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Scienza 

Si moltiplieano le volgarizzazioni e le edizioni anche in 
collane eeonontiche dei libri fondamentali di Sigmund Freud 

Inflazione della psicoanalisi 
e tecnica della rassegnazione 

Tale inflaziMe eitttr ialt afisct c«me an neccanismi atto a etafaaiere a frastaraare i tentativi di approftndimeirto di quel-
I'analisi della taarie freadiaae die patrebbe aacar efgi fentire stnmeirti per aaa crrtica alle basi stesse della s t r ic t . bwghese 

L'edmone economic* dell* 
famoe* «IntroftuskUM aU« 
psicoanalisia, a trenfanni eemt-
tt dalla morte dl Sigmund 
Freud, in un pertodo che aanv 
bra easere caratterizzato dalla 
tendenza ad un maantoctn re* 
eupero deU'opera fraudiana, 
offre roccasione per tentara 
un'analisl. al di 1* dalle ap-
parenze, di quelli die potreo-
bero essere la oooaiatanaa a fi 
significato reali deU'intareaae 
one si e andato coocentraodo 
sulla psicoan.disi, in Italia. li
no ad arrivare al libri di 
Freud in cellophane a mill* 
lire. 

Vediamo anzitutto n feno-
meno sotto l'aspetto quantata-
tivo. In poco tempo, soltaa-
to 1'editor* Boringhieri ha 
pubblicato, di Freud, oitre al
ia reoente «Introduzione »: 
•Psicopatologia della vita quo
tidian* », « Psicoanalisi in/an-
tile » e « Totem e Tabu i. tutte 
in edizioDa economioa, in una 
collana che turnovers opere di 
Jung e di altri eminent! pai-
cologi quali Pavlov a Piaget. 
Anche ae ci ai vuoto limita-
re aiie sole edizioni wonn-
micbe, blsogna aggiungere an-
cora «L'toterpretaifone del 
aognia e, In un unico volu
me, «Totem e TabOs, «Sto-
ria del movimento peicoana-
liticoa e «L'interease per la 
psicoanalisi», pubbUcatl da 
Avanzini e Torraea. 

E' mnegabile che quaata 
aorta di invasione del mer-
cato librario oontenga, poten-
zialmente, degli element! po-
aitivi. Si tratta pero di earn-
minare se e fino a che pun-
to tali potenziaUta hanno, in 
effetti. modo dl attuarsi. Og-
Eetttvamente. da un punto dl 
vista strettamente industria-
le, si pu6 comprendere coma 
la merce psieoanajisi, in que-
sto momento, essendo partl-
colarmente richiesta, debba 
essere paxticolannente pro-
dotta: ma non credo che que
sto fatto da solo poaaa gru-
stificare In specifico fenome-
no in esame, che indubbla-
mente va visto anche im pro-
spettiva. E' noto che par de-
cenni la dottrina di Freud ha 
avuto vita molto difficile in 
Italia. comr>lii*i il rascismo a 
11 nec-ldealismo; per cui — 
volendo fare una diagnoai In 
termini p&coanalitici — si po-
trebbe 1ndividuar« neH'attua-
le eaplosione di teat! freudianl 
una tendenza riparativa mes-
sa in atto dal compleaan dl 
colpa della cultura italiana 
verso quest* disciplina prima 
contrastata « volutamente 
lgnorata, 

La spiegazJone sarebbe an
che edificante, ma fa acqua 
da tutte le parti, e vlena 
smentita proprio al liveilo 
dei risultatl, i quali dunostra-
no che non oi ai a preoccu-
pat! di creare le condisionl 
per un approcdo non caaua-
le alle opere di Freud; nono-
stante che oggi non ci aia 
niente di piu facile che aen-
tir parlare, in uffioio, aul 
tram, in fabbrica o al caffe, 
di compleaao e dl nevroal, 
di problem! seasuall, dl in-
coscio e di Io-Ea- Super-Io, 
e nonostante che, per eaem-
pio, Giuseppe Berto aia rru-
scito a far premiare da due 
Riurie la sua finzlone in ehla-
ve psicoanalitica. Tutto clo ci 
da soltanto la misura di come 
e quanto il problema aia sta
to volgarizaato, e dl come 
questa volgarizzazione aaaol-
va una precisa funzione: quel-
la di bloccare e aviare atteg-
sriamenti dialettici nel confron-
ti sia della psicoanalisi di 
Freud che del suoi svUuppl 
auccessivi. 

Tutto somm&to, dunque, a 
forse piu legittimo acorgere in 
questa abbondante ed econo
mics offerta di psicoanalisi 
una tendenza ad inflazionare 
Freud e la sua opera. Ta
le inflazione (un eapedlente 
piuttoato frequent* in questl 
ultimi tempi) agiace come 
meocanismo di difesa atto a 
contendere e traatornare 1 ten-
tativi dl approfondire I'anali
si daile teorie freudiane, ana-
lisi che potrehbe fomire ec-
cezionall strumenU per una 
critica alle basi staaee dalla 
societa borghaae. Ma non ol 
si puo impoaaaaaara di que
st! strumenU ae non attraver-
ao una lettura diaJettJoa dl 
Fraud, la cui open % aaper-
ta » come poche altre. praatan-
dosi ad interpretaaioni eon-
traddlttorie a da} tutto oppo-
ste. Al limlta. aaaa puo forni-
ra motivaatoni par attag-
giamentJ sia raaalonarl che ri-
voluzionari di fronte alia rami-
ta sociaie e individuale: lo di-
mostra in modo piuttoato 
evidente Tevoluzione steasa 
(o megtto, I'invotuaiona) della 
paieoanaUal uffidala durante 
a dopo Fraud. 

Lavl-Strausa, net auo luci* 
do aagHo aul aCrltarl aoien-
tlfkji naOa dJaozatlne aortall a 
uinanaa, puna la patcologla 
tra la actanaa umana on* va-
da carattariiaate dalla tanden-
aa a coOooaral al dl qua di 
ogni sadrrktuo • ocnt aooia-
ta parHooUrl. a rffiutara W 

a a non dtvanlre 
aaai aeampllola col loro of* 
gatto dl atndlo. U paionanag-
at aV Fraud tn uno afono 
rivolto In quaata diraaiona, ad 

•^s^pav ^^a** ^ansv^nsi •s^^aw ^ps^^pas^v a^^^a^sjsjiwg* 

dl gtairdara ad 
coma ad una actanaa aa-

l o o l -

Massachuaatts, seftambra 1*ff: Sigmund Fraud, in prima plane a sinistra, in una foio ricordo durante il viaggio in America 

no finale alle «concezionl 
del mondoa spiritualistiche a 
ideaiiatiche. E' veramente im-
poasibile dire altrettanto del
la psicoanalisi al punto in cui 
e giunta oggi. Dopo Freud, 
forse soltanto Reich ~ il pri-
mo Reich — ha tentato di ra-
dicalizsare il discorso freudia-
no nella direzione piu conse-
guente, atudiando il rapporto 
estramamente significativo fra 
struttura degli istinti e strut-
tura socio-politica. In partico-
lare, Reich ha cercato dl di-
moatrare come la morale ne-
gatrice del aesao sia relemen-
to funaionale di base dei si-
staml social! e politid autori-
tart e oppresaivi. Peraltro, 
Reich ha esasperato l'impor-
tansa deU'elemento sessuale, 
negando l'aggressivita come 
istinto fondamentale e por-
tando le sue ipotesi e il suo 
linguaggio sempre piu lonta-
nl da ogni possibUita di veri-
flea sclentifica e clintea. 

Degli altri, Jung, come ha 
dunoatrato Glover, staccando-
si da Freud, e andato via via 
costruendo una «pseudomito-

logia oscurantista». Vistosi 
successi terapeutici hanno 
conaeguito quelli che Marcuse 
chiama I revisionisti neuirea 
dianl (Fromm, Homey, Sulli
van e la Thompson), 1 quali 
sono peraltro responsabili di 
aver fatto della teoria psicoa
nalitica una ideologia al ser-
vizio dello status quo. Spoatan-
do l'accento dal liveilo biologi-
co a quello culturale, dagli 
Istinti alia « personalita », cioe 
dalla repressione iatintuale a 
quella sooiale, 1 revisionisti 
hanno portato la psicoanalisi 
verso esiti spiritualistici e mo-
ralisUci, la dove, in Freud, 
essa aveva un carattere di ba
se essenzialmente materiall-
stico. 

Freud, in soetansa, paitendo 
da una conoeaione bioiogica 
degli istinti, metteva impUcita-
mente ed esplicitamente in 
stato di accuse tutta una ci-
vilta, i suoi orientamenti. la 
sua stessa coocerione del pro-
gresso. I revisionisti invece 
criticano le condizioni parti-
colari di questa civilta: quin-
di si tratta di una critica al 

liveilo minimo, che ha una 
funzione integratrice e «posi-
tiva ». D'altra parte, i succes
si terapeutici non signUicano 
rnoiio. Nella breve sroria del
la psicoanalisi e'e stata sem
pre una drammatica e :rnsol-
ta rontraddizione fra teona 
e terapia, di cui Freud era pie-
namente consapevole. Oggi si 
tende a coprire questa con-
traddizione, e proprio con 1 
success! della terapia. Come 
ha osservato Marcuse: « Men-
tre la teoria psicoanalitica ri-
conosce che in definitiva la 
malattia dell'indlviduo e cau-
sata e alimentata dalla malat
tia della civilta in cui vtve, 
la terapia psicoanalitica ten
de a curare lindividuo in 
modo che esso possa conti-
nuare a funzionare come una 
parte della civilta ammalata 
senna capitolare davanti * 
questa ». 

In Italia naturalmente la 
situazione non e migliore che 
altrove, dato anche il caratte
re ancora quasi completamen-
te rlpetitivo della nostra let-
teratura psicoanalitica. Da. nol, 

in particolare, hanno avuto 
un'elaborazione e un'interpre-
tazione interessanri, ad opera 
soprattutto di Franco Foma-
ri. le ipotesi di Melanle Klein, 
della scuola di Londra, la 
quale non cade neU'errore del 
revisionisti, ma anzi accent™ 
tutto il auo interesse suite vi-
cende istintivo-affettive origi-
narie. Tuttavia la Klein privi-
legia gli istinti aggressivi e la 
psicosi, mentre assegna alia 
libido un carattere astratto, 
ambiguo e per cosl dire su-
blimato. In tal modo, anche 
i suoi risultati rappresentano, 
in rapporto a Freud, delle 
chiusure che limitano soprat
tutto le capacita della psicoa
nalisi a costituirsi dottrina 
critica della civiltk che l*ha 
prodotta e aocentuano, inve
ce, con una fermexza dl per 
se sintomatfea. le sue aspira-
zioni terapeutdche, consolidan-
do cosl il suo destino di scuo
la e tecnica della rassegna
zione al liveilo del sempiice 
rapporto Interperaonale. 

Gaotano Di Leo 

Scuola 
wmmm 

Cam'b fin'rta in gloria una registrazione televisiva sul tema « Obbligo see lastico e analfabetismo » 

Un pasticcio tecnico 
a «Faccia a f accia» 

Ci siamo trovati — io e 
tantl altri amici — la sera 
dl giovedl 25 settembre scor-
ao alle 15,30 nello studio n. 7 
della RAI-TV. su invito degli 
organizzatori, per partecipare 
alia registrazione di «Faccia 
a faocia* che doveva andare 
In onda la sera successiva. 

L'argomento in discussione 
era « evaslone dell'obbligo sco-
lastico e analfabetismo» (al-
meno come indicazione di 
massima), un tema scottante 
e su cui le opinion! sono evi-
dentemente diverse: insom-
ma, ognuno aveva da fare 
delle critiche. CI fu assicu-
rata plena liberta di dire, col 
solo limite del tempo: poi-
che eravamo piu di cento per
sona, non si poteva pretende-
re di parlare tutti in circa 
un'ora dl traamissione effet-
tlva. 

Dopo qualche ptemessa, lni-
alb la registrazione: eran cir
ca le 16.15. II dottor Aldo Fa-
livena introdusse 11 tema ci-
tando alcune cifre, su cui — 
dopo qualche minuto — al svi-

luppb subito un vivace scam-
bio di battute tra 11 rappre-
sentante dell'ufncio di statisti-
ca, i sindacalisti, gli ammini-
stratori locali. Veniva abba-
stanza chiaramente in luce che 
i dati statisticl erano strumen-
ti variamente impiegati ma 
tutti volti a rendere rationa
le ed asettico un fenomeno 
che invece era vivo e doloro-
so: con 1 ragazzl che non 
vanno a scuola ci si poteva 
giocare come con un aiste-
ma di dati astratti, ci si po
teva costruire percentuall e 
grafici a piacimento. 

Veniva pure fuori — a pez-
zi e a bocconi — una serie 
dl cause dl natura politics a 
responsabillta, inadempienze, 
incurle, incapacity della clas-
se dirigente. Sul piano tecni
co • espressivo, una varieta a 
vivacita di interventi davano, 
a mio parere, alia traamissio
ne un carattere di immedia-
tezza a dl ainoerita, Certo, vi 
erano tante riserve da fare: 

aualcuno che diceva qualcosa 
1 pin «forte* rischlava dl 

sentirsi dire che non era • ve-
nuto bene » e che quindi do
veva ripetere, qualche altro 
veniva interrotto prima anco
ra che avesse terminato dl 
esporre il concetto, e cosl via, 
Nel complesso tuttavia alcu-
ni elementi di gravita veniva-
no messi a fuoco: il sindaco 
di Monterotondo aveva potuto 
testimoniare intorno a certe 
vlolenze subite dai bambini, 
11 rappresentante della CGIL-
Scuola aveva potuto puntua-
lizzare alcune delle contraddi-
zioni in cui si trova la scuo
la, mentre via via ai man!-
festava con tutta evidenza la 
generate carlca di indignazio-
ne verso il potere costituito, 
IndignaziOne che prendeva 
corpo in una serie di inter-
ruzioni, acambi di battute, ru-
moregglamenti. 

Ma proprio a causa del ru
mor i, ad un certo punto, do
po ben due ore di registra
zione, 1 tecnici della RAI-TV 
propoaero un'interruzione per 
un rlnfresco (a base di... ac
qua minerale e similil), do-

Notizie 
9 Ecco l'«lenco dell* opart 
piu vend*!* n«l corso della 
Mtiimsna. I numarl Ira p«-
ranteti Indicane II potto cho 
le »tesM aa«r« occupano nel
la classiflca dell'ultlme ne-
tUlarto. 

NARKATIVA: 
1) Baaaani: c L'alrea* » * 

MeiidaJorl ( I ) ; 
t ) Tamlzta: • L'aibare 6*\ 

^
mi» . Mandaaari (1,1; 
) VltHrlal: « U cIHa eal 

aaaadaB • flaaadi; 
4) Cfaaln: c Urn ttrane 

«mar«» • l o ta laa l (4); 
I ) Oa Isiavati"- t t a dan-

na Moru la * • linaadl. 
I A O O I S T I C A I 

1) Keteslma: t M M • tor-
ratfr* > - Sugar (1); 

I ) Patent; tOmeae f > • 
(4); 

1) Manchester: t I cenno-
ni dti Krupp > - Mondado-
r« ( t ) ; 

4) RaglMlori: « L' Italia 
etudkata, 1441-1*45» - La-
tons; 

5) CartfareMI: • La aeltra-
no vuata » • Rizzall. 

La clastlflca 4 stats cem-
pllata ta dati raecoltl pres
to le llarerle Intomailonall 
Dl Stefan* (Oeaava); Inter-
nastonala Hellas (Tarlaa)) 
laternailenale Cavaar (Ml-
laaa)i Calnllo (Vsrana>i 
Oildsnl (Venetle); tNtaraa-
ztonato Seeker (Flrtnta); 
Unlversltaa (Trlaata)} Cap-
poll! (•etaafia); Medsrnltar-
I M a Oramase (Haata)i Ml< 
Mrv* (Wapoll); Lanraa 
( •ar l ) ; Cace (Cagllari); Saf-
vatara Faasta Flaecavta 
(Fatorate). 

• LA MOSTRA DELLA 
I TRIENNALE Intornaiiona-
lo della xilograno contontpo-
ranea allostlta al cattollo 
del Fie nol muteo dolla zllo-
grafla Up* da Carpi, cui par-
toclpano 141 artlttl dl M 
Paesl con clnqueconto epe-
rt, dato II tuccouo ortonwto 
da parte del pubbllco • 
dolla critica, 4 prorogate al 
^9 n#if#iiiaWa# 

For I'eccattoa* 4 stato 
pwMMkoto an tnspartsnto ee-
totoao a grand* format* Il
lustrate da 141 tavete a co
lor! a In aianco • nare, una 
vara a propria antotoaia dal
la alletraSa cantamporaaea 
oM minis. L'apara 4 radaHa 
In Italian*, francos*, Ingfe. 

po di che uno dl loro venne 
a dirci che il rlsultato tecnico 
era pessimo, che mentre par-
lava un certo signore addlrlt-
tura si sentivano due voci di 
donne una delle quail dice
va: «adesso ti racconto una 
barzelletta », eccetera, eccete-
ra, fino alia concluaione: « fac-
ciamo tutto daccapoo. 

II tutto daccapo slgniflcb 
•tutto a modo della RAI-TV*: 
furono messi in elenco quel
li che avrebbero dovuto « ri
petere* l'intervento fatto, fu 
tolta agli altri U posslbiUta 
di interrompere (prima fun-
zionavano dei pulsanti, adesso 
ncn piu), fu data la parola 
solo a chi f aceva comedo dar-
la e addlrittura, quando 11 
rappresentante del dopoacuola 
dl Firenze accenno alia vio-
lenza della societa in cui vi-
viamo, fu subito interrotto a 
richiamato a raccontare Ci6 
che ai fa nei doppacuola, In
vece di « fare politica ». 

Era tuttavia previsto cha, 
dopo un certo numero dl In
terventi fra quelli elencati, al 
sarebbero inserite la opinlonl 
di alcuni del present! (ba-
sta fare un piccolo cenno, fu 
detto). E invece andO coma 
andb: 11 rappresantanta della 
COIL non fu fatto plti parla
re, al sindaco di Monteroton
do — pur inserito neU'elen-
co — non fu data la parc-
la, molti — come 11 sotto-
scritto — che tannero alsata 
la mano per Interi quart! dl 
ora, non furono degnati nean-
che di uno aguardo. Alia fine, 
erano gt* la 30,15, 11 deaide-
rio dl tutti era dl fugglr via 
dal riflettorl e dallo atrano 
procedere dl Falivaoa, 

In queeto modo, vanerdl 
35 settembre, una traamiasio-
na televisiva 4 finite In glo
ria con la praaentaziona dl 
Alberto Maral a quindi con 
i'lmpllclU considaraiiona cha, 
ae le cose vanno mala in Ita
lia, 4p*r colpa d«r taaastH 
a del pro/assort du Don tt 
tacri/loaao * autUtrntrnt* a. 

Albtrto ANMrti 

Schede 
D I M libri tulU 
gu*rra di Core* 

Prima 
lezione 

agli 
Stati 
Uniti 

AMMrSStOWl E SILEMZI DEL 
G E N E R A L ! RI DO WAY • LA 
RIMASCITA COKEANA RAC-
CONTATA DA BURCHETT 

La Corea e stata il primo 
paese che. dopo la seconda 
guerra mondiale. abbia inse-
gnato agli Stati Uniti quali 
foaaero, e siano tuttora, i li-
miti della loro potenza. Gli 
esempi giungono fino ai no-
stri giorni, con la cattura 
della nave-spia <Pueblo* e 
rabbattimento di un aereo-
spia che ne aveva assunto 
1'eredita (oggi gli Stati Uniti 
hanno posto in disarmo le 
navi e gli aerei-spia, perche 
troppo vulnerabili. e annun-
ciato che ricorreranno inve
ce agli strumenti di spionag-
gio elettronjei e spazuUi). 

I limiti della potenza ame-
ricana sono sottoiineati da 
un paio di libri sulla Corea 
usciti da poco in Italia: GueT' 
ra sul 38° parallelo. del ge-
nerale Matthew Ridgway. 
che succedette a Mac Arthur 
nella condotta della guerra 
(Rizzoli Editore. pagg. 280. 
lire 3.200), e Ancora la Co
rea di Wilfred Burchett. uno 
dei due giomalisti cue segui-
rono guerra di Corea e trat-
tative per I'armistizio (I'al-
tro era Alan Winnington. del 
"Daily Worker"), edito nella 
« piccola serie > di Jaca Book 
(pagg. 205. lire 1-500). 

La lezione della Corea e 
3tata tale che Ridgway. il 
quale non e mai stato cono-~ 
sciuto come un pacifists, ne 
ha tratto alcune considera-
zioni da appUcare alia guerra 
nel Vietnam, e alia condotta 
generate degli Stati Uniti nel 
mondb. E cioe: la guerra 
aerea da sola non basta a 
sconfiggere un awersario cha 
non vuole easere piegato (le
zione confermata dal Viet
nam); gli obiettivi di politica 
estera di un paese devono 
essere proporzionali alia for-
za armata con la quale ap-
poggiarli. La Corea a poi I 
Vietnam hanno confermato 
la prima affermazione: la 
Corea e poi il Vietnam han
no confermato la seconda. 

E vi e un'ahra lezione che 
Ridgway ba tratto dalla Co
rea. Uno dei problemi piu 
importanti, per gli americani 

— come qualcuno forse ricorde-
ra. — era costituito dalla pre-
tesa del gen. Mac Arthur di 
condurre la guerra come me-
glio gli pareva. ignoraodo le 
direttive piu generali del go-
verno di Washington e del 
presidente (Truman), faeendo 
correre agli Stati Uniti ri-
scbi cha essi non potevano 
permettersi di affrontare, fin-
che Truman non lo destitui, 
sostituendolo appunto con Rid
gway. Mac Arthur stesso, ne-
gli ultimi anni della sua vita. 
finl col convertirsi alia tesi 
della necessaria dipendenza 
dei militari dal potere civi
le, ma Ridgway batte anco
ra piu energicar ;ente su que-
sto chiodo: «11 fatto che mol
ti dvUi e molti mtlttart so-
stengano ancora la tesi die 
le guerre, una volta iniziate, 
debbano essere condotte uni-
camente dot militari, indica 
che il dominio dei milUari 
sulla vita politica potrehbe 
verificarsi anche nel nostra 
paese (...). Per evitare que
sta tragedia dobbiamo insi-
stere sul fatto che deve es
sere Vautoritd civile a for* 
mulare la nostra politica este
ra sia in guerra che in pace >. 

A parte queste conclusion!. 
il libra di Ridgway interes-
sera soltanto lo studioso del
la guerra coreana e di quel 
capitolo di storia. Per il re-
sto, infatti, esso e la consue-
ta descrizione di come i ge
neral] siano bravi a fare le 
guerre, e reticenti quanto a 
raccontare la verita. Vi e 
una frase nel libro di Rid
gway che e a questo propo-
sito probante: i comunisti. 
egli dice, «afCi>ano interrot
to le trattative*. Una riga 
su 280 pagine. Ma Burchett. 
che e avvincentissimo giorna-
lista, dedica decine di pagi
ne a questo episodk), e spie-
ga cosa ci fosse dietro. e co
me Ridgway stesso barasse 
al gioco. II libro di Burchett 
e awincente anche perche, 
rievocando la storia della 
guerra di Corea e di come vi 
venne riportata la pace, spie 
ga come quella stessa Corea, 
distrutta e appiattita dalle 
bombe. sia stata ricostruita e 
reatituita ad una nuova vi
ta... E come, anche, tutto 
questo aia di nuovo rimesso 
in forse. con la minaccia che 
americani e fantocci di Saul, 
nonoatante i dimostrati limi
ti della loro potenza. fanno 
pesare dal Sud. 

•• t. a. 

Rai-Tv 

Controcanale 
• ANCORA UN DELITTO* -
Son sappiamo ancora quali 
siano git indici di gradtmento 
e di ascolto: tuttavia sembra 
indubitabiU che ti rttorno ai 
gialli television a puntate non 
sia destmato a rtscuotere quel 
successo che avevano riscosso 
un paio di mni addietro, quan
do H pubbtico ttlevisivo — ol-
tretutto — era meno smolizia-
to. Non sembrano riuscirrt, in 
particolare, perchi malgrado 
il passare degli anni la for
mula appare identica a se 
stessa, senza alcuna variazio-
ne o miglioramento. Queste 
sono le prime considerazioni 
necessarie in margine alia ter-
za puntata di Giocando a golf. 
una mattina che porta la firma 
dell'autore inglese Francis 
Durbridae cui pure si devono 
gli indtscuttpili successi di al
tre vicende gialle in piu pun
tate. 

ta responsabilitd, natural
mente, no-i e tanto dell'autore: 
quanto della versione italiana 
realizzata — con mestiere ma 
senza fantasia — dal regista 
Daniele D'Anza. Cosa si na-
sconde, infatti. dietro queste 
lunghissime vicende oiollo-tele-
visive, nella loro versione ori-
ginale? Soltanto un tntreccio 
fantasticamente complicato? 
(* Queste cose non succedono 
nemmeno a James Bond >. si 
dice, autoironizzando, alia ter-
za puntata). No. Oltre allin-
treccio c'i il recupero, forse 
superficialmente ma comun-
que di taglio realistico, di una 
certa realta minore brilamtt-
ca. Si badi, in particolare, a 
quel che potrebbe essere il 
personaggio della govemante; 
all'ambiente appena accennato 
delle ballerine da night; e — 
per contrasto — a quello dello 
austero circolo del golf. Tutte 
notazioni che per H pubblico 

britannico non hanno A sapore 
dell'esoUco, ma sono ami al 
lusioni piu o meno relate e 
pungenti che condtscono tl 
giallo con Varoma deU'ironia. 

Nella versione italiana tutto 
questo si ptrde. ho abbktmo 
notato gia alle prtme puntate 
e bisogna confermarlo — or 
mai senza possibilttd at appel-
lo — dopo la terza. Cost man-
canao di ogni riferimento rea-
le, I'intreceio si rivela in tutta 
la sua fragilitd. E direnla sem
pre piu evidente che — come 
autore di gialli — Durbridae e 
un tipo che tira via alia svel-
ta. ammucchiando cadaveri 
per creare la « suspense » ne
cessaria. In queste condizioni. 
il ritrovamento del corpo pu-
gnalato della vecchia signora 
sul letto del protagonista ri-
schia di creare irriverenti sor-
risi anziche panica atiesa. Peg 
gio. Si ha sempre piu la sen 
sazione che ogni sforzo di in-
terpretazione compiuto dal te-
lespettatore sia inutile, giac-
che la soluzione sard comun-
que una «sorpresa » prefab-
bricata. che forse nulla potreb
be avere a che fare con quanto 
si sard visto nel complesso dei-
le set puntate (e forse e per 
questo che gli autori ttaliani 
badano cosi accuratamente a 
manfencre c top secret » la 
conclusions vietandola perfinn 
— si dece — agli interpreti 
principali). 

Inutile aggiungere che, in 
questo meccanismo totalmente 
astratto. i primi a rimetterci 
sono gli attori destinati ad es
sere sempre piu condizionati 
da una inafferrabile regia e 
dunque totalmente indifferen-
ti ad una caratterizzazione dei 
van" personaggi che non sia di 
maniera. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
12,34 CORSO Dl INGLESE 
1M4 0GGI CARTONI ANIMATI 
13,34 TELEGIORNALE 
17,44 PER I PIU' PICCINI 

tL'allegra band* > dl Tito Pln*iro 
17,34 LA TV DEI RAGAZZI 

• ) La facile scienza; b) Bambini nol circo; c) Lo caprotto 
Billy e Nanny 

U,45 ANTOLOGIA Dl SAPERE 
14,1S TELEGIORNALE SPORT, Cronech* ItaUan*, Oggi al Par-

34J4 TtkEGIORNALE 
21,34 LE TRE SORELLE 

Dramrna dl Anton Cechov. Regis di Claudia Fin*. Tra gli 
iaterpr*ti: Enrico Mori* Salerno, Liila Brlgnono, Gianni San-
tuccio. E', anch* questo, uno dei grand! lavari teatrali di 
Cocnev: ancora una volta 4 il quedro, lucido o amara, di 
una social* hnmoMI* nella qual* ogni sporanza sembra 
dosHnata ad affondare n*l nulla, eppur* gH aemfati non cos-
tan* di acpirar* a una vita divert* (fam«sa la baHuta di 
una dallo tr* s*r*ll«: < A Moscal A Moscal s). 

13,40 TELEGIORNALE 

Televisione 2r 
21^4 TELEGIORNALE 
21,15 I SETTE MARI 

La odlorna puntata dol documentor io dl Bruno Vailati 4 dodi-
c*ta all'Ocoono AHantico, solcondo II qual* grand* navigator), 
tra I quali Colombo, andarono al l* rlc*rca di nuovi csntinonti. 
Anch* quest* volta. Bran* Vailati ci mostrer4 I sogroti sot-
tomarini, en* n*ll'0«aan* Atlantico sono partkolarnwnto spet-
tocolori. 

22,14 LE ILLUSIONI PERDUTE 
Quint* puntata d*l toi*romanzo 41 Maurlc* Caz*n*uve, tratto 
d*ll'op*ra omonim* dl Balzac 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 4, 
14, 12, 13, 15, 17, 24, 23; 4,34 
Mattutlno musical*; 7,14 Musi-
ca stop; 4,34 Lo canzonl del 
matttno; 944 Colonna muskato; 
14^5 L« or* dolla musica; 11^4 
Una voc* per vol; 12,45 Con-
trappunto; 13,15 Por vol dolcls-
slmo; 14 Trasmissionl regional!; 
14/45 Zlbaldono itallano; 15,45 
Un quarto d'ora di novlti; 14 
Pr*gr*mma por I ragazzi; 14^4 
SI*mo fattl cosi; 17,45 Por v*i 
giovanl; 19,13 I m*r*vigllosi 
« onni vonti >; 19,34 Luna-park; 
24 c I Purit*nl >. Music* di Vin-
canzo Ballini, dlrottor* Riccardo 
Mull. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,34, 

7,30, 1,30, 9,34, 14^4, 11,30, 12,15, 
13^4, 14^4, 15,30, 14,30, 17,30, 
1444, 19^4, 22, 24; 4 Prima di 
comlncisr*; 7,43 Billsrdino a 
t*mp* di musica; 444 Signsri 
rorch*sfr*; 9,15 Romantic*; 9,44 
Intorludio; 14 La donna vostita 
di bianco; 1444 Chiamat* Ro
ma 3131; 1244 Trasmissionl re
gional!; 1) Poco, abbastonza, 
motto, moltlssime; 1345 Lint* 
Tony story; 1445 Juke-box; 1445 
Canz*nl o music* por tutti; 
15 Pista dl lancio; 15,14 Giov*-
nl centanti Uriel; 1545 Orch*-
str* diratt* d* M*rlo Bartolaz-
i l ; 14 Pom*ridi*n«; 14 Apart-
tlvo in music*; 19 Ping-pong; 
1944 Punto o vlrgol*; 2441 Per
sonal* di Nico Fidonco; 24,44 
Orchestra dirotto d* Mario Ml-
gliardl- 21 Italia en* l*v*r*; 
21,14 Fausto * Anna; 22,14 Eu
ropean pop Jury; 23,14 Crone
ch* dol M*zzogiorno; Concors* 
UNCLA par canzonl nuov*. 

TERZO 
Or* 944 F. Mondtlssohn Bar-

rholdy; 14 Concerto 41 aportu-
r*; 11,15 Concerto dtll'organl-
st* Glusapp* Z*n*b*nl; 1145 
Cental* 41 G. Frtodrlch Ha*n-

d*l; 1244 Itimrarl operistici; 
13 Intormezzo; 1345 Musiche 
Italian* d'oggi; 1444 II disco in 
votrina; 1544 F. Scnub*rt; 1544 
Concorto ainf*nko; 17 Lo opi
nion! dogli altri; 17,14 Corso di 
lingua Inglese; 17,40 Jazz oggi; 
14 Notizio del Torzo; 14,15 Qua
drant* Konomico; 1444 Music* 
logger*; 1445 Psicotogia dol la-
voro; 19,15 Concorto di ogni M -
r*; 1445 I virtuosi di Rom* dl-
r*tti da Ranat* Fasano; 21 Mu
sica fuori schema; 22 II Gior-
n*l* d*l T*rz*. 

AWIS1 SANkTARI 

ENDOCRINE 
Studl* * Cablnttto Modke pw Is 
diagnosi • euro tfollo « sol* • dithin-
iloni • dobolosz* stssuali di natun 
Mrvosa, pflchlc*, tndocrlno (ntu-
raatml*. *#Hcl*n*# otstuali). Consul
tation! 0 euro rapids pi a matrimonial!. 

Doff. METRO MONACO 
VI* dal Vtedaal*, 44, tot. 4 

(Station* Termini) • Orarto 4-11 a 
14-1»i tostlvb a-14 • Tok 47.11.10 
(Non si cures* vaaano, polio aec) 

SALS ATTOSA SCPARATI 
14014 4a| 33-11-SO 

DOTTOB 

DAVID STROM 
Cur* oetoroaant* (ambulmtorlau 

a m i oporaaloo*) della 

EMOWKMOI e V B i VARKOSE 
Cora deBo eoaBpUeaatool: raaadl. 
(tobttL aeaatal, vJeara varvooM 

f i m i i l i m i l 
DiartnvzioNi asascAU 

VTA COU M MMZO ft. 152 
T*l. SMOOl . Or* 4-40; f**U*1 4-l> 

CAut. U. tost, a. rn)/ts»M •79/tm 
1444) 

LIBRMUA B DISCOTBCA HINASCIT4 
• Vb BMZtfkt Q*m* 12 Um$ 

• Tutti 1 IsVrl « ^^iatW ItaJisjd «d aatoxi 

( jLuazyLaalaaaaaaa' Mmmto ,. < 

U n soci« l i»Hio 

n e l l a p iu 

p l e n a l i ltrrta 
Signer diretivm. soao uno 

fftovane At 20 anm. mom co 
mumtsta (vorret che queste 
mom prectudeme dal. legoer* 
la letieraj. Ognt tanto mi ce 
pita d% leggere il oastro gwt 
nale, ed t appunto tui uma no 
titta riportata U U settembtt 
1969 che io vogUo rUertnnx 

Va wf̂ ffffi diceus tttfvw 
mente: « La super Centura dt 
laaa a macchui d'olva Dopo 
"Una suil'aitra" (che pert *t 
n 4 tomato m cmoiaaone 
can talunt tagtij. "Famina n 
dens" e **La dams invisibi 
le". alt ttrah della Procuro 
di Roma st sono appuntati 
su "H2S" dt Roberto Faema 
II procuratore ne ha ordinate. 
ti tequestro su tutto U terrv 
tone naztonole (.,.). Al dt M 
delle questumt dt prtnctptc 
volute per tuttt t /tint, ti case 
"H2S" e partwolarmente ora 
ve in quanto st tratta di una 
pero ctnernatogratica t cut 
pregt o difettt possono estert 
dtversi sul ptano artisttco ma 
che per quanto nguarda ti 
contenuto, tende a cotpire $a-
tiricamente le forme sempre 
pm aggresstve deU'altenaztone 
neo-capttalisttca, Ecco perchi 
tl sequestro dt "H2S" preoccu 
pa in modo specials. La su 
per censura sotto Vettchetto 
del comune senso del pudo-
re vuole tn realta reprtmert 
quanto e'e dt crtttco e dt po-
lemico net controntt delta so 
cieta a. 

Bene, sono contenta perche 
sostenete Veliminazione della 
censura! Ma a quanto pare 
1 vostrt cart compagnt russt 
cecoslovaccht. bulgan. tede 
sent e. perche no. cmest. non 
la pensano come cot. Anzi, nei 
loro cinema neppure la don 
na appena appena scollata ap 
pare. E perche 1 vostn can 
compagnt d'oltralpe non la 
sevmo vedere at loro conctt 
tadini tutto. anche quello che 
pud essere contro il loro so 
aaltsmo? 

Vt chiedo tl tavore dt una 
risposta. 

TANIA SOLDAN1 
(Suzzara Mantova) 

I* Etonm lectnce ncoroa tiu 
stamente, e pare apprenare. is 
campagna cb« tl oostro gioroale 
conduce contro la censura E' una 
raoinattiB cite n tnsensce oeii* 
battaglia cbe 1 comunisti Italian) 
vanao portaodo avanU da anm pei 
la ptn larga llbarta. to tutti ' 
camp} nai oostro Paese: a qualctw 
successo at * avuto. 

La nostra lettnce, pert, nel n 
oala della sua lettera, non ft* 
voluto arltarci qusjche frecclala 
polamlea. colta dai bagaglio anti 
comunlsu gta noto Ritennmo tut 
tavia eb* DOB I'anabbe bttto. at 
avesse aegulto COD magglore con 
tinulta i| nostro ciomale. Perche 
tn tal caso avrebbe potuto leggere 
com* abblamo da anni nlevaio 
carta contraddizloni cbe aollevano 
problemi dl ordinamentl tn parte 
llmitatlvi dalla liberta a della d* 
mocrBxia net Faesi del aociaiisnao 

La mlgllor risposta agli inter 
rogatlvl della lettuce a sembra di 
trovarla in questo paaso dl on 
artlcolo del Hxretailo del PCI pub 
blicato da «I'Unita • u it agoato 
scorso: • Nol lottuuno per U so-
cialismo In Italia guardando non 
ad un modello astratto ma alia 
Italia, ad un'Italla profondamente 
nuova, sodallsU, diveraa rlspetto 
alia sodet4 socialist* rinora «ri 
luppato... Vogliamo una aocteta so 
clallsta Cbe sia una societa piura 
liatica. ricca dl articolazionl demo 
cratlcba, fondata sul consenso po 
polar* e sull'attlva • dlretta par 
tecipazlon* delle masse, sul eanit 
ten laico e 000 tdeoiocieo del 10 
Stato nn'Italla, doe, non accen 
tratrlc*. noo burocrattca, tn cui 
la liberta religiose, la liberta delis 
cultura, della acienxa • dell'arte 
la llbarta d'taformukme. dl aapra» 
stone • la drcolaalOD* daUe Idea. 
faceiaao dei sodalismo qualcosa 
dl qualltativameote dt verso dalle 
esperionss slnora oonoadute a dl 
plenament* rispondente alle asplra 
Honl * «Ua volontk del aoatro 
popolo s. 

La denuncia del pa
dre di una bam-
bina mongoloide 

Sono padre di una bambi
no mongoloide, e scrim a Ho
me di un gruppo dt geniton 
che hanno bambini nello stes
so stato della mia. II 15 map-
gio scorso mi rivolsi al diret 
tore didattico del mio comu 
ne, chiesi con le dovute ma 
niere di tstituire a Franco-
fonte un'aula speciale per 
bambini nelle condtziont del
la mia per tentare di recupe 
rarlt un poco e rendere cot) 
meno tntelice la loro esisten-
za. 

Tengo a precisare che est 
stono nel mio comune aide 
dtflerenziali. L'insegnante del
la differentiate mi disse: « Cm-
ro signore, non mi posso ac-
cupare delta sua bambino, ne 
ho troppe e poi la sua bam
bino aeve frequentare la spe
ciale*. 

La legge stabiltsce I'aula 
speciale ove vi siano un mi
nimo di quattro o un massi-
mo dt sei bambini, ed U nu
mero purtroppo esiste. II di-
rettore a maggto nemmeno 
voile ascoltarmi, poi per Vm-
tervento di un altro profts-
sore gli presentai la richiesta 
dei genitori m numero di 
quattro, ove chiedeoamo la 
istituzione dell'aula speciale. 
Mi assicurarono I'interessa-
mento. Ritorno ieri, IS set
tembre, dal dxrettore per chut-
dere notizie, e la sua risposta 
mi lascia dt stucco: niente isti-
tuzione dell'aula speciale. 

Tutto cid accade In un co
mune della nostra Repubbli 
ca, dove pare non valgano le 
leggi dello Stato 

O. FORMICA 
per un gruppo di genrtori 
(Francofonte • Siracusa) 

Poeta dai 
Paesi Bocialiflti 

Qustaw FRANK til. E 
Markaa 5 Swietoclounce 
Polonla (corrisponderebb* su 
temi sportivi In oolareo o In 
tedasco). 

Gustavo CASTRO Arella 
no 415 . Lus y bellavista 
Vibora Habana 

T-"1fta TERE 
Uttttaovatala 53-211 • Moecn 
MH - TJR8S 

y bellavUU 
7 (ha 21 anni) I 

ENTTEVA • dl I 


