
francamente. il richiamo era 
troppo astratto perche i tele 
spettatori potessero intcnderlo 
a doverc. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAl'KHK 

« L'uonio e la campagna >, dl Ccsare Zappulli (7« puntata) 

13,00 ANI.MA I1KI.LA SI*AG.VA 
« EIORIO c nostalgia dl Toledo » dl .Irsus Fernandez Santns. 
E* un (lociimpnlarlo « llrico » sulla famo.sa citt.i spacnol.i 

13,30 TELEUIOHNALE 

17.00 TEATRINO DEI. GIOVEDI' 

« I SORIII dl Ernesto > dl Guidn Stagnaro 

17.30 TELEGIOIt.VALE 

17.15 LA TV DEI RAGAZZI 

« Teleset ». cinrsiornalo del ra^azii 

18.15 QLATTROSTAGIONI 
Î -i tra-smlssiono Include un SPr\izIo suU'emicrnrione del 
Ciovani dalle campagnc c uninchiesta suUallevamrnto de-
RII ovini 

19.15 SAPERE 
« Gli atom! e la materia ». a cura dl Glancarlo Masini 
(>" puntata) 

19.15 TEI.EGIORNWLE SPORT, Cronache italiane. Oggi al Par-
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 VIDOCQ 
Sesta puntata del teleromanzo di George Neveux 

22.00 TRIBl'NA POLITICA 
Tonferenza stampa del vice segretario del PrI. Enrlrn 
Berlinguer 

23.00 TELEGIORVALE 

Televisione 2 
10,00 FILM (Per Rama c zone collegaie) 

19,00 Corso dl tedesco 

21,00 TELEGIORXAI.E 

21,15 A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 
Ospite della traxmi&sione d| stasera e Don Btfky. rh<-
cerchera con la sua canzone di interrompere la nol» ra-
loppantr del quiz 

22J0 ORIZZONTI DF.LI.A SCIENZA 
Tra I servizi in prosramma flenra un'inchie^ta sulle ultimo 
scoperte per comhattere la leucemia. svolia anche in Inichil-
terra e In Franeia. e un servizio su un nuo\o motore rra-
lizzato In OUnda 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 

6.30 Corso di lingua franccse 
7.15 Musira stop 
8J0 Le canzoni del mattino 
9.00 L'EIisir d'axnore 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.30 I.e ore della musica 
11-30 Colonna musirale 
12.05 Contrappunto 
13.15 I.a Corrida 
11.00 Trasmis<d(ini rrcionall 
11.15 Zihaldone itahann 
15.00 Prnrrimmi per i ra^.tzzi 
lfi.30 Scusl ha un cenme? 
17.05 Per \o i ciovani 
19.13 I j prodieiosa vita dl 

Gioarchino Rns<im 
19.30 I.una-park 
20,30 Operetta edizlone tasra-

hile 
21.00 Concerto 
22.00 Tribnna politica. confe-

tenza stampa del \ i cr 
segretario del PCI on. 
Enrico nerlinjcuer 

SECONDO 

GIORNXLE RADIO: ore 6.30. 
7.30. 8J0. 9.30. 10.30 11.30. 
12.15. 13.30. 11.30. IS in. 
16.30. 17.30. 18.30. 19 30. 
22. 2-1 

6.00 Prima di comlnciare 
7.13 niliardino a tempo di mu

sira 
10.00 Fahiola 

10.40 Chiamate Roma 3131 
13.00 I-a brlla e la hestia 
13.35 Partita doppia 
11.00 Juke-bov 
15.15 Sasci di allievi dei eon-

servatori italiani 
16.00 Meridiano di Roma 
16.35 Musica—Teatro 
17.35 Classe unica 
18.00 Aperitivo in musiea 
19.00 I n cantante tra la folia 
19.50 Punto c \ir«;ola 
20 01 Fuoricioco 
20.11 Caccia alia voce 
21.00 Italia rhr laxora 
21.10 Col fnoco non si srherz.i 
22.10 I.a hella e la be'tia 
22.10 \ppuntamento con Nunzio 

Rotondo 

TERZO 

10.00 Concerto di apertura 
11.10 Quartern per axchl di 

Bela nartok 
11.15 Tastiere 
12.20 Cisilta strumentale itall.i-

na 
12.55 Intermrzzo 
13,55 Voci di \eri e di ncti 
14.30 Musiche italiane d'offl 
15.05 I. nocchermi 
15 30 II disco in \rtrina 
17.15 \v A r.:../art 
18.00 Notizie del Terzo 
18.15 Pagina aperta 
19.15 Concerto di oeni sera 
20 ?il II Cor?1o«. ar.o 
22.00 II Giornale del Terzo 

VI SEGNALIAMO: Opere di Petrassl. Mad e Peragallo (Terzo. 
ore 20.20) — Dal teatro « Verdi » dl Trieste vanno In ond* - 11 
Cordovano » di Petrassi. * Storia dl una mamma* di Roman 
Vlad. « La jritA in c impi tna • dl Mario Perasallo. Dlrlft l e r -
oheirr* Francesco Crlstofoli. 
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