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Scienza 

Nostra hrttrvista col professor Cosoro Mosotti 

Crisi della 
psicoanalisi ? 

Le cansefMenze del dhrario tra scienze matematico-fisiche e sclenze 
social, • Terapii psictanalitica e senrizio sanitaria • II paradosso dl una 

scienza e di i u terapii per le Elites della secieta capitalist™ 

Schede 

In oecMtoo* del XXVI con-
tresso internasioneia dl pa* 
coansllsi d w «t terra ft Roma 
dal 37 lugllo al 3 afosto **>-
tuamo avuto una Intanrtata col 
professors Cesar* IfueeUl. uoo 
del prlml atudkwl Italian! del 
probteml psiooanalitlci ad au-
tore di oumaroaa pubtoUoaslo-
ni su Fraud e 1« teorie peicoa-
naliUcba. 

Net oorso dell'interrista ar> 
btaroo chiesto al profesaore 
Musatti come si colloca 11 con-
g-resso dl Bona nell'attuale 
momento atorlco del moviinetv 
to psicoanalitloo nadonele ad 
toternaxiooale e quale signlfi-
cato abbla la acelta deli'Italla 
coma aede del concresso. L'in-
tervistato d ha rispoeto che 0 
ao/o una question* <M presU-
gto; «glt ltalianl pur esaendo 
partlti par ultlml oW nanno 
una societa CU pstcoanallai 
tra le piu atttve. piu vlve e 
numerose fra quelle europeet. 

Questo rappreaenta lndubbia-
mento up motivo dl interesse 
non tanto per I contributi 
ectentifici che cl potranno ee-
eere m un congresso psicoa-
naiiMco cbe si tiene aU'tnsegna 
della piu rlgida ed ortodossa 
tradixtone freudlana e che per-
tanto at ooniigura come un 
congresso strettaxnente sclen
tifico. quanto lnveoe per 11 fu-
turo della stessa palcoanaUsl 
in Italia. « infatti 1'auuale mo-
mento rappreaenta per U mo
vimento psicoanalitloo un eer-
to carattere eritico In quanto 
la psicoanalisi come teoria del 
funzlonamanto deU'apparato 
paiobioo e oome tecnlca tora* 
peutica dopo gM tntenal sri-
luppl avutf nagU ultlml de> 
cennl ool paaaagglo dalla tera. 
pia delle nevroai a quelle dal
le psicoal, alllntervento nilla 
infanxla, alia paicoterapia dl 
gruppo, alio pslcodramma dl 

tJpo pslooanalltico. aembra non 

1)iu suscettibue dl altrt avl-
uppl» 

Sembreraobe tnsomma che 
la psicoanalisi in quanto me-
todo dl rloerca e tecnlca te-
Tapeutlea abbla toccato U tet> 

to deli'espanslone teorico-prati-
ca cos! da aver biaogno dl un 
periodo dl ripensamento e dl 
rifJeasione prima che si pre
sent] la possibillta dl un ulte-
nore sWluppo. «E' pensabile 
che, tn un proasimo futuro nel 
campo della psicologie del pro-
fondo, si possono avere tra-
Bformazlooi e capovolglmentl; 
m i perch* questo si reallzzi e 
necessario superare lo stato 
di disagio tn cut si trove ogpl 
II movimento psicoanalltico ». 
Tale stato dl disagio e rappre-
•entato secondo 11 professor 
Mu&attl dal divaiio eslstente 
tra le sclenze matematico-tt 
aiche e quelle social!: • ventt 
anni fa gU uominl deiravve-
nlr* erano gli psicoanaUsti; 
gli studios! delle sciense fisi-
che apparivano gli uominl ael 
passato. Oggi la situazlone si e 
capovolta. Ua science matena-
tico ftsiche fsnno enorml 

St'Ogressi, mentre la paicoana-
s) ha un lento svlluppo s. 
Ed allora si assist* oggl ad 

un tentativo tn campo psicoa
nalltico dl operare una revi-
aione critics del concetti per 
approdare ad una magglore 
precisions e slsiematizzazlone. 
Tipieo esempio e un tentativo 
di espertmcnto dl slmulaito-
ne. tramlte computers, del pro 
cessi psicologici tnconscl, pre-
sentato al prossimo Congres 

aci e realtzzabile Rttraverso una 
rigids tormalizz&t'.one simbo 
llca dei concetti Qucsta revl-
aione non coinvolge I'aspetto 
tecnico del metodo psicoana
lltico In quanto « la tecntca e 
quelle che e. da Freud In pol» 
ma pu6 presentare un nuovo 
lilone <u ricerca pur tra mil-
le dimcolta Inlatti » la togt-
ca del fattl pslchlcl e molto 
diversa da quella del (atti fi-
aici: la seconds e su per glu 
la logics anstotelica, applica-
blle a entlta deflniblll e quan-
tificabili; la psicoanalisi lnvece 
opera su elementl scArsamen-
|» definibtl) e non qualiflcabl-
11. lmprevedibill nel lore- svl
luppo loglco Forse i) loro cor-
Tispettivo nel versante flslco, 
pud essere ricercato nella 
matematica probablllstlca ». 

In quests prospettiva si puft 
dire che 11 congresso rappre-
aenti un momento lmportan-
te di meditazK,ne metodologr 
OS e dl approfondimento delle 
tematiche concettuall che sog 
giacciono alia scienza psiroana 
litica in una fase dl crescen-
ma a volte caotica ed indeter

minate. Ma parlare oggl dl pro. 
blemi esclusivamente teorici> 
ooncettuali. direi quasi lin-
gvnstict, equlvarrebbe a par-
oelllraara Is psicoanalisi pro 
prlo In un un momento in 
oui essa si trova al cent.ro dl 
un serrato dlbattlto sril rur> 
lo che puO svoleere nella so-
luzlone del problema della sa
lute mentale della collettivi'a. 

A tale riguardo abbiamo 
«h«esto a) processor Musatti 
come si pensa di lntrodurre 
la psicoanalisi nell'ambuo del 
aenrtaio sanltario general* e 
quels strumenti essa posstede 
per crearsi un proprio spa 
» o operattvo Egh cl ha rl-
•posto che « la terapta psicoa 
nalitica esaendo una terapta 
che per avere un successo rl-
chiede un tempo di trattamen-
to molto elevato, e necaaaarva-
m e n u deatinau ad un'arlato-
craala. Nol cl atonlamo di su
perare queato problema ad e-
•ampso con la paicoterapia dl 

, ma queste rlmane 
una paieoanallal di se-

conda classe. Tale altuazlone 
el matte permanentemente in 
crtsi. l o db raglona a qualll 
fra gli paicologl soriettd che 
pure aono ptu vlolni sul pia
no teorloo alia psicoanalisi, 
quando easi dlcono cbe In 
Russia, pseae socialists, non 
o'e attualmeate la possibillta 
dl tatrodurre la paieoanallal. 

Peron* la p*1"**"^"** el 
trova b e n s e proanera nei pae-
al earatterliiatl da on cap*-
taliamo maturo: per esempio 
oelto dtta ttallane del trian-
gok> mduatruOe e'e una rtchle-
ats oontutua dl pffa^anc11***. 
ma queato in quanto apparte-
nlamo alia aocleta del benea-
eere. dore gU tndtrldul aono 
dlspostl a pacare elfre elera-
te perctae un professlonista 
poasa dedloare gran parte del 
auo tempo a loro; d o non si
gnifies che la psicoanalisi sla 
al senrtxlo del capltallsmo: ea
se e al serrisio di quelle ao
cleta cbe tl capltallsmo craa. 
Non e eacluao ad esempio 
che nella societa soviet Ira dr> 
ve al asslste attualmente ad 
una trasformasione di carat 
tare economlco e social* In 
eerto modo simile a quella 
delle societa capltallste. posss 
prima o poi svilupparsl un nv* 
mento psicoanalltico: e il be 
oessere, lnsomma, che da agll 
lndlvidui t meszl per eurar 
si dei loro disturb! » 

E* queato II vero paradosso 
della psicoanalisi. di essere 
doe una science one aul pia
no metodologlco e tecnico ha 
degit strumenti dl tndubbio 
elgnificato taraneutSeo t cm 
vantaggl par le oontraddlxlo-
ni oggettive melt* ooi n o l o 
dell'operatore aooiale, nell'at
tuala ststema economlco, van-
no ad una faada molto ed* 
gua della popoladone. 

«E* questo — dice tl pro
fessor Musatti — un problema 
che grava sopra di no) tn ma-
nlera fastldiosa, perche e umi-
llante fare 1 medlci per la so
la gente rlcea. Occorre allora 
rinnorare gl| sforsl non solo 
per una revlsione coneettuale 
ma anche per la ricerca dl 
nuove modalita dl approccio 
terapauUco In modo da eaten -
dere la psicoanalisi al mae 
gior numero poaslbile dl per 
sons; col preclso Impegno tut 
tavla cbe quest! nuon tenta-
tlvi si compiano nell'amblto 
di un lavoro sclentifico rigo-
roao, cosa quests cbe non e fi-
nora riuscits completamenten 

Ma la psicoanalisi non * so
lo una tecnlca per guartre la 
gente da determinarj disturbl, 
e anche un modo di concepi-
re | meccanisml che agtscono 
nella personallta umana; essa 
qulndi pu6 tomlre determlna-
tl punt! di vista anche ad al 
tre scienze umane come la so-
ciologia. l'antropologla la pal-
cologia generals. In questo 
senso si pu6 dire che esiste 
un legame profondo tra la psi
coanalisi e le science soclall 
e che tale legame va anal la 
zato alia luce del ruolo che 
queste sclen&e elocano in un 
sistema capitalistic avanmto. 
Alio stato attuale e un ruolo 
ambiguo, ancorato ad un'esi-
genza di descrivere in termi
ni static! 1 fenomen! oggetto 
dl osservazione secondo le 
classiche regole del neutraji-
smo sclentifico per 11 quale lo 
sclenziato deve llmitarsl a ca-
plre come awengono determi-
natl fenomeni ed a stabilire 
legtrl riguardanti le cose che 
accadono 

Dna via dl usdla da que-
sta ambiginta puo essere in-
travista nella opportunita che 
lo sclenziato come tale non 
deleghl il potere sclentifico a 
pochi soltanto, ma lo metta 
continuamente in dlsctissione 
assieme a tutta la collettivi. 
ta di cul e un membro. Nells 
politlclzzazlone del proprio 
ruolo insomma, intesa quesfa 
nel senso originarlo e genui-
no del termine. E' evldente che 

un sowertimento dl ruolo ba 
in ae pericoli, tndividuati tnci-
atvamente dal professor Mu
satti: « al corre 11 pericolo che 
lo scienziato in quanto tacos-
00 - politico, ae non distingue 
1 due momenU dl lntervento 
non rleaca a far bene oO U 
tecnico ne II politico, con 
grave danno, e non solo per 
la scienza*. Occorre qulndi, 
perche al possa ottenere que
sto, che si reallzzi una mag-
giore presa di cosciensa da 
parte dello scienziato del pro
prio ruolo e delle propria re> 
sponsabilita nel coofrontl del
la societa. 

Giuseppe De Luce 

Morto 
lo scrittore 

Gombrowicz 
PAKICII. 25. 

A Venco. prrsso Sif.tn. dove 
risitvfe'ia <ia niolti aniu. i> morto 
la nottf' s<(irs.i lo st'nttort- \*y 
lacro Witold (Hmihnm'c/. Con-
silcrato lino (leuh s<-.-it(ori piii 
in vistj di (iiicsti anni 's«4ibt-nc 
la sua attivita a\esse u\n|o ini
tio gia prima della .vconda 
guerra iiMKtdi.tle) (lorobrovmv. 
che era naU» a Varsavia nel 
190fl, aveva uttcnuto un grosso 
rjconasciiTH-nto nei majtgio 1967. 
con il conftriniento dt'l * Premio 
internazionale dl Mtcrat'ira *, 
ad opera deH'apnositfl Huina riu-
nita a Gammartli. prcsso TunM. 
con esplicito riferimento al siK) 
ultimo romanzo « Cosmo >. 

L'anno 
di Suez 

Mentre nel Medio Oriente continua U con-
flitto. ratto ormai di uno stillicidio di com-
bauimenti. che potrebbero pero divenire da 
un momento all'altro guerra total*, e di gran-
de utility leggere un libro sulla precedente 
aggression* dd 1966 (Hugh Thomas. La crisi 
di Suet, Milano. Rizzoli. lfie) peg 287. lire 
2.000). L'autore non e certo un progretsista 
che partecipi dei auasulU airtimperuUlsti che 
allora cominciarono a bvestlra pro/oodamente 
il mondo arabo medio-orlentaie. 0 oa osser-
vatore attento e acrupoloao. anche se ba del 
limit! inereoti 1'ottka e U giudixio sull'impe-
rialisma 

Sicche abbiamo una rloostruzione fedeto. * 
oomplessa. deU'aggresskme anglo-franco-israe-
liana all'Egitto. e del auo retroterra. Somma-
mente istruttiva. «d esempio. tutta la storia 

• • • 
• • • 
• • • 

della trattativa deU'Egitto con gU USA per il 
finanziamento della diga di Assuan. Eise
nhower c la Banca mondiale chiedevano come 
contropartita al prestito. I'adeaione deU'Egit
to al Patto militare di Bagdad, rappoggfo alia 
politics occidentale nella sona. e U controllo 
sull'economia nazkmale egiziana. Quando Nas
ser rifiuta tutte queste condizioni. eomincia 
a maturare I'idea dell'intervento. 

L'intrecck) tra la polKica israetiana e gli 
interessi anglo franco-americani (quest) ulti 
mi poi assumeranno un atteggiamento neutrale 
di front* all'aggressione. puntando alia sosti 
tuzione dei vecchi padroni colonial!) e de 
scritto con sobria ma documentata efficacia. 
La tnentalita reazionaria c imperiaJe» dei 
gruppi domlnanti inglesi e francesi vi appare 
in tutta la sua evidenxa. e resta un documento 
da tenere sotto gli occhi. Basti pensare che I 
laburistl inglesi. dall'opposizione. appoggia 
rono U governo conservatore neU'impreaa. Ba 
van chiamava Nasser < Ali baba >! 

r. I. 

Letteratura 

Le Rime 
del Berni 

In uno studio premetso alls Rim* di Fran 
cesco Berni (Einaudi. pagg. 213. L. 1500). 
Giorgio Barberl Squarotti descriv* la posi-
ziooe di scrittore aolftario che U Berni ha 
nella storia delta posde HaUana del Cin-
quecento. La dissoluilone che. tramite I'iro-
nia. egli opera del moduli del cdecoeo* e 
dells « eonvenfenca » non e dovuta ad una sua 
particolare vocanone aQa parodia. quanto 
invece alia vision* dfaeren che egli mature 
delta realta. oome quella di « un mondo ttra-
volto. difforme. deformato». Pereio, pin che 
I moduli formall egli capovolg* I termini stes-
si della ttruttura narrativa. ehe tn tui di 
venta dlsordinala. discjuitlnua, mcoerente, pri-
va di attrfboti asaolutament* neeesaarf- La 
sua tecniea narrativa si caratterizza per la 
ffunzione stlontanante, riduoent*. variante. 
Illusive > che egli da al porMcoIare, aseunto 
sempre m primo piano ma aolo per giunger* 
a deformare gli oggetti. per I bisogno che 
egli ha di polemizzare ccontro le eosev e di 
opporsi alia loro apparente < determinatetxa 
obiettiva >. alia apparente «eontinufta dei 
fatti > 

L'indeterminatezza deH'nggetto e c 11 segno 
del mondo mal certo». dl una vlsione della 
realta cioe in cui non e'e pin posto per la 
certezta a cui si op-pone invece la coscienza 
di finzione, di «negation*, di malignita. di 
decadenza progressiva, di delusione deirappa-
renza deH'nggetto >. Dl qui. il < carattere cor-
rosivamente negative, distruttlvo. demolitore > 
del <;uo modo di narrare: c I'lntenzione distrut-
tiva ». di t far male ». wttnlinea Barbed Squa 
rotti. e all'origine di ogni composizione del 
Bemi Mtraversn la cnidelt* della rappre 
sentarione. II Rerni mira a disitnlvere la « tran 
quillita dichiaraU dell'oggetto >. la «positi 
vita della cosa. a favore dell'appenamento 
universale di tutte le cose ». 

Questa vision* anarchies e crudele che U 
Berni ha del mondo e puntualmente e brillan-
temente descritta da Barber! Squarotti; ma 
ii limite di tutto U discorso e di contentarsi 
di verificare quell* descrizione sugH esitJ let-
terari piuttosto che rapportarla prima, a piCi 
concretamente. alia coscienza stories del 
Berni. 

Armando La Torre 

Storia 

II conflitto 1914-1918 in un'opera di Piero Melograni 

Operai e contadini 
di fronte alia guerra 

Dopo le molte storie milita-
rl e diplomatiche della prima 
guerra mondiale, ecco un'ope
ra, nuova ed originate, che 
scava a fondo nel tessuto po-
Uttco-sociale della societa Ita
lians in quegli anni. met-
tendo I'accento soprattutto su 
gli aspett] social!: l'autore. In-
fat ti, non si occupa tanto del
le vicende nolitJche (sulle po-
slzioni assunte dal partit! ver
so la guerra, del resto, la bi-
bliografta e gin sufficiente-
mente vasta), ma delle rea-
r.ionl che la guerra provoc6 
nella societa civile (Piero Ma 
logranl. Stonn polttica della 
Qrande guerra. Bun. Laterza. 
I»fi9. pp 57!t. L .1000) 

In quests* prospettlva. d'al 
tra parte, anche i gmdizi sul 
la condotta militare della guer
re e sugli attoKKiatnenti del 
le forze politiche vencono ad 
essere tfllvolta profondamente 
modificatl dnlla ricerca del 
Melograni che, sia con una do-
cumentazlone inedita. sia, ap 
punto, con lo spostamento del 
l'ftngolo visuale da cui consl 
dera le vicende del paese rie 
see spesso ad arrivare a con 
elusion! nuove. Tra le sue pa-

gme piu lnteressanti. occorre 
ricordare quelle sul rnpporto 
tra la citta e la campagna e 
tra gli opera! ed i contadini, 
sul modo come le masse po-
polari reagirono alia guerra 
(11 Melograni rivaluta I movl-
menti di opposizione ad essa 
che si ebbero nelle campagne) 
e sulle conseguenze che il con
flitto ebbe sulle condizioni eco-
nomiche delle diverse claasl 
Ma, soprattutto, appaiono ln
teressanti le sue osservazloni 
sul formarsi in Italia di alcu-
ni caratteri propri di una so
cieta di massa. 

L'assunto centrale del lavo
ro del Melograni e che un av-
venimento come la prima guer
ra mondiale. coinvnlgendo in 

modo diretto anche quegli stra
ti della popolazione che fino a 
quel momento erano rimasti 
fuori della vita pnlitica. ne 
modifu-6 profondamente le 

consuetudin! ed il modo di pen
sare, ed in dcfinitiva gli at 
teggiamontl politici Non si 
tratta, certo, dl un argomen-
to nuovo, ma finora esso era 
stato stud la to soprattutto tn 
relazione al dopoguerra. II Me
lograni, invece, studia le mo-

Notizie 

*) Ecco I'eltnco dell* opa
rt pit) vendute Ml corte del
ls Mltimana. I numsrl tra 
psrenlasl Indlcano II potto 
cho I* tlotM opers occupa-
van* ntl l* classiAca dtll'ul-
lime netltlario. 

NARRATIVA 

1) Romano: < I t psrolt tra 
noi Itager* ». Elnaudl (1) 

1) Ftnoollo: • t» pass dtl 
Mboto », ClntMdl 

t) Cronln: • Uno ttrono amo
rt i, Bomplanl (3) 

4) Ot Bttuvoir: « Una don
na iptuato », Elnaudl (1) 

$) Tomltta: t L oibtro dtl 
•oanl i, Mondador) 

SAGOISTICA g POCtIA 
t) Manchttttr'. « I canntnt 

dtl Krwpp». Moadado-
H (1) 

t) Paiattl: t Ofitte* » • gltt-
M («) 

I) • CeiecMsflM elendee* », 
Klle-IMCI (4) 

4; Ketealm*! • II deeete 
eceaeechit*», Oeoer (1) 

I) Mercaaet f tead* sdla 
lla«raii*M>, llnavol 

La clesstOca 0 sfda 

pilala %u dttl rtccoltl prts-
so It llbrerit: tnltrnailonale 
Di Steftno (Gonovt); Inter 
ntzionaU Htlla* (Torino); 
InftrnazJonalt Ctvour (Milt-
no); Cttullo (Verons); Gol-
denl (Vtnetla); Inlerntzlo-
nale Sotbtr (Flrtnta); dnl-
vertltat (Trieste); Capptlll 
(Boloflnt); Modernlnlma t 
Gremt»« (Roma); Minerva 
(Hapoll); Laltna (Bar I); 
Cocco (CtQliarl); Stlvaioro 
Fauito Flaccovio (Palermo). 

• Ecco It clsiilflca dtl dl-
>ch| dl mutlca Itfloera che 
tono rltultatl plo vtndutl nal 
corto della pauata «eltlma-
nt. L* ortduatorla * ttata 
calcolata dad' ANSA .itlllt 
rando It ttantlailonl dtlla 
rubrics radlofonlca i Hit 
Parad* t t dtl ptrlodlcl 
i Glovanl i. i Musics * dl 
ichl • t t Sorrlil t canronl ». 
Tra p*rtnlt«l 4 Indlcata la 
potlilon* cht lo tftsto dltco 
occuptv* It ttttlmant prt-
ctdtntt. 
1) • Lite dtoll eccM blu », 

Merit Ttsawt*. COO (1) 
t ) • Pensende a le >, Al tie-

n*. I M I (t) 
I ) < Sttrie d'emeret, Adria

ns Cetenteat, Clan ( I ) 
4) « N*n credere», Mine 

FOU (4) 

S) « Acqua auurra, acqua 
chltra », Luclo Btttlttl, 
Ricordl (») 

•) • Sole*, Franco I t Fren-
CO IV, Sty's (5) 

J) t L' altalana •. Orlttta 
Btrtl. Phonogram (1) 

I ) i Parlaml & tmort a, 
Gianni Morsndl, RCA ( I ) 

*) t Otvantl tgll tcchl 
mltl », N*w TrtlU, Ct-
tre (9) 

10) « Acqua di mart », Ro-
mlnt Powtr, Parlophont. 

• E' u$cllo II ttcondo nu
mero dtiit Hvlds • II bimt-
t t r t» , con tcrlttl dl Joan 
Baei, Lulgl Btldaccl, Fran 
cetco Mattetlnl. Mtehtlt 
Spina, con poetit dl Sttfa-
no Agouti t Luciano Eras, 
con rtccontl dl Aide RotttHI 
t Lulgl Erlotchl t rssstgnt 
dl LwclsiM Albtrtl, Lulgl 
Oaldtccl, Cdotrdo Btnclntl-
II, Paolo Canitt, Marco For-
tl, Morando Mortndlnl, Al-
cldt Paollnl, Giovanni Rabo-
nl. Sllvlt Ramal, Strglt Sal-
vl, Cesar* Vlvsldl. 

oUXicazioni awenute nel cor-
so della guerra stessa, le co-
glle al loro appaxire e nd lo
ro primo svolgimento. Nel 
1915. ricorda 11 Melograni. «la 
vita si avolgeva secondo mo
duli ben lontani da quell! dd 
la modem* societa dl massa a. 
In particolare. mancava una 
propaganda di massa e, pri
ma dell'intervento, la sola con 
cedone che gli ltalianl, nella 
loro maggiorans*. avessero dd-
la guerra, era data d d qua 
drl e dalle litografie. Ease 
tu sublto cancellata dalle tra 
giche esperienze di trincea, da 
dove la delusione d riflette 
sul paese. 

II centre dell'attenzlone del 
Melograni, infatti, e d fron 
te, non nel paese. Non era 
questo a demoralizzare 1 sol 
datl, ma era I'andamento del 
la guerra che taceva nascere 
il malcontento nolle retrovle 
« La crisi della guerra croni-
ca nata sull'Isonzo rimbalzo 
sul paese », e si venne a tor-
mare un clrcolo di azioni e 
reazloni che si rafforzavano a 
vicenda. Di fronte a questa si
tuazlone, ma assal lentamen-
te, nacque nella classe diri-
gente la consapevolezza della 
opportunita dl un'azione pro-
pagandistica che le permettea 
se di dirigere le masse dd 
combattentl facendo leva non 
solo aiuTelemento della disci 
plina, ma anche su quello del
la persuasione- Cib awanne, 
pero, in misura massiccia, sol 
tanto neU'ulttma (ase dells 
guerra. Alia propaganda col 

laborarono intensamente anche 
gli lnterventisti democratic!, ri 
facendosl delle frustrazion) 
che avevano sublto all'lnizlo 
quando le autorita militarl te 
mevano che essl potessero in 
trodurre element! dl sowersio 
ne nell'esercito. 

Nel 1918 Giuseppe Lomoar 
do Radice, in una circolare. 
cosl spiegava le ragioni del
ta guerra: «Si fa la guerra 
per 11 soldato: per 1) contadl 
no, per 1'operalo, per l'imple 
goto SI combatte per tutti co 
loro che penano e stentano la 
vita nelle campagne e nelle 
citta. in Italia e fuori I'ltaha 
Si fs la guerra per i prola 
tart: questa e la guerra dei 
proletan Solo pochi pericolo 
si imbecilli possono parlare dl 
imperuUismo ». E' da credere 
nella tincerita delle posixioni 
degll lnterventisti democratic! 
(neU'ultlma fase dells guerra 
I'intarvento deglt SUtl Unit) 
tembro dar* foraa e sostan 
ca all* propaganda par la 
guerra democratlca), ma 0 un 
fatto che esd poi oggectiva-
ment* contiibulvano a diffon-
dere mottvl propagandlatld 
cbe. alltntamo d d paea*. ran-
devsno ptu fortl l gruppi cbe 
avavaao voluto la guerra • m 

avevano (a direzione. 
Intanto, che ne pensavano I 

proletari? II Melograni ricor
da P« estraniamento dalla pro
pria personallta che oostitul-
va una condizione tipica del 
combattentl a, 11 coragglo pas 
slvo dd soldati, raccettazio-
ne fatdlstica dl una realta 
che non sembrava poaslbile 
camblare se non sul piano 
Individuals (con l'autolesioni 
uno, par esempio). Ne la pro
paganda d) sinistra faceva po) 
molto per mutare la rassegna-
zlone In livolta. Sul limit! e 
sulla sua sostanziale inefficien-
za t giudizi del Melograni so-
no da accettare. anche se una 
maggiore attenzione d teno 
meni dl lotta contro la guer 
ra che vi furono anche a U 
vello politico (il Melograni ac 
cenna aH'attivita che port6 al 
cuni dlrigenti della Federazio 
ne giovanile socialists, nel 
l»is, dl fronte ai tribunal!) 
potrebbe forse attenuare un 
po' la severita dei gludizl, se 
non sul partito socialista ne) 
suo cnmplesso, almeno su d-
cuni sector! di esso. 

Certo, assd poco fu fatto 
perche il malcontento, vivo non 
solo a Torino, ma anche nel
le campagne (le pagine che 
II Melograni scrive a questo 
ultimo proposlto sono assal in 
teresaantl, anche se la tratta 
clone dl questo argomento do 
vrebbe essere ben piu am pia) 
assumesse un significato poli
tico. In td modo non si po 
te nemmeno trovare un rime 
dio alia frattura che la guer 
ra stava creando fra le mas 
se contadlne e quelle operale 
(i fantlconfadlni accusavano 
gli operai che tavoravano nelle 
Industrie di guerra di essere 
degli imboscati) e che nel do 
poguerra costitul una pesante 
eredita negativa per II movi 
mento operaio. E nemmeno d 
pote porre in manlera effica 
oe 11 problema contadlno (del 
la cui serteta si dicevano in 
vece consapevoli alcuni clreo 
II borghesi, sebbene lo ponea 
sero con intentl esclusivamen 
te atrumentali). A proposito 
di Oaporetto. il Melograni con-
ferma le conclusion! della sto 
riografla piu recent*, rtcordan-
do che la sconfitta non fu do 
vuta dla propaganda paclf! 
sta, ma a region] ben piu com 
please Tra esse, egli da un ri 
lievo particolare (e ml sem 
bra un elemento sbbaatansn 
nuovo nella storiografta ltdi* 
na) non solo agli errort com 
piutl d d comandi ltalianl, ma 
anche all'ablUta strategics 
di qudll aweraarl, che aostl 
tulrono la guerra dl movunen 
to a quella dl trlnoea, ooguen 
do dl sorprea* k> achleramen 
to ltaliano. 

Aurelio Lepre 

Rai-Tv 

ContrcDcanale 
GUERRA SENZA MOTIVI -
Ancora uno rolfa TV 7 e tor-
nolo ad occupant del Medto 
Oriente: e in un momento tn 
cut la situattone torna ad es
sere esplasiva e xempre ptu 
allarmanti si fanno gh alteg 
giamenti agartsuii dei din-
genu stonuti di Israel*, il ser-
vuui — che ha aperto il set-
timanale — st preseirtara ca
nto dt re^ponsabdita: xareb 
be rtuscitn a far comprendere 
al telespetUxtttre (spe*so cost 
ampiamenle dminformato dal 
la cost delta stampa dt tnfor-
mazione borghe.se) i motivt del 
riacutizzarsi della sttuaxwne'.' 
Purtroppo. wtto questo aspet-
to. il servizio e stato un totale 
failimento. Secondo una tecni
ea ormai abituale in TV 7. la 
sottanza del problema e stata 
elusa daU'abbondanza appa
rente delle in/ormorioni e dal
la apparente « eccezionalttd > 
di alcune sequenze. La cine 
presa, infatti, e andata questa 
valta sulla linea del fronte 
giordano siriano: e non sono 
mancate, naturalmente. ode-
gmte inquadrature del ponte 
di AUenby (il tragico ponte 
dell'esodo durante la guerra 
dei set giorni). Dopodiche. nel 
tono spoglio di una < infor-
mazione» che pretendeca la 
oggetttrita. il telespettatore e 
stato informato di alcuni vil 
laggi evacuati dagli arabi. del
le < misure di sicurezza atti-
va » adottate dagli isroeliani 
contro i partigiani di Al Fath. 
e via dicendo. E, certamente, 
e probabile che una certa par
te degli spetlatori abbia fatto 
un inevitabile parallelo con le 
fecniche naiisle deiio puerra 
di repressione antipartigiana... 
Ma pud bastare questo a sod-
disfare i redaHori di TV 7? E. 
ancora. e suffiriente questo 
parallelo eventuale (e indiret-
to) a far luce su uno dei mo-
menti piu complessi della si-

tuazione politico internaztwj-
le? La « oopettintd » dt que.J'i 
settimanale. dtrenta sempre 
piu, come si vede, una soM'in 
ziale acvettazione di po-.tz:'>nt 
equnocfie die sconfmnno u 
volte, AI a pure tnconsapevol 
mente. in atteygiamenti reu 
zionari. 
BAKACCUK K LAVORO ~ // 
second'i ten-tzio di T\' 7 c fi 
pico delle iniertv;ze e vo'ifu 
moni ideiAogiche del .setttmu 
nale. att raver so le quah Jtl 
trano — nel mujltore dei ca 
si — posizioni sttcialdenutrra 
tiche dl un acconutdante e ira 
ptjssibtle nformiimo. Knmo 
Mastroste/ano, mfntti. ha por 
tato la teleramera fra yli ei 
baraccati del Ponte delln Mad 
dalena. trasferiti da un pain 
d'anni nelle case ISKS del no 
ne Tratano di Sapolt. Cor ret 
tamente il servizio ha preso 
avvio denunciando la condizio
ne in cui vivono queste mi 
gliaia di napolettxni: smasche 
rando, attraverso le parole di 
alcuni intervistati. il fartsei 
smo di una * rtforma > urbani 
stica che spesso ha ayqrava 
to i mali anziche curarli. Ma 
che conclusion! trarre da que 
sta denuncia'' Anziche trarre 
lezioni dall'esperienza, la pro 
posta v di prosegutre sulla 
stessa strada: creando. dopo 
i'iliusione della Ciisa anche la 
illusion? del posto lavoro. Qua 
si che, in questo societa. Ui si 
(uoiione dei disoccupati dell'ei 
Maddalena sia una situazto 
ne * flwjmulfi » e non sol-
tato una manifestazione esu 
sperala di oltre e ben pi" 
gravi contradduioni che po 
tranno essere satiate non co» 
* riforme * e « sistemazioni ' 
parziali. bensi eliminando, np 
punto. le contraddiziom di fan 
do, nel quadro di una diverMi 
struttura sociale. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
11,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Damaqulz; b) Gli archltattl ptnnull 
19,30 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
1U5 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,M TELEGIORNALE SPORT, Crontcht dtl lavoro 
30^0 TELEGIORNALE 
21,00 AIUTO, E' VACANZA 

Comincia lo « show • in utla puntale di cul * protagonist* 
Wtlttr Chitri. Acctnto a Chltri >aranno Istbtlla Biagini, 
Enrico Simonttti, t un nuovo attort cht provieno dal caba
ret, Felice Andrtati. Walter Chitri tl trovtra di front a un 
gruppo fli*o dl trtnft gloyanl cht vengono dtflnltl «conte-
statorl »: II che conferma comt la TV abbla ormai decito 
di montart, ognl volta cht pud, una flnta • conttstuiona • 
(plu o mono alia Provollno, per Iniedercl) alio scope di 
trarnt tpettacolo. Persontgglo fisso dtllo spettacolo tart 
anche I'aHrkt francew Pascals Ptllt, cho Ptr la prima 
volta comparira aul vldto ltalianl. Naturtlmtnle, ognl Pun 
lata avr* H two ospitt canoro: staura ii tratta dl Pttula 
Clark 

22,15 DICONO Dl LEI 
Programma di Enzo Blagl 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 MU5ICISTI O'OGGI . _, „ 

II programma t dedicate a Stockhaufon, II caposcuoU dtlla 
avanguardlt tadtsco-tccidtntsle. II documtntario t stato cu 
rato dal registi Luc Ftrrarl t S.G. Patrlt t «l giova dtlla 
parieelpailont dtl gruppo musical* dtl Strvizio rictrcht dtlla 
TV franctst. 

22^5 OBLOMOV .. . 
Second* puntaia dtl ttloromamo Iralle dalla famosa opera 
di Ivan Gonclarov. Si tratta dl una replica. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7. I , 
10, 12. 11, 15, 17, W, 23; 6 Mat 
tutino muticale; 7,1° Mutica 
stop; 1,30 Le canzonl dtl mat 
tino; f I nostri ngll; «,0« Mu 
sica t immagini; *,30 Colonna 
muslcalt; 10,05 Le ore dtlU 
musics; 11,15 Dov* sndare; 
11,30 Lt ore della muslca; 12,05 
Contrappunto; 12,31 Si o no; 
12,34 Lttttrt aptrit; 12,42 Pun
to t virgola; 12,53 Glome per 
glorno; 13,15 MHIoglrl; 14 Tra-
smitsioni rtglonall; 14.40 Lt 
canzonl dtl XVII Festival di 
Napoll; 15,45 Schermo muslca
lt; U Programma ptr I rtgaizl; 
H^0 Incontri con la scienza; 
U.40 Un certo rltmo...; 17,10 
Piccolo trattato degli animal! 
in musics; 17,45 Gran varieta; 
1t^5 La plu bella dtl mondo: 
Llna Cavalitrl; 19J0 Lt Borst 
In Italia • all'estero; 10,25 Sul 
nostri mercatl; 19,30 Luna-park; 
20,15 II glresketchts; 21 Con 
vtrsazloni musicall; 22 Lttttrt 
dl Mark Twain; 22,20 Composi
tor! italiani conttmporantl. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4,30, 
7,30, 1,30, 9,30. 10.30, 11,30 12,15, 
1U0, 14,30. 15,30, 1440, 17,30, 
10,30, 19,30, 22, 24; 4 Prima dl 
cominciare; 7,43 Biliardlno a 
tempo di muslct; 0,13 Buon 
vitgglo; 1,11 Pari e dlsptri; 
0.40 Vttrina di « Un disco ptr 
I'estate »; 9.05 Come a perch*; 

9,15 Romantica; 9,40 Chismat* 
Roma 3131; 10,40 Batto quat 
tro; 11,35 Chiamate Roma 3131, 
12,20 Trasmisisoni regionali; 13 
L'Avventura; 13,35 Ornella pe-
voi; 14 Juke-box; 14,45 Angolo 
musicale; IS Relax a 45 giri. 
15,10 Dlrettore Pierre Monteux; 
14 II gioco dei 5 cantoni; 14,35 
Serio ma non 1 roppo; 17 Bol 
lettino per I navigtnti; 17,10 
Pomeridiana; 17.40 Bandltrs 
gialla; 11,35 Aperitive in musi 
ca; 10,55 Sui nostri mtrcati; 
19 Piano bar; 1943 Si o no; 
19,50 Punto t virgola; 20.01 Gio 
vintzzt, glovintzza-.. 20,35 Fan 
tasia muslcalt; 21,10 Jazz con 
certo; 2145 Bollettlno per I na 
viganti; 22,10 L'Avventura; 22.40 
Chiara fontana. 

TERZO 
9 Benvenuto in Italia; 9,2) 

Sciostakovic; 9,30 F. Schubert; 
10 Concerto di aperture; 11,15 
Muslcht di balletto; 12,10 Uni 
versite Internazionale; 12,20 Pic 
colo mondo musicale; 13 Inter 
mezzo; 13,40 Concerto del cla 
rinettista Reginald Kell; 14,30 
Werther. Muslca dl Jules Mas 
sent'. Dire Ho re Mario Rossi; 
14,35 Muslcht pianistiche; 17 Le 
opinion! degli altri; 17,20 Musi 
cht dl A. Clement!, K. Ptndt 
rtckl, 0. Messiatn; I I Notizie 
del Tone; 11,15 Muslca leggtra; 
11,45 J. Brahms; 19,25 Dal Fe 
slival dl Selisburgo: II Cavalie 
re dtlla Rosa; 22,05 II Glornale 
dtl Terzo. 

VI SEGNALIAMO: II cavalier* dtlla res* di Richard Strauss 
(Radio 3*, ore 19,25) - L'opart * dlrttta da Ktrl Btthm 
t Inttrprelata da Chrtsta Lwdwig, Thto Aadam, Otto Wiener 

Una ftigaretta in 
meno e « PUnita » 
tutti i giorni 

Rupundo alia lettera ael 
nmpattzzanie Ennto Battutt 
nt di Caglujrt 11 nostro gsor 
nalm * tottenuto dot lavorato 
n e appunto per queato. tut 
tt git ivm e'e una tottosm 
zione per la stampa romuni 
sta L'aumento dei prezti t 
ipacentoso ea •ncule urpral 
tutto mlla classe n t povera 
Pane, trvtta. verdura. ugaret 
te e anche il gior nale Contro 
questa msopportabilt asceea 
dei prezzi e abisto che tl m> 
stro Parttto tt batta tut col 
gvxrnale, sta con altn mexn 

« L'Vmta • t senstbtie turn 
co quotidtano che tt tntertm 
realtsttcamente at nguardo 
Ma se tutu tacesstmo come 
U Battisttnt. cht Uooerebb* « 
appoggerebbe questn campo 
gna di profe%tn"> 

Un buon compaano. o MM 
tedeie stmpatuzante, non n-
nuncia mat a «I'Vntta *. Sem 
mm. dato t'numento dt 10 to
re. tuma una stgaretta m sse-
no, t ctO oh tara anche bene 
alia salute, lo U problema 4ml 
gtornale I'ho risotto cosi. 

Saluto e aggtungo I.wo Mr* 
per la campagna de « Wnttd •• 

GAETANO ALVABO 
(Milano) 

Impegno e 
comhattivita 
dei professori 
democratiri 

Caro dtrettore. nel (uo *d>-
toriale « Dove la crisi?• tost 
centrato le cause, (e respo* 
sabtltta e t possibtli sonccht 
dell'nttuaie crisi polittca Va 
taccto osxervart ~he non t 
male rtcordare m iiflaite ana 
Itst. che tra t r>rotngont$ti 
delle lutte tendenti a modlfi 
care, tn senso democrattco. » 
metodt dt qestume del potere. 
realt2znndo una politico nuo 
va, ci sono statt e ci sono 
anche i protesson democra 
tict, tra t qualt nan pochi t 
non ulttmt per conttnutta di 
tmpegno e per sptrtto dt com 
batttvita t professon delta 
Campania in genere e del San 
nio tn particolare. 

Non saremo certo noi a di-
sttnguere nella cateaoria pro-
fessori di Serte A e B (At 
ruolo) e protessort at sene C 
ft fuori ruolo); siamo sz«l> 
e siamo (purtroppo ancora 
piu numerosi noi di ruolo che 
non quellt fuon ruolo) alia te 
sta delta lotta per una demo-
erotica nforma della scuola. 
che Uquidi ti pecchiume e tl 
ciarpame dt conlenutt e me 
todi, I'autoritansmo che e ti 
male canceroso della crtsi 
della scuola come specchio 
della enst at questa societa, 
e Itqutdt una volta per t*tte 
la discnminazume tra i brae 
cianti della scuola. 

Ma non $o se set suffwien 
temente informato delle oe-
santt vergognose dtscnmtna-
zionx operate dal SIFAR dt'l 
la Minerva nella tornuutone 
delle commisstont per alt m 
carichi e deiie commissural 
degli esamt dt Stato. qui. nel 
la Campania, st e raooiunto u 
ndicolo, nel momento tn cut 
st vuol t nnnovart » nomi 
nando prestdentt e commis 
sari addtrittura coloro she 
non hanno svotto atlwito sco 
lasttca e sfontttt anche dt abi 
litaxtone, ma (per buona pa 
ce della terrea medtocnta de 
mocratica di Ferran Aggradu 
tutti pascQiantx nella capace 
toresta che va dot rumtnanti 
della DC a quelli dell'estrema 
destra fascista. Tu sai come 
stffatta genia giudica. anche 
in sede di esamt. la •emati-
ca delta Resistenza e delle 
Costttuzione. 

Chiedo, a name anche dei 
compagni CGlL-scuola di Be 
nevento di tar conoscere qua
le imztattva, anche a Uvello 
parlamentare, si ii presa o st 
tntende prendere per modi-
ficare tl crtteno nell'assegna 
Jione di tali compiti 

Plot. GINO SCURPlL* 
(Cerreto Sarin its) 

Soddisfazione 
per I'esito 
della conferenza 
di Mosca 

Cara Vnito, come lavorateee 
e come comunista sento U *»• 
soono di esprimere la mfa 
profonda soddisfazione per la 
soddisfacente conclusions del
la Conferenza di Mosca. Sia
mo partitt si con buona vo-
lontit ma vt era certamente 
iincognita di una possiMie 
tempesta, siamo invece tor-
natt col bei tempo. 

E' un tatto pert che pro 
pno questa conferenza, nel 
concludere t suot levari la-
scumdo a ogm delegazione 
ampta liberta di sottosenvere 
o meno questo o Quel punto 
senza alcun tentativo di im-
posuione e tenza alcune le 
gnanza dt mancato monolitt-
smo, ha avuto il merito, se
condo me, di tar compiere al 
grandt esercito comunista In
ternationale un salto dt qua-
lita e di portata stortca che 
avvta tutto il movimento ver 
so quella vera unitd la quale 
fino adesso era ptu apparente 
che sostanziale 

11 comportamentQ dei go 
vernanu delta Ctna in questi 
ultimi anni. sotto tutti gli 
aspettt, e stato tale che me 
ritava e meriterebbe ben piu 
di una cntica, ma e un altts 
stmo merito della Conterenzu 
di Mosca che nestuna condan 
na ci sia state. Tutto cid pro 
va a sujflcteiua aval e il ve 
ro spirito che ha domtnato 
la Conferenta, 

PIETRO BIANCO 
(Fetron* . Cl) 
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