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Scienza 

La politica editoriale nei confronti 
di Freud oggi nel nostro Paese 

Un'ambigua 
reviviscenza 

Sc si considora la fre-
qucuza con la quale si pub 
hlicaiic ojjKi in Italia lihri 
di psicoanaiisi si sarebbe 
tentali di niTvrmaro chc la 
politica editoriale persegui-
ta da alcune case editrici 
nei confronti di Freud e 
della psicoanaiisi 6 giunta 
ad una svolta dclinitiva. In 
questo saremnio confortati 
anchc dalla constntazione 
di una unifiniore scnsibiliz-
za:'.ionc dell'opinione pub-
blica, speciali/zata e non, 
verso la miova dimensionc 
scientiflca c culliirale aper-
ta dalla prospettiva psicoa-
nalitica. 

Ma in realta come stantio 
le cose n proposito di Freud 
e della sua opera ed in y,c-
nere della psicoanaiisi? Ci 
sono stati davvero sostan-
ziali modiliche di ntlcKKin-
nienti culturali oppure per-
niane nel contesto editoriale 
italiano uu' nmbiguita di 

fondo nei loro confronti? 
I'er rispondeie a questi 

quesiti e opportiino effet-
tuare una carrellata retro-
spettiva sulle pubhlicazioni 
italiane di Freud ed analiz-
/arue !<• motiva/ioni e Kli 
interessi. Uno dei primi stu-
diosi ad introdurre Freud 
in Italia fu Lcvi-Iiiniicliini 
d ie nel 1915 tradusse e pub-
blico le « Cinque conferen-
ze sulla psicoanaiisi » e nel 
1919 II Sot/no; di tutto il 
resto delPopera di eui si 
nnnunciava la pubblicazio-
nc non sc tie feco poi nul
la. Nel 1930 E. Weiss, 11 
prinio vero psicoanalista ita
liano, tradusse per i lipi 
di Lateral Totem c Tabu e 
nel 1D.'14 per i tipi Cremo-
nese Introduzione alia psi
coanaiisi. Parallelamcnte in 
questo periodo tfli stessi mi-
tori e lc loro scuolc si oc-
cupavano su rivisle specia-
liz/.ate, come I'siche e Ar-

Scuola 
Dal progetto di legge Raicich 
al recente convegno di Bologna 

Un programma 
completo di 

trasformazione 
delle strutture 
A nome del gruppo conuini-

sta della Camera il compagiio 
Raicich ha elaborato una boz-
TA di progctto di Iegge sul 
Suovo ordinamento (Mia scuo
la secondaria suiKriore. chc 
compare nel numero 3 di lli-
farma delta scuola. In cotitrap-
posizione nctta a tutti i pro-
petti di parte Kovernativn si 
propone una scuola unitaria 
quinquennale. obbligatoria c 
gratuita nel primo biennio. che 
allarghi le conoseenze di base. 
vagll lc attitudini e orienti nol
le scelte professionali. dia suc-
cessivi livelli di qualiflcazione. 
consenta lo sviluppo della ca
pacity cxitica, contenga al suo 
interno corsi di qualiflcazione 
per lavoralorl. 

Le attivita scolastiche do-
vrebbero articolarsi in discipli
ne fondatnentali (italiano. scien-
2e flsiche e matematiehe, Jin-
p ia straniera. stona e gcogra-
fla, storia delle arti. fiinnasti-
ca nel quinqnennio: illosofla. 
economia. una seconda lingua 
straniera nel triennio) e opzio-
nali (settore niologico-Iinguisti-
co. tecnologico scientiflco. scion* 
ie sociali. c forse arte) attivt-
tA lihere di ricerca e di lavo-
ro intellettualc e manuale, cor-

slanzialmentc accolta da tutti 
i parteciiMtiti. e quella. si di-
ceva. dell'antieipo dcll'obbligo 
scolastieo. o mcglio di una ri-
strutturazione della scuola di 
base. La discriminazione clas-
SLtta. la disugtiaglianza fra ra-
gazzi che provengono da am-
bicnU culUiralnu-ntc favoriti e 
ragazzi dei ceti popolari risulta 
in forme flramiuatiche nel In 
scuola media, ma ha le sue 
radici moUo piu indietro. nei 
primi anni di vita e di espe-
rienza. quando si formano le 
fondamentuli strutture del pen-
siero e del lingunggio e si pre-
costituisce il destino intellet
tualc, culturale e sociale dei 
bambini a seconda che trovino 
o no chi li cduca e sviluppa 
le loro potcnzialita. 

Di qui la proposta di utilir-
zare e valorizzare il quinto an
no di vita e di ristrutturare 
la scuola del fanciullo in un 
ciclo ludicorazionale di due 
anni. segtnto da altri due ci-
cli elementari e dal ciclo me
dio. in una scuola che non puo 
non essere rifatta da capo a 
partire dalle concezioni edilizie 
e. come hanno potato gli inter-
\enuti nel dihattito. con inse-
gnanti p.-eparati in modo corn-

li di riqualilicazione. agglor-
namento e conversione profes-
<k>nale da organimrsi insieme 
con la Redone. &no prrvist: 
corsi serah per studenti lavo-
ratori. con agevolaz:oni contrat-
tuali cho no rendano efTettiva 
la frequenza. A seconda dcl-
l'opzione prescelta. alia tine 
del biennio e di cia^cun an
no del tr.ennio si otterrebt>e 
una qualJlca professionale. 
mentne l'evame dj Stato. da 
sostenersi per mezzo di un col-
loquio coi propri profes^ori su 
argomenti scehi prevent;va-
mente di preferenza tra quolli 
delle materie opzjonah. dareb-
be accesso a tutte le facolta. 

Sui term dol!a r.forma scola-
ttica si e tfnjto intanto a Bo
logna un pnnx> couvegno. e 
altri ne segairanno. con IT par-
tec:?az.or.e di Roberto Mazze:-
ti. d;ret;ore de'l'iftituto di pc-
riagogja dj SaVmo. o di pt-r--o-
nalita deila politica e della cul
tura. tra cu: :1 prof. Vahtir.ti 
del PLI. Oryelio del PM. il 
compagr.o Chiarantp rts;x>n«a-
bile della comnrs* or.e tcu>>!a 
del nostro partito. la prof. Giu 
dice del PRI. Ion. Board: dtl 
PSIUP. Acquaiiva e Cova*.:a 
delle ACLI. 

E prof. MazzetL ha introdot-
to .1 tema <k-il'an:.e.po del! t'.a 
vola-'tica a cinque ar.n:. g a 
posro al centro di un dibatt.t^ 
deirarjio soorso <o! pe-iagogi-
fta cattol.co Agazzi tonjtosi 
reii'ambito ^el Febbraio Pe-
dagog.co Bo'.ogr-e^. Parlarvdo 
ar.che a r.ome ni ui grjp-po 
di la\r»ro co^t.tj:to«. per :n.z;a-
tiva (k-ira«v-<«oratn al*a P I. 
di B-jlo^na. V.azzaU con un 
rkv.iarrio i l l"bro della sciwla 
c. Barb.ar»a oir.tro la &cic>'a di 
c!a'V>. nroponeva in t po di 
f-a_rcaz.oriC df-1 barnbino. del 
faricijllo e de! prtado'e.^cer.te 
che abb.a come a^ve un riuclo.-o 
log.co e matemjtico. uno dc-i. 
la coTiJn.c2z.or.e l.r.gai^tica e 
oon hr.gu:st ca e uno dell'ope-
M t m t a e della scjcnza 

L« proposta ci fondo, so-

pletanvnte nuoio. ve>n criteri 
di pcstiraie radicalmentc di-
\ersi (col'.eUivo degli insegnan-
li. as«fmb!ea dei genitori). col 
pit-no tempo, aperta verso la 
com;init;i e il quarticre. Le 
esper.enze del ^ormme di Bo
logna nel campo dc'.la scuola 
per l'infanzja e anche dell'ele-
mentire most ra no che si sta 
gia lavorando in questa dire-
Tiono e che l'ente locale puo 
fare mollo per oivtru-.re tiuove 
realta scolastiche se assume 
una funzione propulsiva e or-
gan!zxati\a soUraendosi al!e 
pastoie burocratiche. 

Con la proposta bolognese 
della scuola a cinque annt e 
oel rifac.mento completo del
la scuola obbligatoria. e con 
q;>ella di Raicich di ur- corso 
mitario fino a diciannove anni 
siamo di fronte ad un program
ma co-npleto di trasformaz:o-
r.e delle stn;tture educative. 
Q.iali po.is:b!l'ta di suoce<>o ci 
vwio? Pocht*. non e'e Aibbio. 
so ci «̂ i aJT.da ••emplicemento 
al rapporti di forza e^i-^entj 
r.f! Parlamento (il progetto 
ci>m;:nista \"uoI es^eie una ba
se di di^cu^shono e d' ricerca 
ccmune per le forze di snistra. 
r̂ vi un te=to defm:tivo da pre>-
sentare imnx\tatamente alLi 
Camera, e rella dL>cu^sione 
bolo^no^e «i c cercato di eh-
m:nare un'impvî taz^ovne buro-
cratica e puramonie «legisla-
ti\a »). Grandi po^*-:b:I.ta in-
\oce so si agita i\ problema 
r.f-1 p3C5o. tra i la;oratori. che 
del."a lot'a cr-ntro q.ie<ta scuo
la e r»-r un'altra «iO-.:o!a do-
vor»o far<i pr<^flp.nu^ti. <ia in 
rnr . io cl.i = -̂- di.scnm:nata che 
h.i tutfn l''r.!erps«o Ad una scuo
la chc a:tonui le cau«e di &.-
scr m:r»iz.-o^ operant: contro 
i ioro figli. sia m q,;anto e\as-
•o che a«p:rando aU'egimonia 
h3 il do\-p.-e di loitare pei un 
si-fema scolast-co che non osta-
co!i l! process nvoIuz.onar:o. 

Giorgio Bini 

cliivio oencrale di neurolo-
uia psichiatria e psicoana
iisi, di arKomcnti riKUurdan-
ti la tecnica e la inetodolo-
Kia psicoanalitica. Dopo que
sto primo periodo, die pos-
siamo definire pre-bellico, 
per oltre dieci anni si pub-
blico pochissiino di Freud; 
la psicoanaiisi, a causa del 
regime fascism e della cul
tura idealista, trovava spa-
vio solo nei cenacoli cultu
rali milnnesi, triestini e ro-
maiii, ma nun usciva al di 
fuori di tin ristrctto Rrup-
po di cultori. 

Alln fino delln Ruerra, in-
torno n^li anni '50, si ha 
una ripresa coslante c ura-
dunle delle pubblicazioni 
freudiane. Le case editrici 
Astrolabio (Introduzionc al
io studio della psicodwifisi 
1947; L'interiyretazionc dei 
sooni 1948; I'sicopatolo-
dia della vita nuotidinna 
19411), I'Arco (Freud a ciira 
di C. L. Musatti 1949; ra
tline scelte), Kmntuli (Ini-
bizione, aintomo, aiujoscia 
1951; Casi clinici 1952; C.ra-
diva 19fil) c IJorin^liicri, 
sono quelle che matfKior-
iiiente si sono distintc in 
questa fase post-bellica per 
li\i interessi culturali ripo-
sti nella psicoanaiisi. Borin-
ghieri soprattutto ha inizia-
to In traduzione sisleuialica 
di tutte le opere di Freud 
di cui sono usciti soltanto 
i primi voluiui. 

Come si vecle la niajJliior 
parte delle case editrici piu 
che tradtirre Freud hanno 
preferito presentare nlcune 
idee di Freud (classico esem-
pio di questo attcfi^iameii-
to e il Trattato di psicoana
iisi di C. L. Musatti edito 
da Koringhieri) con la con-
sefiuenza che finora Freud 
e stato introdotto e cono-
sciuto in Italia quasi di con-
trabbando, in maniera par-
ziale ed unilaterale: a se
conda del movente ideolo-
Rico dello studioso, preva-
leva l'aspctto genctico o 
quello teleologico, Riammai 
una visione sistematica ed 
obiettiva della problemati
cal psicoanalitica; e non i± 
stato senipre interpretato 
in maniera liiiRiiisticamen-
te ortodossa (si pensi alia 
accusn di pansessualismn 
rivolta alia psicoanaiisi, 
frutto di una confusione 
liiiRuistica tra il terniine 
libido c il terniine libidi-
ne, che csprimoiio due con
cetti sostanzialmentc dilTe-
renti). 

E' mancata finora in Ita
lia una visione sistematica 
delle opere di Freud come 
la possono offrire in Ger-
mania la Gesammeltc Wer-
ke ed in Inghilterra The 
Standard Edition; tutto que
sto trova un riscontro im-
mediato nella inancanza di 
un serio e profondo impe-
gno conoscitivo, da parte 
delle case editrici, dei pro-
blemi sollevati dalla psicoa
naiisi. I motivi di questo 
statn di cose, a nostro mo
do di vedere, sono addebi-
tabili in parte alia politica 
pseudo culturale di alcune 
case editrici che, interessa-
te come sono alia mercifi-
cazione della cultura, tra-
scurano le componenti cul
tural! ed ideologiche piu 
robuste e costruttive a fa-
vore di * mode » culturali 
transitorie. In parte, ad un 
atteggiamento ambivalcntc 
nei confronti delle opere di 
Freud ben rispecchiato nel
la posizione della cultura 
cattolica sulla psicoanaiisi 
c sintetizzato in alcuni in 
terventi di Pio XII e di 
Giovanni XXIII. II primo 
consigliava delle « precau-
zioni » e riprovava soltanto 
il metodo panscssualista; 
sotto il pontificato del se-
condo invece un Monitum 
della Suprema Sacra Con-
gregazione del Sant'Uffizio 
del 1961 metteva la psicoa
naiisi sullo stesso piano del
la meriicina; ne permetteva 
l'uso passivo col permesso 
dei superiori; riprovava le 
tcsi di coloro che riteneva-
no nc-cessario farsi psicoa-
nalizzare prima ai intra-
prendere la professione ec-
clesiastica. Tutto sommato 
atteggiamenti questi senz*al-
tro piu progressisti della 
posizione oseurantista d\ 
padre Gemelli. 

In parte, inline, zl fatto 
chc questa politica editoria
le e anche espressier.e del 
primo periodo della storia 
del movimento psicoanali-
tico italiano che e stato ca-
ratterizzato dalla ricerca di 
un'unita di intenti da con-
cretizzare in una produrio-
ne scientifica e terapeutica 
che mettessc al sicuro dal
le accuse di improwisazio-
ne ed anche per difendersi 
dalle interferenze di movi-
menti o gruppi che agendo 
al di fuori della Societa di 
Psicoanaiisi hanno preteso 
di informare il pubblico sui 
metodi e gli intendimenti 
psicoanalitici. 

Giuseppe De Luca 

Riviste 

II quarto sacco di Roma 

ROMA — La a Sella del dlavolo » al pr im! del lecolo 

R O M A — La c Sella del diavolo i oggl 

Rileggere 

II novembre di 
Ercole Patti 

Dopo Quarticri alti forse Un 
bcllisstmo novembre 6 il li
bra piu riuscito di Ercole Pat
ti. Se in Quarticri alti com-
piva un'operazione di rinno-
vamento, in una dirozione mo-
derna, della tradizione dell'el-
zeviro, in Un bcllisstmo no
vembre Patti, accentuando il 
proprio impegno letterario, al-
fronta una tematica difficile 
e letteralmente pericolosa. 
Scrivere oggi ima storia di 
incesto s di suicidio precoce 
significa andare incontro a 
tutte le sccche della rertori-
ca, del cattivo gusto e del vie-
to. Ma Patti dimostra la pro
pria perizia sfalsando la pro
pria storia: Nino non si in-
namora della madre, ma della 
sorella della madre, e non si 
suicida consapevolmente, in 
fondo la sua morte k al hmi-
te della disgrazia. La temati
ca deU'incesto e del suicidio ri-
mane cosl , come una sorta di 
doppio fondo. sotto il roman-
zo. Ci6 permerte a Patti di 
concentrarsi su quello che e il 
nocciolo della sua storia: la 
scoperta del sesso da parte di 
un adolescente (questo spiega 
probabilmente il perche. della 
trasposizione cinematografica 
— protagonista. ahimt, la Lol-
lobrigida — ) . 

Le parzialrnente Inespresse 

tematiche dell'incesto e del 
suicidio nobilitano ed appro-
fondiscono (ormai non si puo 
tare a meno della psicanalt-
si) le scoperte erotico-affctti-
ve del ragazzo. Ma la cosa piu 
sorprendenfle, di questi tem
pi, e riscoprire uno scritto-
re che scrive senza second! 
fini. siano essi linguistici o 
ideologic!, completamente pri-
vo (apparentemente almeno) 
di quel senso di col pa verso 
la pagina bianca che sembra 
minare alle radici le possl-
bilith espressi\*e della maggior 
parte degli scrittori contetn-
poranei. 

Questa fiducia nelle posst-
bihta del proprio strumento 
hngui5tico (a si che P3tti pos-

sa affrontare con grazia qual-
siasi argomenro offrendogli la 
dignita di una vena poetica 
controllata e tesa. La sua lin
gua ha la semplicita di chl 
ha avuto la capacita di decan-
tame tutti i materiali spu
rt o troppo evidentemente 
letterari. Patti ci offre uno de
gli ultlmi frutti linguistici del 
novecent:smo. poiche in effet-
ti pcu che di un saperamen-
to deli'elzeTiro si tratta di 
una sua evoluzione. 

Giorgio Manacorda 

Notizie 

0 II 3 maggio prossimo 
si inaugurera, in Palazzo 
Strozzi. a Firenze, la t X I X 
Biennale Inlernazionale d'Ar-
te Premio del Fiorino». 

La rassegna e tuddivisa 
In tre settori: mostre re-
trospetlive, omaggio e per
sonal! di artist! ilaliani, mo-
stre di artisti stranieri e it-
zione di pitlorl e scultori 
ilaliani e stranieri concor-
renti a! Premio del Fiorino 
e a queilo della Fondazio-
ne Carmine. 

Le i sale special! » sono 
dedicate a: Mario Puccini 
(1U9-1926) In occa-ione del 
primo centenaric della na-
scila), Achilla Lega ( I S M -
1934), Enrico Prampollnl 
(1M4-1956), l.uclo For.lana 

(1899 1963); RafTaele Castel-
lo (190S-1969), Beppe Bongi 
A92M96S), Gerardo Dottcri, 
Romano Romanelli (1£{2-
19&8), Evaristo Boncin*iii 
(1883-1946). Altre due sale 
sono dedicate, infine al due 
vincitori dell'ultima edizione 
del « Fiorino >, Sergio Sca-
tizzi e Quinto Ghermandi. 
Nel padiglione francese, 
verra allestita una retro-
spettiva di Henry-Georges 
Adam (1904 1967). 

Le nazioni participant! 
alia rassegna sono, oltre al-
I'ltalia, gli Stati Unit! d'Ame-
rica, ('Austria, ia Cecoslo-
vacchia, la Francia, la Ger-
mania, il Giappone, la Gran 
Bretagna, la Jugoslavia, la 
Olanda, la Poloma e la 
Svizzera. 

La campagnu roinana ^ nil-
nacciuta d.il cemento. Sara 
possibile salvare le earatterl-
stlohe del suo paesaggio, i ru-
derl della Roma antlca, 1 v e o 
chi ciisidi medioevull, con i bo-
schl e 1 tluml che 11 mito e la 
storia Imnno reso faniosl? II 
cemento mm fa distinzloni. Ha 
gia ucciso nel suburbio ogni 
earattcristica storico monu-
mentale e oggl dilagu ormal 
noU'agro con il crescere ln-
disrurbato delle lottiz/azloni 
abusive. 

11 piano regolatore adotta-
to dal Comune nel l!«i'J non 
nil tcnuto conto di questi peri-
coli. E solo oggi si cerca di 
correre ai rijiari, con lu com-
plln/ionu di un inventurio, la 
realizzazione di una «Carta 
storico monumentale dell'ugro 
romanow che b In via di com-
pletamento e clie, in attesa 
della pubblicazione integrale, 
e stata lllustrara in un nume-
ro speclale della rivista Capi-
tolium. 

II lavoro ha interessato tut
to il territorio comunale, che 
si estende per oltre 1500 chi-
lometri quadrati ed i cm con-
fini nel puntl di maggiore 
estens>one distano ;i5 chilome-
trl dal Campidoglio. Parren-
do dalla rilcvazione aerofoto-
grafica del territorio si e prov-
veduto a portare sulla carta 
1 punti di maggiore interesse 
storico archeologico. Questi 
punti sono ora duemila e so
no tuttavia da salvare. Ogni 
segnalazione b stata integrata 
dalla raccolta di fotografie del
la locality e spessissimo da 
una rlcognizlone « in loco» , 
specie nelle zone meno acces-
sibili e quindi scarsamente 
conosciute. 

La o carta » che 6 stata com-
pilata sotto la guida del pro

fessor Antonio M.ui.i Colin! e 
degli arclntetti .Sergio IJona-
niK-o e Paolo Piden/.oni sarfi 
integrata da un volume nel 
quale saranno inclusi i riferl-
inentl e 1 datl storici e stati
stic! neccssari per la conoscen-
za dei motivi di interesse dei 
singoli punti. Una volta pron-
ta la « carta » diventerh jiarte 
integrante del piano regolato
re attruverso una apposita dc-
liberazlone di varlante adorta-
ta dal Conslglio comunale. SI 
speru cosl dl getture le basl 
per una salvaguar-;lla attiva 
del ruderl, del boschi, delle 
zone di importan/a archeolo-
gica e jiaesistica, prima con 
riinpostazione dei vincoli c 
poi con un'opera di valorlz-
zazione. 

Tutto naturalmente dipende-
ra dalla volonta politica degli 
ainrninistratori comunali. An-
cho il piano regolatoro del 
T,2 avrebbe dovuto tagllare le 
unghie alia speculazlone edi-
lizia ma non ha trovato che 
una minima applicaczione. St 
pensi solo all'espansione delle 
lottizza/.ionl abusive che, spe-
ciulincntc nell'agro. continua 
indisturbata creando intorno 
alia citta una cintura fli picco-
Ji quartieri pnvi di fogne, 
Rcuole, verde, servizi che ri-
sehia di motlellare a sua im-
niagine e somlghanza 1'intr.ia 
capitale. Il fenomeno e stato 
deflnito il «quarto sacco dl 
Uoma » dopo quello dei lanzi-
chenecchi, dei fascisti, delle 
giuntc centriste del Rebecchl-
ni e dei Cioccetti. Anche la 
«carta storico monumentale 
dell'agro n rischia cosl di ri-
nianere inoperante se al ver-
tice del Campidoglio non si 
registrera una svolta. 

g. be. 

Mondo cattolico 

Crisi modernista 
e rinnovamento 

L'attuale travaglio del nv>n-
d<» cattolico. die si dibatte tra 
modemisnvo o progrcssismo e 
antimodcrnismo. p-jo essere 
meglio conipreso se ripeosia-
mo sul piano storico quelle 
che furono le discussion! che 
impegnarono la Chicsa ed i 
cattolici a cavallo tra il secolo 
scorso ed il nastro di fronte 
alle corrcnti di jiensiero e ai 
moiimcnti politici del tempo. 

A tale proposito vogliamo se-
gnalare due onore: CrLti mo-
d£Tni.<:fa e nnnorainento cat
tolico di Pietro Scoppola (in 
un'edizione aggiornata del '"Mu-
Iino'' che la pubblico g;a nel 
1961) a Dal mocirr.cnto di Alur-
ri all'appello di Sturzo di lx>-
renzo Bedeschi (odizioni arcs-
Milano). 

Sia ScoppoLi che Bi>do<ch! ri-
cono>cotx) che :1 pr.^lrma piu 
delk-ato ed anche ii p.u co:n-
ples^o per la Chiesa catt^iica 
e per i ?uo"; teoloii e .^ocio'.cgi 
e sJato sompre f)'.:el!o d: conci-
liare la traiii7;one cristiana con 
i risultati del pin<ero di una 
data epoca e r.on e un ca=o 
che le dj*cu*«ioni po<.t-corK"ilia-
n p.u \ i \ac i abb:ano come 
punto centra'e il tema del rap-
porto tra Chie.-a c mondo con-
temporaneo chc. del resto. fu 
g.a dominante durante i l.T.ori 
del Vat:cano II. 

Ma il prob!<nia Ch:e=a mon
do contempi>rane-D non tocca 
?olo il rappo-to tra .'ode e 
scienza e la rr.t:«vx>!i>2 a per 
intorpretarc con la cultura del 
tempo le S a c e <cr.tture c la 
R:bh.a: la Ch:e<-i o piry? una 
orgir. zzaz.or.e ihe s\o!i:e i;na 
comp'es.-.-. attuit.i prat.ca ed 
; cat:o!:ci «or.o c itad ni cu uno 
Stato. Ayvio !e «v<\te rm'.t.'che 
che dciono e<*ere fatte. I! \ec-
ch:o de*to b.h!:<\> « non e 1 uo-
nio fatto pt̂ r d sab-ito. N?.«: :! 
v.Kito e fatto per 1 . M M •» 
e«orta ancora i.na volta i cat 
to'.vi a ricercare i! loro sr.-.î tr. 
pwto. SCVOTOO I'aiitentico me<-
saccio cn«t:.T-.o. per d^rv te-
Min:oniin7a e r^p^te c«yicre:e 
ai problerr.i c'"" star.no !»>ro 
da rant i 

c \eg l i ar.ni che COTOPO tra 
r.nizto del seco'o e la vigilia 
dc'.la pr.ma guerra moodiale — 
s c n \ e Sc\>p"po!a — una profun
da cr*: cultu'ale e re!:g-os.i. 
rossata a'.'a stona con il no-
n-e di n»lem.<n"o. hi invc<ti-
to i! irsnndo cattolico >. P«> 
tremn'o dire che q.ie^ta cn^; 
non e stata mai .<uperata da! 
mooio cattohco perche se e 
vero che il Concho Vattcano II 
ha aperto alia Chicsa la v.a del 
d.alogo con il mondo d'oggi e 
con le pr-.ncipali correnti tilo-
sofiche e con l mo\irrser.ti pol:-
t ia che lo caratteriiMno. e 

jxir vero die certi atti ed al
cuni document i :mix>rtanti di 
Paolo VI (d Credo. Yllumanac 
vitae e i preoccuixiti discorsi 
suH'obbedien/a) ncordano il 
decreto Lamcntabdi (1907) e 
Tenciclica Pascendi (1907) con 
cui Pio X eondanno il moder-
nismo. 

Per superare. finalmcnte. la 
crisi modernista e per attuare 
un vasto e serio rinnovamen
to del cattolicesimo italiano, sul 
piano culturale e politico, eosi 
come e venuto dclineandosi do
po il Concilio. sia pure tra tan-
te d:fTico!ta ed o-j;iiis!7,oni al-
1'interno della Chicsa. e neces-
sano — senve Scor«pola — 
< uno vict-ito osame di co-
scciiza > perche ci si reoria 
conto di quanta male arrecano 
alia ste> .̂» Ch:e*a e al pro-
cre?^i c m l f cli o^curanti^U 
di ien e di ogci. 

Proprio nel ner.odo in cui «i 
preparono I congre.>?i della DC 
e delle ACLI e in un momento 
de'.icato in cui spetta ai catto
lici uscire daU'eqimoco d: una 
falsa un-.ta. cho ano^ra per-
n u w anche se scossa. per 
aiTermare sempre piu Ia loro 
autonomia da'.la gerarxrhia c 
r.ella vita civile, e di grande 
interesse la d-x-umentazlone (in 
p.irte :nedita c-ome le lettere di 
De Ga^pen a Romoo Murri) 
che il Bedeschi ci offre nel r . 
co<tru:re la travncliat-i e*pe-
rx-nza rrurnana fino all'appello 
c ai hben e forti > di Iar.ci 
Stur70 

N'ella polemxa de! Murri. 
coodo't1. « i Ci.lt::rn 'fK-'c'c r 
su Riitaahc d'ojir.. contro «.i 
\ecch'.t mondo catto'k-o Ieia. 
to al'e C i w m i t o dinastte e-i 
ai b.ironi del S K! e r-e" uro 
s\:l.ipp^ ^;r.o della demiVrazia 
come preme**,! r.ivc-vi'a ner 
i n orlor.tarrer.'.o rie'lo St-^to a 
<:n:>tra cor.tro t - p e - n v t i a -
!a Pellouv. rrolti catto!:ci d. 
r>^c: po^ono ntrovare un fi'.<v 
re derrnvratico ir.teres^ante an
che se non alier.o d.̂  certe \e-
nature mtecrali^te d.v.nte pii 
alle circostanze ed alle pole-
mvhe tra rn.iv mahsmi che 
aila nat jra dell'uoiro. Vi p>'1*-
«ono r.tro\are. soprattutto. 
c.x^'.l'ar.sla d: c.u>tizia sociale 
attra\er«o :1 nromo ad un cri-
stsane^aw e p;ii cnst-.ar.o •», 
quella \i*:one d. una Ch.eca 
dis=oc.ata daJli :ntere.<«! con.-
ser\aton perrhe d.-pombile 
per una or^an.ca prorroz.orie 
utun.i . che tanto animar.o. oc-
gi. q ici movimenti e erjpo: 
cattol.ci che. ass-.erne alle au-
tentiche forze socialist* e de
mocrat .che. \02hono costruire 
U:IA societa cLversa dall'attuale. 

Alceste Santini 

Rai-Tv 

Controcanale 
UNAI.TK \ DKLUSIONK -

Axevamo Acritto la ivttiniatta 
siursa rlir il Ivlrfdm II Kil 
ler .fi i/rcseidavu con alcutie 
IWidnldd di alliwiere. sic 
pure ill itcorcio, la satira, mr, 
ntrri'va. nvllo slc-iso temi>o, 
il nwlno dt riiiurst net luniti 
<U-U'i jarxi \o i i ci u^iicUa-
tamo, I'<TO. Jrancamcntc, 
clip lo siadtinrnlo itotvwr c< 
sfre tartti) raindn <• hrusnt. 
K. ini <•<•<'. znc! conic act ie/ir 
(incln' tropi>o AJJCSSO in TV. la 
M'conda puntatu ha tradttn 
anche le tnccrte promc^c 
conli'Hiife nella prima. L'idca 
IHISI' del telefilm, conlinwnmo 
a peii\arli>. nun era callicn: 
ma e stata wduiipata c rea-
luzata da Marco 'Aavattini »• 
da HartiiUt Harlezano in mu 
do dacfcro dclurlvntc. Xil -,/t 
tiro. «<* far.ta: nella seconda 
ininlaUi \tanui (iitinli addirtt-
turn at luniti della tuna. 

La \attra dei/ti induilrialot 
li impeuiiatt nella Jrenetica 
cor.ui al profdto si v sqim 
llltata come riei't* «( sole nel 
momento in cm nhhiamo s< o-
pertn (hi; Harelb, i! concor-
rente dei Yiz^int. era riuscito 
(id ablniware i prezzi solo a 
coito del fallimento: un Jalb-
mmto vuluto per umurv di 
una l/ionila. A parte la liana 
Utti delta truvata, questo ha 
cliiuso la txirttta: e i Vizzim 
hanno fintto pvr fare la ji 
Dura di (iitelli che. in fondo. 
era;o soltanto avsennati nel 
mettere nel uehdo le pontic-
rtc piu preniate. nel ridurre 
conttnuamente la inv-ura (telle 
itippettc e i solan deuli ope 
rut. Del rc-vfo. i( tenia e stato 
•<uhito ahbandonulo e .si <* 
\ta\-~ati ad altro. 

Si e passati al paradnwo 
dei killer sid fjMdle M e un 
perniala tutta la •etntata. In 
rentii. (piesto ;'<,/'jf/os,n a-
rrebbc anclte potuto essere a 
ilopera'.r daali aulori per met
tere i/i !'";<•. almeno, alcuni 
tratti pswolot/ict dei Vizzim. 
coppia tipo di una fauna per 
nulla tmmaf/inuria. I! cim-
snio, ad esempio; I'adorazio-

ne del dcimro. ad aemp'io. 
V, invece no. Qualche accen 
no in questo ^ensi) non «v 

nemnieno rtma^to a ltn-llr> 
della farsa: e passato dect\a-
inettte nel tam/i'i dello sketch. 

I'enitanio alia .mtte dei eo 
Hii/f/i in attesa del ninrna de-
yt'imto all'uccr tone del con 
cirrente; peiv>tamo alle rea-
zio-ii di i'ljn t'l^jim dmanzi 
nl Killer; penstamo alia scon 
fortanU 'cena iirll'tifttao di 
ii'ircld. IM fondo. I'unico bay 
luine polcmico \cmbrura so 
pravvivere nel personat/titO di 
Monica: ma Valentino Cortege 
lia proivedutn con la sun 
lien cu'iii'Ciula recitaztone da 
« srandella v. « speanerlo 
Hiia<t del tutto-

Cod. d telefilm ha virat'.' 
addirittura t er.w d * i/tallo -
conn <> Ma lia fatto i ilecci 
anche su (iue .to terreno. &• 
idee erano pnehc e povere. t. 
d'altra parte, un'ora era dav 
i era troppo luniia da ricmyi 
re con l'ente .•I-.ncliti del 
killer le titnlo '/•; quarto 
flora e pa'.a e ".ato impie 
unto n\ ^olo scopd di \tahth 
re un cunt illo tra i \'!;;iru 
c i! killer: for<e. in\i*tcndo 
•.id < mtilero s del personal) 
yin. st voleca creare un cb 
ma di \n in'riM- (co'ric nella 
scena finale), ma a si era 
eciitentemente dimenticati del 
fatto che tutti conofcecano aid 
perfettameiite caiatteristiche 
e funziom del killer, se non 
ultra perche I'aniiuiieiatr'tce. 
nel rta*iuinere la iirtma pun 
lata, utcirt if.a sptcputo il 
t mistero t. 

Tutte le set «e sono state 
tirate in lunno e all altori ncn 
le hanno eerto vivacizzate con 
la loro reatazione as-,oliitn-
mente pro a ill variant!. I'd 
lao'ito somuiUava a una pal 
lidiiiima copia del t'antozzi. 
Voaliamo rts-errarci qualche 
speranza per la terza pimta-
frtl' .Sc voaliamo css-ere oth-
mtsti ad o(im co.do.. 

g. c. 

Prog ram mi 

Tele visione 1* 
12.10 SAI'KHK 

Cursij ill lianrrtr 
n.oo l.v r.xsA 

Tri- si-rvi/l: unn sulle r.ioKli ili-Rll rmtKr.nl, uno sullr rtonnr 
svl/zire cui virile m-gato II \oto uno .sull.i « llnra che 
Miclllsrc • 

ti,10 TKI.KOIOHMAI.K 
11.00 TKNNIS. AUTOMOItll.lSMI).' f i n . l S M O 

Da Itonia niurRln llill.inl SPKIIP | i-amplnnntl Intrrnazlnnall 
dl tennis; da iMnnza I'lero (asiircl secue la Mllle rhllomf. 
trl ill aiiloinoMlkmn: «la VlRiiola Adrlauo I»e Zan srRiie 
I'arrlvo della Milano-VlglloU 

17.00 U\NTKKNA MAGICA 
17.30 TFLKOIORNALE 
17.45 I.A TV DKI RAOAZZI 

a) - l'rofc«.sloiil dl ilnnianl per I Rliuanl tl'mi;| . 
h) • Gli anilrl dl Pol\ » 

18,15 Concerto 
II gruppo slrumentalr » Sr.irl.itii • esepuc il . Onarlrtlo In 
la maRRiorL- • K 29S di Mozart 

19.00 CONCKKTO 
H.mii-1 Wajrnbers. sotto 13 itin-zionr di Michael Clidnoitskl 
psi-Riic branl dl llrahms. Ilelnissj, Scri.ililn t- Chopin 

19,15 SAI'KIIK 
« Hllancio dl una famiglia », a eura dl Vlncenzo Aplcrlla 
(2' puntata) 

19.45 TEI>F.G10USAI.K SPORT, Tronache Italiane 
20J0 TF.LKGIORNALE 
21.00 TV 7 

Tra fill altri scrvlzl, dovrebbe andare in onda -ttasera una 
anallsl del varl tlpi di dlvorzio in vigorc all'rstero 

22,00 U \ REGINA DI FRANCIA 
Comraciila dl Thorton Wilder. Regla d| Marcello Sarta> 
relll. Tra RII Intrrpretl: Glanrlco Tedcschl. I.jdia Alfonsi. 
Una Volonghl. F.' un divertente alio tinlco del famoso 
autore dl « I'iccola citta ». 

QUINDICI MINUTI CON 
Protagonlstl sono gli Showmen 

22,45 

2J.0O TELEGIORNALE 

Televisione 2 
10.00 FILM (Per Milann e zone collrgate) 
17,00 TENNIS. IPPICA 

Giorgio Bellanl segue da Roma I rampionati Internazlonall 
dl tennis: da Milano Albrrto Giubllo segue II Gran Pre
mio Fiera dl trot Io 

18.30 SAPERE 
Corso dl Ingtrie 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 II. PRINCIPIO SLPERIORE 

Film. Regia di James Jiri Krejcik. La \iccnda <il ivolgr 
In Cecoslo\acchia, durante la seconda guerra mnndlale r 
sotto I'occupazione nazista Ne sono protagonist! uno Mu-
drnte, Milan, arrestato dai tedeschl, e il suo proles*oie 
che eerrhcra Invano d| salvargli la vita. Questo film ha 
sostituito all'utlimo momento « II guarltnre - nella serie 
« Teatro Inchie^ta •: la R.VI-TV ave\a dimenticato com
pletamente II 25 aprile e ha cercato In fretta un rimedlo 

22.35 CRONACIIE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

Radio 
II srnzatttolo 
Juke-box 
Per gli amie! del diioo 
15 minuii con Ir canzonl 
PianKta Robert CasAdeus 
I n di<»co per l'estate 
I,r rhiavl della muslca 
MUMCJ e sport 
Aperiti\n in musics 
IHschi da viaggio 
Punto e vlrgola 
10 e la musica 
Pa*<;3pnrto 
Intrrvallo mnsirale 
Teatro sta<era 
11 mflodramma in dlsco-
teca 

TERZO 
P 1. Ctaikouski 
Concerto dl apertura 
Musica e immagini 
Concerto 
Musiche Italiane d'ogfl 
I.'epoca del pianoforte 
Intermezzo 
Fuori rcprrtorlo 
Ritratto di aiitore 
Golfredo Petrassi: Sal-
mo IV 
Musiche rlavieembaltsti-
che 
• I.e notti deilira ». doe 
atti dl Armani) Salacrou 
\ \ . \ Mozart 
Musica leggera 
Piccolo pi.ineta 
Concerto di ogni sera 
Scen/a e fllosofia oggi 
in Ir.iha 
Musica di R Schumann 
25 aprile 1945 
II Giornale del Terzo 

I Poetl Italian! e la Re-
slstenza 

VI SEGNALIAMO: « Le nottl dell ira . dl Armand SaUerou 
(Radio, Terzo, ore 16> - F." uno dei drimml pl« (amo«! mlla 
Rests.'enza Sotto 1* regla dl Vmberto Benedetto recitaao Ar-

noldo Foa, Glancarlo Sbragla, Mitorio Sanipoll. 

NAZIONALE 
GIORVALF. R.VDIO: ore 8. 13. 

15. 20. 23 
6.30 Orchrstre 
7.10 Mnslra s top 
7.18 Ierl al Parlararnto 
8J0 I.e canzonl del matt ino 
9.06 Colonna muslcale 

In.CO I . - ore della musica 
11.00 I .a nostra sa lute 
11.08 l"n disco per Testate 
11.30 Soprano Rirgit Nitsson 
12.00 Contrappunto 
13.15 Appnmanirnto con Don 

Backy 
11.00 Zibaldone Italiano 
15.30 Chlosco 
15.45 Week-end musiealr 
lfc.OO Progr per i ragazzi 
IS.30 Priraavera napoletana 
17.05 Per \ o i glnsani 
19 13 Gli ult lmi g i o m i di P o m -

p e l 
19.34 Luna-park 
20.15 « \ e c c h i o Blister » 
20.15 La sostra amira Lilla 

Brignone 
21.15 Concerto dl musiche Ita

l iane Ispirate a l ia Resi-
stenza 

SECONDO 
GIORNXLE RADIO: ore 7JO. 

8.10. 9 JO. 10.30. \ 1 J 0 . 
13 30. 18.30. 19.30. 22. 21 

K.00 Svegl lat i e canta 
7.10 I n disco per l 'estate 
7.43 Ril iardino a tempo di mu

s ica 
8 40 I n dtsco per l'estate 
9 15 Romantira 

iniM MniUI all'aria aperta 
10 35 C h l a m l t e Roma 3131 
13.00 Hit Parade 

13.35 
11.00 
11.45 
15.00 
15.18 
16 00 
16 35 
17."" 
18.10 
19.00 
19 50 
20 01 
20.15 
21.00 
21 10 
22.10 

9 30 
10 00 
10 15 
11.15 
11.45 
12 20 
13.00 
13.55 
14.10 
15.10 

15.45 

16,00 

18.00 
18 30 
1845 
?9.15 
20.30 

21 00 
21 30 
22 00 

22 50 
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