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Scienza 

Un arod l ia ta scottante: la « formaz ione del medico » 

La medicina 
tra ospedale 
e universita 

La spinta detle lotte protetarie per una responsabiliti pubblica della 
salute - Progresso scientifico e specializzazione • Perch* la borghesia 
ha accettato I « ospedafeazione » - Un giudizio di Michel Foucault 

« Le malattie e la morte of-
frono grandi lezioni negli ospe
dali. Se ne trae protitto? Vi 
si insegna l'ane di o»servare 
• curare le malattie? Vi s o 
no state istituite cattedre di 
medicena clinics? » Queste pa
role oon sono tr&Ue da una 
delle aituali potemiche, ma 
vennero scritbe nel 1805 (1). 
Fanno parte del grand* dibat
tito siiUa medicina apertosi 
con la Rivoluzione franoese, 
che offre spunti di raffronto 
molto interessanti (sia nelle 
analogic che nelle differenze) 
col dibattito di oggi. Ncl 1792 
aveva raggwnto il culmine il 
movimento di « disospedaUzaai-
sione & del malati, e di chiusu-
ra degli ospedali esistenti: ne
gli anni succe&sivl dai quartle-
ri popolari di Parigsl parti la 
ondata di reflusso poiche 1 
proletaii e i povefi si trovav 
vano neil'impossibility di ac-
cudire in casa ai propri in-
fermL 

Analogamente si aJtenmrono 
ond&te e reflussi per quanto 
riguarda la preparazione pro-
fessionale dei medici, lTJni-
Tersita, la sistemazione della 
professione medica. Da una 
parte l'ideologia liberale, dal-
1'altra parte le contraddizio-
ni generate da questa ideolo-
gia e rivelantisl al momento 
stesso del suo sorgere. L'ideo
logia liberale tendeva a conoe-
pire la prestazione medica co
me «oggetto di industria» 
e quindi oggetto di mercato 
e a concepire i medici come 
liberi operatori economkri; in 
quasto quadro le antiche Fa
colta, mediohe appaiono come 
espressione della cultura del 
paasato, illiberale accademica 
oppreesiva: oiascuo medico 
potra imparare la medicina co
me vuole. co&l come l'orefl-
ee tmpara come vuole l'orefi-
eeria; e 11 mercato che garan-
tjsoe le fortune del bravo ore-
fice, garantira anche quelle 
del bravo medico. 

Le contraddizionl si mani-
festano subito, quando ci si 
accorge che i poveri e 1 con-
tadini privi della tutela sia pur 
grezza e primitiva dell'ospe-
dale, oadono nolle mani di 
ciarlatani che 11 assassinano. 
La borghesia tende a risolvere 
11 problems senza fare alcuno 
spamo alia socialita ma sem-
pre neU'ambito deH'ideologia 
liberale, In termini cioe non 
gia di tutela dello Stato sul-
la salute di tutte le classi di 
cittadini, ma in termini di 
sorveghanza sulle frodi, pro-
prio cosl come la Rivoluzione 
aveva istituito le unita stan
dard di pesi e di misure che 
dovevano agevolare le transa-
eioni commeroiali. Si toma 
quindi in breve tempo a ria-
prlre gli ospedali e a fondar-
ne di nuovi, e a ripnstinare 
non solo gli esami per l'abi-
litazione alia professione di 
medico ma anche le istituzio-
nl per rapprendimento della 
professione; il solo passo in 
avanti e la olinicizzazaooe del-
l'insegnamento perche cd si 
aocorge che «non basta che 
lo scolaro ascolti e legga, biso-
gna che veda, che tocchi e 
aoprattutto si addestri a fare 
9 ne aoquisisca l'abitudi-
ne» (2). 

Ecco dunque che gli ospeda
li vengono riaperti, in parte 
perche si temono le sommos-
se degli indigent!, e in parte 
per le nuove necessita del l'in
segnamento ma senza che i 
ceti borghesi ne deducano 
una critica all'kleologia libe
rale: per loro il ripristino del-
l'assistenza ospedaliera e un 
utile compromesso con 1 ceti 
mdigenti, e anzi una transazio-
ne commercdaJe: in cambio 
dell'aasistenza che rioevono, 1 
malati poveri ricoveratj in 
oapedale servono alia forma-
•ione professionale dei medi-
oiDopo avere riassunta l'esem-
piare vioenda, Fouoault con
clude: «Lo sguardo del me
dico oostltuisce un ban soli-
do risparmio negli .jscambi 

Notizie 
0 N«l quadro dell'autunno 
padovano, In collaboratlona 
a sotto all «utpic| d«l Co-
muno • dall'E.P.T. <M Pido-
va, i | organlua par la pri
ma volta quaifanno una 
Moatra • Mercato di Grandi 
incisori antichi e contempo-
ranei. II panorama della 
moatra a amplUtimo o lo 
indlca II litolo Da Durer a 
Picasso: in qwaala prima 
manlfoatailona tl corchara 
dl dare un panorama com-
plato dell'InclaloM attravarao 
l# opora dl hittl I grandi cha 
• quaata forma d'arta «i 
H M dodlcall In oani fampo. 
La manifoatatlona, cha com-
prondor* ancho un mifrlto 
mimaro dl dlaesnl, si forra 
nallo aala doll'oraterl* di 
San Racco, maaw a dl»po-
•iflena dal comuno dl Fa-
dova, aotta II oi l patraclnlo 
utona orpanlsxata, del IS aet-

• I 4 no»owdna 1«M. 

contabili di un mondo libe
rale™ » (3). 

II raffrooto che si pub ioti-
tuire e molto interessante- sot-
to la pressione delle lotte pro-
letane e stata assegnata al
io Stato (non ancora intie-
ramente vista la soprawiven-
za degli enti mutualistici ma 
almeno in parte e almeno nel-
la coscienza pubblioa) la re-
sponsabilita della salute: sot-
to la pressione delle lotte pro-
letarie e del progresso scien
tifico gli ospedali si sono ve-
nuti differenziando in istitu-
zioni diverse, e contro quel
le istituzioni ctoe sotto il nome 
di t ospedali» celano una 
espressione delle contraddizio
nl sociali piuttosto che una 
reale soddisf azione di reaU ne
cessita samitarie, si batte un 
movimento di c disospedaliz-
zazione* che questa volta si 
lnquadra nella polltica della 
dasse operaia anzjohe della 
classe borghese, perb in certe 
formulazioni estremistiche mo-
stra talora qualche soprassal-
to dell'antico spirito parigi-
no del 1792. 

Al dibattito sulle modalita 
di assistenza si intreccia an
cora quelle sullTJniversjta e 
sulla formazione professiona
le: alle Pacolta si muove an
che oggi, giustamente come al-
lora, il rimprovero di accade-
mismo: infatti benche l'inse-

• • • 
• • • 
• • • 

gnatnento si svolga in istitutd 
dove sono ricoverati i pazien-
ti l'attivita di assistenza ai ma
lati non si incontra che di ra-
do e male con la preparazio
ne dei giovani. La scienza ha 
oreato sempre piu numerose 
e capillar! speoializzazioni, e 
merit re esiste ancora il pro-
blema della «formazione del 
medico» sono nati i proble-
ml della a formazione degH 
specialist!». C'e dunque uno 
sviluppo storico complesso in 
cui alcuni temi detl'antica pro-
blematice sono stati o risoltl o 
spostati daU'ideologia liberale 
a quelia sooialita di concezio-
ne chn e frutto del porsi del 
proletariate come classe auto-
noma, o hanno trovato rispc-
sta dal progresso scientifico; 
altri irrisoilM, si morecciano 
con problemi nuovi. 

Alcune delle piu grosse dif-
ficolta di oggi nascono dal fat-
to che si vogliono risolvere i 
problem! della formazione dei 
medici non gia aU'interno del
la medicina ma aU'interno del
la problematica universitaria, 
togliendo quindi alia medirina 
quelia autonomia di cui ha 
bisogno; e percib in tutto 11 
mondo medico cresce 11 pessl-
mismo perche non si vede co
me i progetti di legge sulla 
riforma universitaria (gia tan-
to oritioati per quanto attiene 
le altre Facolta) possano tro-
vare eongruenza con la rifor
ma ospedaJiera In atto. II tema 
nonche risolto al vertice, non 
e neppure sufflcientemente 
discusso alia base: e prima di 

• trovarne la soluzione occorre-
rh pure esaminarne le compli

cate difficolta e contraddizioni. 
Una delle contraddizioni e 

questa: che la riforma ospe
daliera pur con tutte le lentez-
ze imposte da una legge che 
assurdamente separa la medi
cina ospedaliera da quelia am-
bulatoriale e domlciliare, la 
medicina preventive dn quelia 
curativa, tuttavia sospinge gli 
ospedali sulla strada delle spe
oializzazioni che e poi la stra
da del progresso scientifico 
moderno; ma TUniversita e 
trattenuta su questa via dalle 
necessita deU'insegnamento 
che deve fornire agli studen-
ti una preparazione di base. 
Accanto alle aJtre ragioni oel 
cattivo funzionamento delle 
Facolta (il dominio dei baro-
ni, le strutture lnvecchiate, la 
mancanza di democrazia, la 
scarsita di assistenti) questa 
contraddizione contribuisee a 
dare agU istituti universitari 
di medicina una fisionomla 
caotica che non raggiunge ne 
un risultato ne l'altro: agli stu-
denti non si da la preparazio
ne di base e per la folia dl 
attivita specialistiche che si 
vogliono svolgere mancano sia 
i mezzi finanziari che le com-
petenze. E cosl gH specialist! 
dalla competenza piu ap-
profondita vengono attirati 
fuori dellTJniversita negli 
ospedali non soltanto dall'at-
trazione del maggiore reddito 
ma anche dalla possibility di 
un lavoro meno caotico, nel 

quale possono estrlnsecare me-
glio le proprie capacita, e ap-
profondirle. Cosl come d'al-
tra parte, su un livello dete-
riore, le mutue fanno concor-
renza agli ospedali offrendo 
ai medici un lavoro squaufl-
cato e squalificante, ma me-
glio pagato. 

Oggi la legislacione offre, a 
tavolino, una soluzione: infat-
ti agli oapedali viene ricono-
aciuta la afundooe docentaa 
e le acuole di apexaallta noo 
dovrabbero piti, par 11 futuro, 

coincidere eon le cliniche uni-
versitarie: gli istituti in cui 
si preparano gli specUlisti non 
sarv>bbero gli stessi in cui si 
preparano gli studenti. E que-
sto e giusto, perche 11 medico 
appena laure%to deve possede-
re una buona preparazione 
generate che lo metta in gra-
do di diventare « uno speciali-
sta della non specializzazio
ne », come peradossalmente, 
ma molto acutamente si espri-
me Francesco S?Jvestroni (4) 
e quindi tanto per fare un 
esempio, una clinica chirurgi-
ca per studenti deve, pur col-
tivando in loro la visione ge-
nerale della chirurgia, adde-
strarli a non farsi afuggire 
un'appendicite acuta anche 
quando 1 sintomi sono, rispet-
to al libro, « sbagliati » (il che 
accade piii spesso che non si 
creda): ma se la clinica chi-
rurgica si tncentra su un pre-
stigioso reparto cardiotoracico 
lo studente e rldotto al rango 
di « uno che sta tra i piedi», 
e quanto comincera la profes
sione avra magari qualche di-
sordinata cognizione di car-
diochirurgia che non gli ser-
vira a nulla e non sapra ri-
cunoscere l'appendicite in un 
vecchio (perche il vecchio ha 
sintomi molto lievi, appena ac-
cennati). 

D'altronde, non si pub pen-
Bare che la clinica universita
ria per studenti venga affi-
data a medici dLiposti a rinun-
ciare alia ricerca sclentifica, 
alia specializzazione progressi
va, al continuo apprendimen-
to di nuove tecniche e di nuo
ve conoscenze. 

Non sono probleml sempli-
ci, ma le condizionl per risol-
verli sono indubbiamente due. 
La prima: fare deH'attivitfe 
medica e del suo insegnamen-
to, a tuttl 1 livelli, un corpo 
unitario e autonomo, senza su-
bordinare questi medici alia 
legge sanitaria e gli altri alia 
legge universitaria, e abolen-
do le sperequazionl economi-
che fra medici che curano a 
domicilio, medici che curano 
in ospedale, medici che — ol-
tre a insegnare — curano in 

cliniche universitarie. La secon
ds: instaurare un vasto di
battito sul problem! dell'inse-
gnamento della medicina, un 
dibattito al qua'e partecipino 
non solo gli universitari (do-
centl e studenti) ma gli ospe-
dalierl e 1 medici domiciliari 
e gli Infermieri e i tecnici, 
e coloro che della medicina 
devono fruire. Non si troveran-
no soluzioni al vertice se non 
si cercheranno e troveranno 
alia base. 

Laura Conti 

(1) Vicg d'Azyr, Oeuvres, ci
tato da Michel Foucault. La na-
scita della clinica, Einoudi 1969, 
PP- 80. 

(2) Motion d'ordre de CA. 
Prieur, citato da Foucault, ibi
dem. p. 94. 

(3) Michel Foucault. ibidem. 
pp. 105. 

(4) Francesco Salvestroni, U 
medico della persona, Vallecchi, 
1968. Anche se non si condivi-
dono le opinioni dell'Autore sul-
I'organizzazione sanitaria, il suo 
Vibro e una miniera di osserva-
zioni e suggerimenti preziosi 
per lo studio dei problemi della 
preparazione del medico e della 
medicina cosiddetta *generica». 
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Saggi 

In italiano I'autobiografia della Baez 

Perche Joan «non e 
nelle mani di Dio» 

Una narrazione Candida • spericolata che permetta di miturara 
fino in fondo I'abisso di ingiustizia e di violenza in cui vrve 
la societa statunitensa a contro cui si batte la giovane cantante 

Joan Baez 

< Saresti imbarazzato se ti 
dicessi che t'amo? > (1). Qucsto 
il titolo italiano dell'autobiogra-
Tia di Joan Baez; un libro 
che, al di la della sua funzione 
< istttuzionaJe». ci d i una pre
cise misura deU'impegno della 
cantante nella sua maj dimes-
sa battaglia contro la violenza, 
il razzismo e la guerra d'ag-
gressione americana nel Viet
nam. (Ricordiamo bene le sue 
parole durante uno spettacolo a 
Milano di qualche anno fa: 
«Vogho cominciare — disse 
Joan Baez con tristezza e con 
passione — mettendo in chia-
ro una cosa: io sento sulle spaU 
le la respansabilitd del mio Pae-
se aggressore del Vietnam i in-
tendo oppormi con tutte le mie 
forze contro la violenza e la 
guerra ovunque esse si mani' 
festino »). 

Ora sara forse vero che lo 
seriverc 6 un atto essenzialmen-
te immodesto e impudico. Sara 
forse anche piu vero che scri-
vere un'autobiografia e un ge-
sto crjdele e spericolato. pri
ma di tutto nei confronti di se 
stessi. ma il candore e la man
canza d'ogni oautela di Joan 
Baez nel < darsi > ai suoi let-
tori provano che la sua preoc-
cupazione non e stata tanto 
quelia di «raccontare se stes-
sa > (anche se frammischiate 
alle testimonianze, alle perora-
zioni, emergono tormentose im-
magini oniriche ora della sua 
fanciullezza, ora dell'adolescen-
za) quanto di dar conto — cer-
to in modo personale e unico 
— delle idee, delle speran2e, 
delle lotte (non meno che delle 
frustrazioni. dello scontento e 
della disperazione) dei giovani 
d'America ogni minuto chiama-
tl a scegliere tra I'inserimento 
nel sistema e la salvaguardia 
della propria personalita, tra 
violenza e non violenza. tra la 
brutalita e l'tntelligenza. tra 
denaro e dignita. 

Resta nel solco deUa tradi-

zione americana la figura del 
bardo che si fa porta voce e al 
tempo stesso protagonista di 
battaglie il piu delle volte im-
popolari sul nascere, ma desti-
nate poi a scuotere e sommuo-
vere l'intero Paese. 

E" il caso di Joan Baez che, 
appunto, comincio a cantare 
contro la discriminazione raz-
ziale quand'era ancora un'ado-
lescente, e che attraverso una 
meditata maturazaone delle pro
prie esperienze e giunta oggi ad 
una visione estremamente con-
sapevole delle ragioni che stan-
no al fondo del razzismo, della 
guerra e della violenza in ge-
nere. Ed e questo proprio che 
la Baez racconta nel suo libro: 
la sua ininterrotta milizia dal-

la parte di chi e discriminato, 
dalla parte di chi e sfruttato, 
dalla parte di chi e abbrutito 
daH'indigenza e daingnoranza. 

E' un racconto attendibile il 
suo, perche frutto di esperien
ze vive, indelebili come i for-
zati soggiomi in questo o in 
quel carcere per aver manife-
stato contro la guerra nel Viet
nam (persino insieme alia ma-
dre, sua convinta * correllgio-
naria») a contatto con le piu 
angosciose situazioni delle de-
tenute comuni con la brutalita 
ottusa del sistema. con la pena 
indicibile nel constatare l'taipo-
tenza a soccorrere il povero dal-
l'umiliazione e dall'offesa inflit-
trgli ogni giorno da una socie
ta con lo stesso rigore di uno 
spietato dovere. 

Del resto, non e nuova in 
America tjucsta immonda bugia: 
partendo dal dubbio presup-
posto che l'Arnerica 6 il Paese 
di Dio, quindi deU'abbondanza, 

del rispetto formalc delle re-
jjole e, soprattutto. della po-
tenza della ricchezza o perlo-
meno della soddisfatta agiatez-
za borghese, chi e povero. in-
fatta, passa a dir poco per un 
senza dio. un maledetto e quin
di meritevole d'ogni castigo e 
privazione. Bisogna leggerli 
certi discorsi che le carcerate 
fnon a caso. per lo piu negre) 
fanno alia Baez per capire fino 
in fondo quale abisso d'ingiu-
stizia riserva ancora oggi la 
societa americana a chi non 
ha sbagliato. a chi non ha la 
pelle bianca. a chi insomma. 
per dirla aH'americana, non e 
nolle mani di Dio. 

Joan Baez. tuttavia. non in
dulge nel suo libro alle lamen-
tazioni — e qui soprattutto sta 
il pretrio di questa singolare au-
tobiografia —: anzi, da voce 
e contomi precisi ad una situa-
zione che si potrebbe definire 
tipica dell'Ameriea d'oggi, se 
non sapessimo che migliaia di 
giovani negli Stati Uniti hanno 
fatto loro e difendeno ogni gior-
no gli ideab' della Baez, gli 
ideali cioe dell* Altra America » 
contro il prcpotere del denaro. 
la bestialita della violenza or-
ganizzata e la sistennatica ipo-
crisia del conclamato ctreno di 
vita americano ». 

In sintesi. Joan Baez chiede 
ai suoi lettori < saresti Imba
razzato se ti dicessi die t'amo?» 
sapendo bene di tracciare in 
tal modo una linea di confine 
netta tra gli ipocriti e 1 non 
ipocriti. tra chi. soprattutto, 
sceglie la propria e I'altrui um«-
n\\b e chi non sceglie niente e 
si fa co<=l strumento piu o me
no consapevole (e quindi con 
niventc) della violenza, della 
ingiustizia e deH'illiberta. 

Sauro Borelli 

(1) * Saresti imbarazzato se ti 
dicessi che t'amo? * (Mondado-
ri, pp. 132; L. 1.000). 

Riviste 
Su « Nuovi argomenti» una parte del nuovo romanzo di G.L. Piccioli 

II destino di Arnolf ini 
La condizione di crisi del

la nostra narrativa e, da an-
ni, un fatto incontestabile. U 
oritico non fa che registrare 
esempi, spesso clamorosi, di 
esiti medioori, di tentativi fal-
liti, talora anche di proposte 
di novita che all'atto dalla 
verifies rivelano la mistifica-
zione tipica di operazionl let. 
terarie esangui e che valgono 
semmai a confermare lo sta
to generale di confusione. Nel
la migliore delle ipotesi, si 
pub solo prendere atto, dl 
tanto in tanto, di qualche te-
sto puramente sperimentale. 
Ma b rara ormai anche una 
simile possibUita. E, qui, U dl-
scorso riguarda anohe gli edi
tor!, divenuti, dopo il boom 
degli anni scorei cauti e cir-
cospetti, e deoisl a puntare su 
prodotti magari medioori 
ma di sicura commerolabiMta. 
Sicchd, oggi pub trovare facil-
mente il suo editore un li
bro purchessia di uno soritto-
re gia sicuramente affermato, 
ma e difficile one ne trovi 
uno lo aarlttore eaordionte, o 
ancora non deedsament* noto, 
one non rispetti 1 oanool dal
la tradizione, lontana o re-
oente, 

Bostt panaara al alngotara 
oaao oooorao a Olan Luifl Pte-

cdoli ohe non ha trovato flno-
ra un editore per il suo se-
condo romanzo Arnolfini, di 
on! la rivista «Nuovi Argo. 
menti» nel suo ultimo nume-
ro (aprile-giugno *69) ospita 
una parte. II fatto e tanto 
piu strano se si considers 
che il primo romaneo di Pic
cioli Inorgaggio (1966) era sta
to pubblicato da un grosso 
editore milanese e aveva an
che rlscosso un indubbio 
successo di critica. 

A giudicare da quest! priml 
capitoli, il libro appare, mi-
gliore del precedente Inorgag-

S o. La sua novita non e nel-
diagnosi spietata della ta

bs — di asoandenza gesuitica 
e oontrortformistica — che an
cora oggi corrode lo spirito 
della nostra borghesia vec-
chla e nuova, della disumaniz-
zazione cui lnesorabilmente in
duce una religione vissuta 
senza religiosita e divenuta a 
livoUo indivtduale, strumento 
di perversiotie della eoscienza 
e, a livello socio-politico, in
contestabile mecso di potere 
e di oppreasione. 

Oerto, 11 furore dvUe dl 
Pkjcioil kweete, qui, U manl-
oheismo della gararohia ecoie-
alaatloa ohe eam*U « l * oarttk 
dti padroni a • vuote la 

se condannate «in eterno » a 
fame le spese; investe la clas
se dirigente i cui metodi di 
governo non si scostano da 
quel manicheismo blasfemo, e 
investe altresl la pratica di 
vita borghese che si fonda 
suU'egoismo, sulla vilta, sulla 
mortificazione e sulla soffe-
renza. 

II valore primo del roman
zo e nel linguaggio nuovo, ori-
gdnale (anche se si awerte la 
lezione di Gadda) elaborato 
da Piccioli. Un linguaggio che 

b non persegue flni sperimen-
tali, ma sorge come esigenza 
di fare coincidere cose e pa-
rola. La quale si adegua per-
fettamente all'atmosfera ovat-
tata, mediocre, negativa, del 
romanzo, donde affiorano non 
atti di vita ma pratiche mor-
tificantl. norme costrittive, in-
sinuazioni lente e sottiH di 
una propedeutica intesa a di-
stoghere dall'azione e ad av-
viare alia contemplazione, al
ia passivita. II periodo e, per-
cib, ampio, compassato, ordl-
nato anche se, al suo intemo, 
al apezza in frammenti auto-
nomi di frasi autoaufficienti, 
E ogni frase e inoaseUata nel
la struttura a moaaioo del di-
acorao, In cui le singole «tea-
•era*, InaCfidenti di par ad, 

valgono invece a dare il sen
se dell'insiemo, a configurare 
una visione o a suggerire una 
lndicazione, a manifestare co-
munque una condizione spiri
tuals un modo di essere che 
fe evidente nell'amplificazione 
anorrnale della coscienza di 
Arnolfini, il protagonists, a 
cui la parola — piu che l'atti-
tudine alia meditazione — fa 
da hevito alia propria incon-
tinenza. 

Attraverso la parola, egli di
spone con « dif f idenza » e 
« fermezza » le immagini e le 
idee, dissimula le passion! e 
realizza cosl la sua particola-
re tecnica di applicazione nel-
resercizio della prudenza. 

II risultato ideologico b la 
ineluttabilita del proprio de
stino, che non consente ribel-
lioni o sortite in contrario, 
ma solo possibilita d) capire 
la struttura di un ingranag-
gio sociale che stritola chi non 
nesce a collocarsi in uno spa-
zio suo. Ma la inconsistenza 
di una simile ideoJogia e de-
nunciata dail'esito stiilstico, 
ohe al di la dell'apearente 
fermezza, nelle rotture del rit-
mo, rivela profonde laoeraaio-
nl della coaclenfla. 

Armando U Torre 

Rai- Tv 

Controcanale 
RrFLESSIONI DOPO VE-

NEZIA — Federico Fellini e 
nuscito ad ottenere un p<jsto 
a parte, di netto privilegio, an
che nel programme di Pietro 
Pintus e Luigi Costantini II ci
nema dopo Venezia: anche per 
le persone serie, evidentemen-
te, e difficile sjuggire al t fa-
scmo » di questo autore. Dicia-
mo questo perche non ci sem-
bra che il risultato abbia gia-
stificato la scelta di affidare a 
Fellini I'apertura e la chiusu-
ra della trasmissione: i discor
si dell'autore del Satyricon. in-
fatti. non sono stati, come si 
una dire, t pregnanti •». 

Del resto, quello delle scelte 
e stato proprio, a nostro pare-
re, il punto piu debole del pro-
gramma: e per questo Pintus, 
che tante volte proprio a pro-
posito di cinema, e riuscito ad 
allestire servizi acuti e centra-
ti, questa volta ci ha detto sol
tanto poche cose interessanti. 
Naturalmente. le sue scelte 
Pinfus ha dwufo farle (altri-
menti avrebbe finito per offrir-
ci soltanto un superficiale con-
suntivo della Mostra. del tipo 
di quello ammanmtoci da Lello 
Bersani la settimana scorsa): 
ma nel farle non ha avuto suf-
ficiente coraggio e cosi ha fini
to per includere troppx film 
nel discorso. ha rispettato an
che troppo gli autori « presti-
giosi * (non solo Fellini, ma 
anche Pasolim e Jancso), men-
tre ha trascurato ingiustamen-
te opere che potevano offrire 
lo spunto per riflessioni di no-
tevole interesse e attualita (il 
film Sierra Madre di Gianna-
relli, ad esempio, e stato citato 
quasi di sfuggita, con la proie-

zione di una sequenza che non 
nusciva afatto a restttuire al 
pubWico raufenttco senso del-
Vopera). 

Anche Video di ripariire U 
programma m capitoli, e cioe 
di puntare su alcuni temi, mol
to giusta in si, ha funzionato 
soprattutto quando le scelte so
no state piii decise: il capitolo 
L'Uomo nella societa e stato 
generics e ha raggruppato sot
to questo titolo opere molto di
verse tra loro senza giungere a 
stimolare in not valide rifles
sioni; i capitoli Immagine e 
musica e Linguaggio e pubbli-
co. inrece. hanno dafo luooo 
a discussioni interessanti e ad 
osservazioni non scontate (par-
ticolarmente felice ci i sem-
brata I'idea di registrare un 
breve dibattito sul film Sotto il 
segno dello scorpione det Ta-
viani). 11 capitolo Amore ed 
erotismo. infine, e stato corret-
to ma non ha apportato contri-
buti inediti alia trattazione del 
problema: forse, in questo ca
so, una discussione diretta tra 
gli interlocutori di diverso 
orientamento avrebbe frutta-
fo di piu delle dichiarazioni 
separate di Ferrarotti. Trom-
badori e padre Bar agli. 

Al regista Costantini. la cui 
opera abbiamo spesso apprez-
zato in passato, vorremmo di
re che le «passeggiate con 
I'obiettivo* da lui sempre piii 
largamente praticate negli ul-
timi tempi ci sembrano asso-
lutamente inopportune: fanno 
parte anch'esse di quelle 
t esercitazioni formali » di cui 
s'e parlafo nel capitolo Lin
guaggio e pubblico. 

g. c. 

Programmi 

Tele visione !• 
10,00 FILM (Per Milano, Barl e zone collegato) 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI » . . _ , , . , „ 

a) Lanterna magka; b) Hobby; c) II cariuimo Billy 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiano 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 VIAGGIO NELL'AMERICA LATIN A 

Roberto Savio, Nino Critconti e Sergio De Santis hanno con-
dolto questa indagine tulla funzione dogli eseixiti nei vari 
Paesi tudamerlcani, nel presenle e nel patuto, InlervUtando 
uotnlni politic!, militari, protagonist! di colpi di Stato. 

21,50 FESTIVALBAR 
La registrazione avvenuta in un albergo di Asiago offre ai 
telespettatori la conclusione del concorso nel qual* tono state 
premiate le canzoni piu < gettonate » nei juke-box queffostate. 
Presenta Vittorio Salvetti. 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 GEMINUS 
Quinta puntata d«l teleromanzo diretto da Pietro Germl a In-
terpretato da Walter Ctilarl. Entrano In scene il traffico di 
droga e un mlsterioso « te*oro dl Roma t. 

22,20 NUOTO 
Da Blackpool Giorgio Bonaclna segue II Trofeo sci nazionl 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
10. 12, 13, 15, 17, 20, 23; t Mat-
rut I no musical*; 7,10 Musica 
stop; 7,47 Pari e disparl; t ,M Le 
canzoni del mattino; 9 Le meta-
morfosi di Don Juan; 9,06 Colon-
na musicaie; 10,05 Le ore della 
musica; 10,40 Rosh ha-shana 
5730: Capodanno ebralco; 11 Le 
ore della musica; 11,30 Una vo
ce per vol; 12,05 Contrappunto; 
12,31 Si o no; 12,36 Leltere aper-
te; 12,42 Punto e virgola; 12,53 
Giorno per g lor no; 13,15 Appun-
tamento con Emillo Pericoll; 14 
Trasmissloni regional!; 14,17 Ll-
stino Borsa dl Milano; 14,45 Zl-
baldone Italiano; 15,45 Ultimissi-
me a 45 girl; 16 Programma per 
I ragazzi; 16,30 Estate napoleta-
na; 17,05 Per vol giovani-esfate; 
19,08 Sul nostri mercatl; 19,13 
Fabiola; 19,30 Luna-park; 20,15 
Gerusalemme liberate; 20,45 Le 
occosioni dl Gianni Santuccio; 
21,15 Concerto sinfonico. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 6,30, 
7,30, 9,30, 10,30, 11,30,12,15,13,30, 
14,30, 15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 
19,30, 22, 24; 4 Svegliatl e canta; 
7,47 Biliardino a tempo dl mu
sica; 8,13 Buon viaggio; 8,11 
Pari e dispart; 8,40 Vetrina di 
« Un disco per I'estate»; 9,05 
Come e perche; 9,15 Romantica; 
9,40 Interludto; 10 A pledl r.udi; 
10,17 Caldo e freddo; 10,40 Chia-
mate Roma 3131; 12,20 Trasmis
sloni regional); 13 Lello Luttazzl 
presenta: Hit Parade; 13,35 II 
tema dl Lara; 14 Juke-box; 14,45 
Per gli amid del disco; IS No
vita per II glredltchi; 15.15 II 
personagglo del pomerlggio: Re-
gina Blanch); 15,18 Vloloncelll-
sta Pierre Fournler; 15,56 Tre 
minuti par te; 16 Rapsodla; 
1645 Vacant* In musica; 17 Bol-
lattino per I navlgantl; 17,10 Po-
marldlana; 17,35 Jukebox della 
poosla; 18 Aperitlvo In musica; 
18,55 Sul nostri mercatl; 19 Sta-
sera si cena fuori; 19,23 Si o 
no; 19,50 Punto a virgola; 20,01 
lo a la mus'ca; 20,45 Pat%apor-
to; 21 I raccontl della radio; 
21,30 Sollttl calabrl; 21,55 Bol-
lettlno par I navlgantl; 22,10 II 
malodramma In disceteca; 21 
Cronache del Menoglorno; 23,10 
Dal V Canale dalla Fllodiffu-
slono: Musica leggera. 

TERZO 

8,30 Benvenuto In Italia; 9,25 
Ricordo d) Theodor Adorno; 9,30 
Incontri all'aperto; 10 Concerto 
di apertura; 10,45 Musica e im
magini; 11,10 Concerto dell'orga-
nista Albert D« Klerk; 11,45 
Musiche ilaliane d'oggi; 12,20 
L'epoca del pianoforte; 12,55 In
termezzo; 14,30 Ritratto di au
tore: Bruno Maderna; 15,05 An
tonio Vivaldi: « Juditha Trium
phant »; 17 Le opinioni degli 
altri; 17,10 Quando o come e 
nato il * romanzo d'appendke »?; 
17,20 K. Weill; 18 Notlzle del 
Terzo; 18,45 Quadrant* econo-
mlco; 18,30 Musica leggera; 
18.45 La donna e lo sport; 19,15 
Concerto dl ogni sera; 20,30 La 
struttura dell'universp; 21 An-
tonin Artaud; 22 II Giornale del 
Terzo; 22,30 Idea * fattl della 
musica; 22,40 Poesia nel mondo; 
22,55 Rlvista d*l|* riviste. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnatto Medico per la 
diagnosl a cure dalla • solo • dlttun-
tiont e debolaxxa sattuall dt netura 
ntrvota, psichica, tndocrina (n«u-
rut«nle, d«ficianza •auuali). Conaul-
tationl • cure rapid* pro-fliarrimoniall. 

Dott. PIETVK) MONACO 
Roma - Via 4*1 VIBIMIO, M , lirt. 4 
(Staiion* Termini) - Orarlo a-'.S a 
15-1»j f**tivh a-10 . T«l. 47.11.10 
(Non si curano venerea, pa»* *cc) 

SALE ATTESA SEPARATE 
A, COIN. Roma 1*01* aoi aa-11<M 

M*dke aaeclaltata dermatotof* 
DOTTOB 

DAVID S T R O M 
Cura eoloroaam* (ambulatortaia 

oporaaloae) dalla 
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EM0M0IDI e VENE YARKOSE 
Cura dalle compUcadoBi: racadl. 
OobftL acMfcd, oleera varicoa* 

T 1 N I I I I , r i L L I 
DiaFUNzioNi aaaauAU 

VU C0U Dl PIBiZO n. 152 
Tal. 994.801 . Ora l-sajjaaitvi 8-U 

Unt. M. Baa. a. TTI/SttlSi 
aal SB OMCC* tiw) 

Perche le donne 
acceitano le impo* 
tiizioni dei «creato-
ri di moda»? 

Ho letto con molto intern-
se la lettera delta lettnci d» 
Lucca. Caterma Paetm. a pro-
posito delle * gome che tt ai' 
lunoano e ai occorcumo ». Vor-
rei fore onch'io qualche eon-
tiderazione tulT argomento, 
partendo da oleum mterroaa-
trvi. Perche pochi tarti, asser-
Piti alle ettgenze delle Indu
strie devono fare • ti bello * 
il cattivo tempo »? Perche de
vono stabilire u modo di w-
stire all'intaputa delle stesse 
interetsate, che vengono per-
suase dalla stampa specutlu-
zata ad accettare U fatto com-
piuto? 

Tutto questo e fatto ad #• 
teluxivo mteresse della amer
ce •, ma le donne stesse (che, 
chissa per qualt contort* 
• vendette*. fmiscono coll'et-
sere ridicolizzate da certi tar
ti) vengono ridotte a inter-
ce» su cui esercitare t ma-
neggi del «protitto*. Non ti 
vuole con questo dire che ti 
dovrebbe tmpedire ai tarti dt 
usare la propria fantasia (ne 
auspicare la ttuta cinete* 
monotona e unisessuale); ma 
ci dovrebbe essere un limit* 
(autocriticamente imposto) al
le continue innovation! e atte 
stravaganze della moda. 

Si dovrebbe persegutre una 
moda «sociale», fatta di ve-
stiti «partabili» e non sotto-
posti a rapida obsolescent. 
E le donne dovrebbero esse
re ascoltate, dovrebbero es
sere interpellate. Non si ar-
riva a chiedere nassemblee 
sartoriali* con I'intervento dt 
tutti gli interessati per dect-
dere quali vestiti portare; ma, 
per esempio, gli organi d'rn-
formnzione dovrebbero farsi 
portavoce dei desideri del 
pubblico in modo che questo 
possa criticamente influenza-
re le decisioni dei ttcreatori 
di moda ». 

Troppo spesso invece t gtor-
nalistt specialtzzati (quasi 
sempre donne) stanno dalla 
parte dei <r maghi deU'abbi 
gltamento», si limttano a ta
re del colore, senza mat (o 
troppo di rado e troppo de 
bolmente) avanzare crtttcfie e 
rtserve. senza contribmre a 
creare nelle donne stesse una 
coscienza del tenomeno, ma 
inducendole, invece, ad accet
tare supinamente quanto ton-
pongono gli autocraU del set-
tore. 

Gli stessi giovani contesta-
tort si lasciano invischiare 
dalle lusinghe della moda (an
zi sono spesso quelli che ci 
tengono piii degli altri ad es
sere abblgliati e foggiati se-
condo I'ultimissimo «strtllo», 
ne mai si e saputo che ab-
hiano fatto dimostrazioni con
tro certe reclamizzatisslme 
sfilate di moda che pure sono 
evidenti # passerelle a del ca-
pitale, « caroselli» del state-
ma). 

LETTERA FTRMATA 
(Roma1) 

«Non sempre la 
giustizia e uguale* 

Cara Unita ho letto di tut
ti i mali che soffre it com 
missarto di polizia Scire, to 
mi chiedo come si faceva a 
tenere in servizio un uomo 
cost malandato. Sono preoc-
cupato, perche, se sard assol-
to, un giorno non vorret che 
il mtnistero da cut dipende 
lo rtprenda in servizio: non 
si pud servire la « patria » in 
questo stato di salute. 

Anni fa fui arrestato per af-
flssione « abusiva » dt manife-
sti con un compagno che sot-
friva di gravi disturbi (era 
stato esonerato anche dal ser 
vizio militare). A nulla val-
sero le richieste, prima e do
po il processo, perche fosse 
ricoverato nell'infermeria del 
carcere, dovette stare tn eel-
la a soffrtre. Non sempre le 
giustizia e uguale. 

FRANCESCO EESCA 
(Bologna) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e impossible ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci 
scrivono e 1 cui scritti non 
sono stati pubblicati per ra-
gioni di spazio, che la loro 
collaborazione e di grande 
utilita per il giornale, il qua
le terra conto sia del loro 
suRperimenti, sia delle osser-
vaHoni critiche. 

Oggi ringraziamo: A. MIT-
TERSTAINEH, Genova; Ghv 
briele M., Torino; Agostino S., 
Bologna; Onorato P., Luino; 
C. V., Recco; Edo GARABOL-
DI, Brescia; Rolando RAHO. 
Roma; Domenico ROTONDO, 
Ganzirrt; Un gruppo dl pen-
sionati di Codogno; Qino PO-
LIDORI, Alpignano; Gennaro 
MARCIANO. Napoli; Vito DU-
RANTE, Genova - Pra; Carlo 
DEL MEDICO, Milano; A. P. 
U., Parma; Attore BARGHET-
TI, Seravezza; Vittorio AL-
FIERI, Follonica; Mario GAM-
BINERI, Firenze; Giorgio ME-
TALLI, Roma; G, TARCISIO, 
Ambra; Antonino ALONGI, 
Corleone; Romolo SIMONET-
TI, Roma; Enea COTTI, Pi-
stoia; Giuseppe VALENTI, Ro
ma; Luigi BORSETTI, Anco-
na: Alvaro DE ANGELIS, Ca-
stel Gandolfo; A.G., Lucchio; 
Maria BICCI, Prato; Giovan
ni TEODOSIO, Scafati; Fran
cesco TONI, Bottegone; Lui
gi TESTA, Livorno; Sante 
LOMBARDOZZI, Fano; Gen
tile AMODIO, Portici; Silvano 
SANGERMANO, Roma; Ales-
sandro RADI, Portocannone; 
Lorenao TARABELLA, Viareg-
gio (al quale diamo assicura-
zione che la posizione dei co-
munisti sul divorzio non e mu-
tata). 

— II signor Mauro POZZI 
(Livorno) risulta asconosciu-
to alle poste » all'indirizzo in-
dicatoci. Ci riscriva se vuole 
una nostra risposta 

Scrim* letter* brrvi indieaaOo 
eon chiamsa nome, eofoomc c lo-
dirtno. Of a>ala>ra efc* In cafe* 
noo eamaala U propria AOOM. M 
lo preetai. La latter* no* RraMia, 
a kiaUta, * ea*; trasa lUetftMla, 
o che neaaa la aaU iaAteaataaa 
• Da frapp* dl... • aw m i a m i 
pabbUeato. 


