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stilistica 

nella narrativa 
di Nievo 

Mtrto treirtenne il grande romanziere dell'800 
ha $timolato scmpre molte domande snl suo pos-
sibile svilopfM: si pub parlare di una svofta finale 
versa i modi e le istanze delta « scapigliatvra » ? 

Psicoanalisi 
Metodi e problemi 
in un sagffio di I. Majore 

Quando il delirio 
e sopravvivenza 

Mostre 

Folco Portinari presentd 
due anni fa, presso 1'editore 
Mursia, due voluminose rac-
colte di scritti nieviani. Un 
primo volume comprendeva 
romanzi e novelle, dalMntt-
afroduiaco per I'amor plato-
nico 'tll'Angelo di Bontd, 
dal Barone di Nicastro ai 
« frammenti • degli ultimi 
anni. I) volume secondo, ac-
canto ai romanzo maggiore, 
Le confessioni di un italia-
no, proponeva una scelta di 
scritti vari apparsi fra il 
1857 e il 1860 sui giornali 
milanesi. Integrando e in 
parte sviluppando le osserva-
zioni contenute nei due scrit
ti introduttivi alia predette 
raccolte, Portinari pubblica 
ora il risultato dci suoi itudi: 

IppelHo Nievo 

Ippolito Nievo, stile e ideo
logic (ad. SiJva, pp. 234, 
L. 3000). 

Per Nievo si pud partire 
comunque da una conside-
razione che s'e trasfonnata 
in luogo eomune. E, cioe, 
quale sarebbe stato il destino 
di un giovane cos) affasci-
nante per quello ch'era riu-
scito a dire e a scrivere, se 
non fosse scomparso nel 
1861, appena trentenne, nel 
misterioso naufragio della 
nave < Ercole». Si sa che 
Ippolito Nievo doveva re-
carsi a Torino per conse-
gnarvi i document! sulla 
«intendenza > dell'esercito 
meridional?. Anche da que-
sto episodic che presenta 
tuttora molti lati oscuri, fu-
rono tratte innumerevoli il-
lazioni, a tutto vantaggio di 
una interpretazione mitica 
della personalita di Nievo. 

Portinari tende a evitare le 
aeduzioni di queste ipotesi. 
Egli si richiama, piu corret-
tamente, ai testi dello scrit-
tore e ricorre ai dati bio-
grafici — come, ad esempio, 
la non parteeipazione di Ip
polito alia rivoluzione del 
1848 per circostanze quasi 
analoghe a quelle di Carlino 
nelle Confessioni, mentre si 
dissolveva la repubblica di 
Venezia — solo quando essi 
dimostrano una tesi lega
te al dato sicuro. In que-
tto modo il critico ci form-
ace una definizione piu pre-
cisa dello scrittore e dell'uo-
mo attraverso un'analisi che 
ripercorre puntualmente l'iti-
nerario della formazione e 
dell'espressione letteraria. 

Se nei versi Nievo appare 
•stremamente arido, nella 
prosa dei romanzi e, in par-
ticolare, nelle Confessioni, 
egli si costringe spesso a nn 
atteggiamento difensivo con-
tro il «soverchio sentimen-
tale > che, stilisticamente, si 
risolve in oscillazioni conti
nue fra il patetico e Tiro-
nico. « Forse e un tentativo 
di conciliate tl cotnico e il 
patetico > sottolinea Portina
ri, « appreso dalle pseudo-
realismo di Hugo, eosi come 
dall'ironia di Heine, dei qua-
li Nievo andava traducendo 
le poesie. Ma quel cotnico 
fa soprattutto parte della 
tua cultura e della sua na-
tura, un sottile e sorridente 
tcettictsmo appreso da Ster-
%e e da Didimo, se non pro-
prio da Heine, un altro dei 
suoi autori». 

Su questo piano 1'interes-
ac deJio studio di Portinari 
A dato dall'individuazione di 
una specie di ttruttura in* 
tenia rispetto ai « romanxesco 
facite », quasi da romanzo 
di appendice, compoito di 
veaosita diminutiva (alia 
veneu), di ironia melodram-
matica o di colpi di seen*. 
II che porta, secondo il cri
tico, alia sooperta di una 
« epopea dell'innocenta > o 
dMVittUiai* parduta che cui-
mioa nail* tenslone con cui 
agisce e con cui si fa ricor-
dsre il personaggio della Pi-
tana. In un materials ati-
Mtttoo oosl apurio o addirit-

tura convenzionale penetra 
la luce di un « entusiasmo 
cost innocente che finisce 
per riscattare, almeno nella 
memoria, molte debolezze in 
virtu di simpatia, se non di 
ingegno ». 

Fin qui, tuttavia, non ci 
allontaniamo da uno sviluppo 
ordinato della narrativa di 
Nievo. Quel dato delPinfan-
zia perduta ci riporta a Rous
seau, che, con Foscolo. rap 
presenta una delle matrici 
maggiori nella formazione 
dello scrittore. Ma anche la 
ideologia ricavata da Rous
seau si stempera piu anco-
ra dei dati stilistici intrisi 
di nostalgic naturalistiche. 
Anche in opere come Le con-
fessioni si awerte una « va-
ghezza ideologica > che non 
si pud stacoare dallo stile in-
forme, abbondante e cede-
vole. Ma. per altri versi, non 
possiamo negare la forza 
espressiva, cioe una perso
nalita di scrittore che, dai 
prim) racconti alia grande 
impresa del romanzo mag-
gjore, appare sempre piu. 
Fin H, tuttavia. la struttura 
della sua ideologia e faeil-
mente riconducibile all'at-
mosfera romantico • risorgi-
mentale che si resplrava nel 
secolo. nonostante la presen-
za di Cattaneo o di Pisaca-
ne. Ecco perche, nell'inter-
pretare questo giovane scrit
tore che per certi vera! ec-
celle a per altri si presenta 
quasi come personaggio me
dio di una storia in faae 
di mutamenti, Portinari si 
sofferma coo attenzione sul-
I'ultimo periodo, gli anni di 
Mi Iano e la parteeipazione 
all'impresa dei « Mille »• 

Siamo, cioe, di fronte a 
un'esperienza viva, di gior-
nalismo attivo da una parte 
e di parteeipazione politica 
daU'altra. GH indizi sono 
contenuti soprattutto nel 
Giornale della spedizione di 
Sicilia e in alcune lettere. 
Mentre risulta un'immaturi-
ta di riflessione — ancora 
qualunquistica — sulle situa
tion! meridionali e siciliane, 
si fa sent!re una crescente 
delusione, un ripensamento 
acuto sui nascenti conflitti 
post-risorgimentali prodotti 
da una borghesia assoluta-
mente impreparata alia ge-
stione unitaria del paese. 

Su queste basl e sulla di-
mensione stilistica del «fram-
mento>. Portinari pone, con 
estrema cautela, una plau-
sibile ipotesi circa una svol-
ta letteraria che, a corona-
mento dell'attivita giornali-
stica degli ultimi anni e in 
parte in contrasto con essa, 
< apre gia verso una novita 
stilistica narrativa che si pud 
far coincidere con la scapi* 
gliatura ». 

COURBET: « L'uomo con la pipa > 

Dal 15 ottobre al 15 novembre 
a Bologna 

Una rassegna 
di Cremonini 

Michele Rago 

BOLOGNA, ottobre. 
Dai 15 ottobre al 15 no» 

vembre 1968 sara allestita nel
le sale del Museo civlco di 
Bologna una grande rassegna 
antologica del pittore Ieo-
nardo Cremonini. La cnani-
festazione e organizzata dal
lo assessorato alle lstitu-
aioni cultural! del eomune di 
Bologna e dall'Ente bologne-
se manifestazioni artistiche. 
con la cooperazione di lm-
portanti istituti culturali di 
Bruxelles, Basilea, Lund, Parl-
gl e di altre citta europee. 

Nelle sale del museo saran-
no espostl circa cento diplntl 
— eseguitl nell'arco di tempo 
1953-1969 — provenienti da isti-
tuzioni pubbliche e collezio-
rri private d'Europa e d'A-
merica. 

Un testo critico dl Franco 
Solmi, a cui e affidata la cu-
ra dell'edizione italiana della 
rassegna antologica, apre II 
catalogo che riporta scritti di 
Michel Butor e Louis Althus-
ser, oltre alia documentazione 
fotografica di tutte le opere 
esposte. 

Leonardo Cremonini. artlsta 
bolognese operante fin dal 
1951 a Parigi, e pittore che 
non si lascia comprendere ne-
glf schemi consueti. La sua 
rieerca 6 aperta alia plurali-
ta delle prospetMve estetlche 
e alia proposta dl un Unguag-
gio complesso. nel quale *»n-
trano !n dialettica fra loro 
le piu inquietantl ipotesi del-

l "arte d'oggi. La mostra dl 
questo bolognese « Betour de 
Parian, voluta dal Comune. e 
dall'Ente manifestazioni che 
raccoglie le componentl atti-
ve della vita artistica cittaoi-
na. assume un significato in-
dubbio dl apertura dell'am-
biente ad orizzontl fra i piu 
suggestivi dell "arte contempo-
ranea: un'arte che nella pittu-
ra di Leonardo Cremonuii ap
pare singolarmente aderente 
al nostro tempo lnquieto e 
alia inesauribile serle dl Uiter-
rogativ* che tnvestono le poe-
tiche dell'immaglne. 

Bologna e la tappa italiana 
di un ittoerario Inlziatosi al 
Palais des Beaux-arta di Bru
xelles e proseguito alia Na-
rodni Gaierie dl Praga. alia 
Kunsthalle dl Basilea, alia 
Konstall di Lund In 8vezU 
— « che si concludera al Mu-
see d'Art moderne de la vil-
le de Paris-

Rispetto a quelle allestlte 
nelle altre citta europee, la 
mostra bolognese si awarra 
dell'inclusione di opere che 
la renderanno piii ricca, e ver-
ra a cosUtulre U documento 
piO ampio e compiuto del la-
voro dell'artista bolognese. 

Nel panorama delle rasse-
gne europee del 1969, l'anto-
logla d! Leonardo Cremonini 
si pub conslderare uno dei fat-
tl dl maggior rllievo. al cen-
tro dell "attenzione della cnti-
ca internazionale. 

m Notizie 

0 M l glornl 11, IX • 13 
ottobrt tl l*rr* In Artuo 
p«r inftiatlva della Blblio-
t«ca clvka un cenvagno tul-
U situazione • fwmione d^l-
la critlca lattararla In Ita
lia. La rslazlonl progrtm-
mat* tarann* svelle da Gior
gio B*rb«r| $4uar*ttl. Clan 
Carlo Farrtttl. Carlo Sall-
narl od Edoardo Sangulnati. 
Fungara da nwdoratort Co-
no Pampalonl. Sooulra un 
dibattilo cui prandaranno 
parte autoravoll ••pontntl 
doi mondo lottararlo ilaliano. 
Tra gll altri Mario Santono, 
Lanfranco Carottl, Gianni 
Scalla, Loono De Caalrla, 
Romano Luaortnl, In to Oo-
Hno, Gokrlolo Catalano, Wol-
tor Maura, Forrucclo Matlnl, 
Giovanni Glwdlcl. 

II convoano rlaulta oartlco-
larmanta attuolo In un mo-
monto la eul da pari* del 
ouMHIco • # « • * • dlmlnwlta la 
rlchleata tradUlonalmonta o-
rlontafa vorso la narrativa, a 
vontaggio doHa tagglttka o 
comunquo dl opera dl rifles-
•lone. »ar* anclM mtemoan* 
to II confronto dollo vert* to
st * asolilMl Ideologic**, ga-
rantlto dalla vast* gaoam* 
dl Intorvontt. 

II convogno 4 alia tua art* 
oaa edtilene, ma data f a«t«> 

revoleiza del parteclpanM, 
premataa di un ticuro sue-
c i i n , la Blbliotoca Aratina 
confida nella sua porlodlclta. 
Gll ottl varranns pubb"cati. 

• LA MISTERIOSA CIVIL 
TA' DEI MAYA a II tama 
dalla mo*tre cho a stata 
Inaugurals II t ottobre a 
Roma, nella t«do doll'litl-
tulo latlno-amaricano (plai-
ta Marconi . EUR). Quetta 
mottra, rota particolarmon-
ta interettanta daH'linpotta-
tlon* monograflca llmltala 
ai Maya dol Guatemala, a 
una raccolta — unlca al 
mondo — dl tculturo o co-
ramlcho che coprono un pe
riodo cho va dal I I I al XIV 
tocolo dopo Criito. 

I Maya hanno laiclato not 
Guatemala stupondo toatlmo-
nlamo doll a loro civilta In 
costnitloni dl ttraordinarla 
bolloua od Hanno troman-
dato nalla loro atolo nolla 
tcuttura o nolla ceramics un 
moMogglo cullurolo ch* II 
rivals come un pooole di 
•rdm coatruttorl o dl *cul-
tort clt* alio ttooao ramp* 
•oppo ragglungoro un* pro-
fond* conooceiu* not ealco-
lo o noll'attronoml*. 

Appoaalonotl costruttorl dl 
•Ulo datato, I May* c*as*-
rono tuH*vl* dl orlgorl* vor* 
ao la tin* dol tocolo IX a 
caut*, proaaallmonto, dol* 
rindobolimonto doll* plraml-
do toocratlca cho reggova 
farganluatlono itatolo. Ar> 

I'arrivo dogll spagnoll, nol 
XVI tocolo, II popolo May* 
•ra rlmatto nol propria tor-
ritorio m* la H I * civilta, 
dopo un periodo pott-clattt-
co, or* ormal doflnltlvamon-
to tramontat*. 

La mottr* dol Maya dol 
Guatamal*, proaontat* a Ro
ma dall'lttituto latlno-amo-
rlcano, comprondo oltro tro-
conto Pt i i l rapprotontotlvi 
dl un* clvllta rice* dl mi-
ttoriotl mlt| cho Irovarono 
atprottlono nol colore viva
ce dollo ceramlche o nol nl-
tldo dltogno dol battorlllovi. 
Oltro a quaata raftlnato ma-
nlfatt*tlonl artltttcho, I Ma
ya upper* cr**r* un* cul
tura tuporloro: avavano, In
fant, un proprto tlttom* dl 
tcriftur* par mono dl glill 
— ancora non del tutto docl-
fratl — • r * * l lu*rom Im
portant! tcoporta net campo 
doll' attronoml*. La mottra 
rltulta un InteroMonta con-
tributo all* conotconia doll* 
clvllta dl un popolo ch* co-
ttrul grand! citta nol Gua
temala, nella ponltola dollo 
Yucatan, mi l ' Honduras • 
nol Salvador, • tuftavl* r\-
m*n* *nc*ro pertl*lm*nt* 
avvolto n*l favoleo* * ar
cane mlttor* dol tuol mltl 
0 dol SUOl SlNIMtl. 

Dalla fine d'ottobre 
a Roma 

Courbet 
a Villa 
Medici 

La Soprmtendenza alia Gal-
leria Nazionale d'Arte Moder
ns comunica che nell "ultima 
aettimana di ottobre si aprt-
ra a Roma una grande mo
stra del pittore francese Gu-
stave Courbet, di cui ricorre 
quest'anno il 150. aruMverseiio 
della naseita. La mostra, che 
e organizzata dalla Galleria 
Nazionale d'Arte Moderns In 
collaborazlone con 11 Museo 
del Louvre e con I'Accademia 
di Francis a Roma, sara al
lestita nel monumentale am
bient* dl Villa Medici, come 
gia lo scorso anno quella di 
Ingres. 

Gustave Courbet uno del 
piu grand! pittori francesl del 
secolo scorso. e considerato 
il caposcuola del Realismo ot-
tocentesco, ma la sua eccezio-
nale personalita e da anno-
verare fra quelle de) maggio
ri pittori di tuttt i tempi. Nac-
que a Ornans il 10 Giugno 
1819. Compiuti l prtmi stucd 
nella citta natale, 11 giovane 
Courbet entrb nel 1837 in un 
Istituto di Besancon. Quattro 
anni dopo nuscl ad esporre 
per la prima volta al Salon, 

I suoi quadrl cominciarono 
subito a suscltare scalpore e 
ad interessare l'opinione pub
blica francese, tanto che tl 
pittore pote organizzare In 
molte citUt mostre a pagamen-
to deile sue opere. Dopo 11 
colpo di stato del 2 dicembre, 
11 govemo bonapartista tento 
con ogm mezzo di legare Cour-
bet al nuovo regime; gll offrl 
la possibilita di partecipare 
alia Esposizione Universale del 
1855, ma Courbet rifiutb sde-
gnosamente. cosl come, parec-
chl anni dopo, rifiuto In ma-
niera clamorosa la crocs del
la Legione d'Onore. 

Dopo Sedan nel 1871, 1'arU-
sta venue nominato consigns-
re de* Comune e delegato al
le Belle Artj. n 16 maggio, 
quando Courbet si era gia di-
messo da tali carlche, la colon-
na Vendome fu abbattuta In 
segulio ad una ordinanza del
la Commune che accogiieva, 
modificandolo in parte, un 
progetto presenta to dieel ma
il prima da Courbet. Dopo 
la caduta della Commune, 
Courbet fu. per tale motivo, 
arrestato a condannato a sal 
mesi di prigione. Nel 1873 la 
Assemblea Nazionale declae dl 
rledilicare la colonna a oon-
dann6 1'artlsta alia spesa re
lative: riparato in Svissara, a 
La Tour de Peilz, Courbet ten
to tnuUlmente di ottener* lo 
annullamento della condanna 
a dl glungere ad un compro. 
messo, mentre l suoi bent «•> 
nivano oonWacatl e venduU. 
Mori U 31 dicembre 1877. 

Par la mostra a Roma glun-
geranno da musel a eoUesio-
ni private dl van paeai dlluro-
pa una etnquantlna di ope
ra, tutte di eoceaional* tmpor-

La psicoanaHsi oggl ha una 
unpalcatura coooettuale eom-
plesaa to relaziona al fatto 
che 1 prtnctpi teortci e me-
todologici *labormti orifinaruv-
mente da Freud e, per un 
verso o per l'altro. dallo stea> 
so sconfessati o portatl avan-
ti. sono statl ulteriormenta 
elaborati ed approfonditi dal 
«discepou» o da gruppl dis
sident! , to maniera scarsamen-
te sistematica. Si » aasistlto 
infatti nel passato al fiortre 
di souoie paicologiche le qua-
li. pur avendo preso l'awio 
dall'insegnamento dl Freud, 
da esso si sono discostate 
radicalmente sia neU'tnterpre-
tazioue teorica della struttu
ra deU'apparato mental* e 
dal suo funzionamento. sia 
nell'applicazione di tecnlche 
terapeutiche. Ed ancbe alio 
interno del movimento pslccov 
nalitico ufficiale si a assisti-
to al sorgere di ocorrentla 
culturali le quail si sono con-
tese l'eredita freudiana, 11 pos-
seeso delle overita* psicoa-
naUtiche. 

Tali contrast! sulla priori 
ta di gestione deirortodossia 
freudiana si sono tradotti a 
llvello - formale • organlzzati-
vo nella costituzione di grup
pl rigidamente strutturati che 
si sono idsntificati nella mag
gior parte dei casl coi grup 
pi dj potere. Attualmente 
nella stessa Sodeta di psi
coanalisi italiana esistono, 
grosso modo, tre different! tn-
dlrizzi dl lavoro: quello orto-
dosso, quello eosiddetto del 
middle-group, e quello meta-
psicotoglco. Del tre quesful-
timo e 11 meno conosciuto al-
l'esterno. 

Che cosa e la metapslcolo-
gla? Secondo Freud, metapsi-
cologico e rapproocio al pro
blemi della psiche aUorche 
ogni processo mentals viene 
analizzato da tre puntt di vi
sta diversi: dinamieo, se si 
esplora 11 rapporto causa-ef-
fetto; strutturale o topograji-
co quando si analizsano 1 
ruoli del Superego, Ego, Id 
neU'organizzazlone della vita 
mentale; funzionaie, allorche 
si studia la distribuzlone del
le energie psichlche (princl-
palmente 1 meccanismi pal-
chic! inconscl e gll lnvesti-
menti energeticl della psiche). 

Un'analisi accurau del pun-
to di vista metapsicologico in 
psicoanalisi ci e offerta da 
I. Majore con 1 Prinnpt dt 
psicoanalisi chntca (II Saggia-
tore editore 285 pp.). II libro, 
nato da una serie di lezioni 
tenute dall'Autore ad un grup-
po di assistenti-psicoterapeuti, 
si rivela interessante vuoi per 
una ohiarezza e sempHcita 
espositive del concetti fonda-
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Controcanale 
PIOVONO CADAVEKI - Gio-

cando a goif, una mattina. il 
gtallo che ci riaerba ancora 
due puntate. continua a gran-
dare cadaueri. Siamo infatti 
— se non abbiamo per so il 
canto esatto — al numero quat
tro, il che fa una buona me
dia di un morto a puntata e 
lascia ben sperare per tl pros-
simo futuro. La faccenda, co
munque, non sarebbe sorpren-
dente se — man mono che ci 
si inoltra verso lo scioglimen-
to — non apparitse sempre 
piu chiaro che Damele D'Anza 
sa giocare soltanto la carta 
della sorpresa piu brutale: 
sottolineando insomma, come 
abbiamo gia rUevato, le piu 
facili componenti del lavoro 
di Durbridge e ignorando to-
talmente quello sottile analisi 
d'ambiente che pure costitui-
sce un dato non secondario del
lo stile del giallista britannico. 
Peggio. del resto, i quando si 
tenia di recuperate questo am-
biente attraverso notazioni che 
hanno invece un senso soltan
to folcloristico: si vedano, ad 
esempio, le insistence sulle 
nuniaonne che, in moncanza 
di meglio, dovrebbero fare 
< clfma londinese »; a t ritmi 
con cui e stata introdotta la 
sequenza nello studio fotogra-
fco (con la quale, diomio!, 
forsL si pretende perfino di 
rifare il verso ad Antonioni). 

TEMPO PER DIVERTIRSI — 
Non abbiamo mot preteso. cer-
to. che Controfatica affrontas-
se U probiema del tempo libera 
svolgendo e analizzando il bi-
nomio < tempo libero, tempo di 
rivoluzione ». Tuttavia, da un 
settimanale che nel suo sottoti-
tola si ispira esplicitamente a 
questa problematica, ci sareb
be stato da attendersi almeno 
una distinzione fra il tempo 
che l'uomo vive (o dovrebbe 
vivere) fuori dal luogo di la
voro e U tempo del diverti
mento consumistico (che spes
so di quel lavoro e soltanto un 
alienante prolungamento). Ma 

Controfatica. come altre voile 
abbiamo rilevato, a questo dt-
stinzione non ha mai voluto 
giungere: e un conferma se 
ne e avuta proprio nella sua 
puntata conclusiva dedtcala 
alia Calabria, 

11 servizio di apertura, cu-
rato da Adele Cambria, e sta
to anzi un esempio tipico de 
gli equivoci che pud generare 
questa moncanza di chiarezza •' 
guicche e stato tutto concen-
trato nello sforzo di indivi 
duare il grado di evoluzione 
che la sodeta dei consumi ha 
portato nel coatume piu cpi-
dermko della provincia meri-
dionale italiana, lasciando da 
parte ogni problematica dt 
fondo cui pure il probiema dei 
tempo libero e inesorabilmente 
coltegato. Certo: dal servizio 
abbiamo appreso che le ra 
gazze deU'eine borghese del 
capoluogo reggino oggi vanno 
a baUare con piu frequenza 
che per U passato; mentre, 
pochi chilometri all'interno, 
c'i chi considera poco serio 
perfino il bagno di mare. Que
sta confusione fra consume 
condizionato e uso del tempo 
libero e diventata via via, 
nel complesso dell'intera pun
tata, la chiave per un discor-
so ottimistico assolutamente 
falsa: tutto volta com'era a 
dimostrare che. realizzate al
cune apparenti conquiste di 
liberta — che in realta sono 
ulferiori modi di alienazione 
introdotti dalla civilta det con 
sumi — anche la Calabria pud 
essere considerato al vunto di 
decollo: si tratta soltanto di 
portare la « liberta » delle ra-
gazze di Reggio neU'entroter-
ra. maqari con Valuta dell'au-
tostrada... 

II che e ancora un modo per 
mistificare il discorso sui pro 
blemi della Calabria e. piii 
in generate, quelli sulla condi 
zione dell'uomo nella societa 
contemporanea. 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
IZ^t CORSO Dl INGLESE 
13,** IN AUTO 
11,30 TELEGIORNALE 
17,M PER I PIU' PICCINI 

Lsntorno moglco 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Hobby; b) Caccia al tetoro 
11,45 CONCERTO 

II tottotto italiano c Luc* Maronzio» eiogue «La pazzia 
scnll* > di Adriano Banchiori 

19,1$ ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Gli atom! e la materia 

I M S TELEGIORNALE SPORT, Cronacho Italiana, Oggl al Par-
lamento 

2040 TELEGIORNALE 
21,00 FACCIA A FACCIA 
22,00 AGENTE SPECIALE 

Stanza 421 
23.M TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
H,00 TVM 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RELAZIONE Dl MARE 

Telefilm tr*tfo dal racconto dl Raffaello Brlgnettf, Regia dl 
Enzo BaMaglia. Tra gll Interprotl: Maris* Rartoli, Franco 
Fabrizl. La vlcond* tl avolgo tul fllo di duo ttorlo parallels 
cho etcuramonto ai intrecciano: I'lncontro di un giovane con 
una boll* ttroniera, o I* fug* di una dotenuta a dl un medico 
dal vicino career*. 

22,05 CAPOLAVORI NASCOSTI 
Uno del tervizl 4 dedicato a Plzzo Llgorio in Vaticano: pit-
tore, archoologo, antlquario o architctto 

22,35 SPECIALE PER GIPO 
Racconti o cantl di Gipo Farattino 

Radio 
mental! della teorta pslcoana-
litica che non sempre si ri-
scontrano nei libri di psicoana
lisi. vuoi per un contributo 
clinico airapprofondimento <M 
alcuni fenomeni psicopatologi-
ci come le nevrosi e le psi-
cosi schizofreniche. E' questa 
la parte piii significative del 
libro to quanto nell'attuale 
momento storico del movl-
mento pslcoanalitico le psi-
cosi schizofreniche rappresen-
tano un valido banco dl pro-
va per la psicoanalisi. 

Si sa che il dellrlo a uno 
degli aapetti piii specific] 
delle pslcosi schizofreniche; 
che esso e «un'idea o una 
credenza falsa, prlva dl giu-
dizio rationale e dovuta a 
riattivazione dl fantasia to-
consoe » (Glover); oppure che 
esso e «1'espresslone dell'ab-
bandono del mondo reale da 
parte dell'Io e della sua sosti-
tuzione con una nuova pro-
duzione con la quale l'lo en-
tra in rapporto » (Freud); co
sl come si sa che per alcu
ni ammalali dell rare dlventa 
Tunica modalits dl sopravvi
venza. Quello che non si sa 
ancora a fino a qual punto la 
psicoanalisi possa rtsolve-
re la paicost schizofreniche. 
«Se si escludessero dalla te-
rapla tutte le nevrosi di oa-
rattere che rappresentano la 
maggioranza delle consulta-
zion! dell'anal lata al dovreb
be dire che la psicoanalisi a 
ormai una sclera* dl lntaresse 
storico ». 

In realta su questo terra-
no, la scienxa psicoanalltlea 
negli ultimi anni ha fatto no-
tevoil paaal avantl ad oggl ft 
to grado dl operare tnterven* 
tl •Tficaoi sulle pslcosi schiao-
frenich* coma dimostrano l 
contributi taortd a pratlci 
di N&cht, Rosenfald, Hart-
mann, Zapparoll. 

Giusoppa) D« Luc* 

NAZIONALE 
GIORNALE RADIO: ora 7, 8, 

10, 12, 13, 1$, 17, 20, 23; • Cor-
to di lingua inglato; 4,30 Mat-
tutlno muaicale; 7,19 Mutlca 
stop; 1,30 Lo conzonl dol mat-
tino; 9,04 Colonna muticalo; 
10,05 La or* doll* mutlca; 11,30 
Una voce p*r vol; 12,05 Con-
trappunto; 13,15 Appuntamonto 
con Gloria Chrlttlan; 14 Tro-
tmiuionl rogionali; 14,45 Zibal-
dono Itallano; 15^0 Chioaco; 
15,45 Wook-ond muticalo; 14 
Programme par I rageizi; 14,30 
L'approdo muticalo; 17,0$ Par 
vol glovanl; 19,13 I maraviglio-
ti c anni vent!»; 19,30 Luna-
park; 20,15 II clattico doll'an-
no: «Gorutwlommo liborat* »; 
20,45 Lo occatlonl di Gianni 
Santuccio; 21,15 Concorto. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,30, 

7,30, 1,30, 9^0, 10^0, 11,30, 12.15, 
13,30, 14^0, 15,30, U,J0, 17^0, 
11,30, 1*^0, 22, 24; 4 Svegliati 
o cant*; 7,43 Blllardlno a tem
po di music*; 1,40 Concorto 
Uncla par canzoni nuovo; 9,05 
Come * porch*; 9,15 Romanti-
ca; 9,40 Intorludlo; 10 « La don
na vottito di bianco •, dl Wilkie 
Collins; 10,40 Chiamat* Rom* 
3131; 1240 Tratmittloni rogio
nali; 13 Hit P*rado; 1345 II to
rn* dl Lara; 1445 Juke-box; 
14,45 Par gil amid dol disco; 
15 Qulndlcl mlmitl con lo een-
xonl; 15,10 Planltt* Carl Sao-
man; 14 Pomoridlana; 10 Apo-
rltivo In mutlca; 19 AH* rieer
ca dol caff* porduto; 1940 Pun-
to 0 vlrgolo; 2041 Alberto Lu-
p* proaonta: lo o la music*; 
2045 Paaaaporm; t l Italia ch* 
lavora; 21,10 Librl-ttatora; 2148 
Orchottrs; 22,10 II metodram-
m« In dltcotoc*. 

TERZO 
940 F. Chopin; 10 Concorto 

dl aporturo; 10,45 Music* 0 lm-
maglnl; 11,15 Foltfonl*; 1145 
Mutkh* Italian* d'eggl; 12,10 
M*rtdl*no dl Greenwich; 124* 
L'opoce dol planoforto; 1245 In-

tcrmozzo; 13,55 Fuori reporto-
rio; 14,30 Rltratto dl autore, 
Nlccolo Cattiglioni; 15,20 Wladl-
mir Vogch Meditazione sulla 
maachcra di Amodoo Modioli*-
ni; 17 Lo opinion! degli altri; 
17,10 Corto dl lingua Inglese; 
17,40 Jazz oggi; 18 Notizie del 
Terzo; 10,15 Quadranto econo-
mico; 18,30 Musica leggora; 
1845 Piccolo pianota; 19,15 Con
certo di ogni tora; 20,30 La 
ttruttura doll'Unlvorto; 21 Mar-
col Proutt; 22 II Giornale del 
Terzo; 22,30 Idee o fatti della 
mutlca; 22,40 Pootia nal mondo. 

AWISI SANITAR1 

ENDOCRINE 
Studio * Gablnetto Medico ?er It 
dlagnotl 0 cure delle « tote > dittun-
zloni o doooiono •eMuall dl nerurt 
norvota, ptlchlca. endocrine (neu-
rutanle, detkienie M M U I I I ) . Consul
tation) a cure rapide pro-matrlmonlall. 

Dott. PIETR0 MONACO 
ROHM • Via dal VlarinoJe, SO, Int. 0 
(Stazlone Termini) - Orario S-12 • 
15-1*1 tottivlt B-ia - Tel, 47.11.10 
(Non tl curono venerea, pelle ecc) 

SAL! ATTiSA SEPARATE 
A, Coov ROOM 1*410 dol U-11-M 

Medico apKlallsn dermetologe 

MV» STROM 
Can Ktorooaat* (ambulmortato 

- oporastone) delta 

M0M0IDI a VENE VAftKOSI 
Cur* doUo eompUcatloni: ratadl. 
fl*btti, eemzu. uteero varicoo* 

V » » l » l l , P I L L S 
PiartJNZIONI StSSUALI 

VTACOUWWWZOr, 152 
Tel. 394.501 - Ore §-». feetlvl 8-11 

ihu*.M,Un. a, m/miH) 
do* to aaacaia tu»i 

Altri pareri sulla 
pagina sportiva 

Caro dtrettore, ho notato 
che ogni tanto, quasi fosse 
un rttornello flsso, ritorna 
nella colonna ruervata at let-
tori la questione: 'tl giornale 
dedica troppo spazio alio 
sport». lo, te lo dtco from-
camente, ho Vimpresstone che 
questi lettori vkoano m una 
isoletta tutta loro, dixtaccati 
dal resto delta gente. E dico 
questo, proprio fn base atla 
mia esperienxa personate. 

10 lavoro rn una grande 
fabbrica, do la mia attivita al 
partito e al smdacato. diseu-
to ogni giorno — dt tutto e 
su tutto — con dectne e de-
one di operai. Questi operat 
partectpano atttvamente alle 
lotte. sono tn prima ftla nel
le manifestazumt contro i pa
droni, legoono i giornali, si 
appassionano di politico, di-
scutono con vtgore delta Ce-
coslovacchta, dei contrasti ct-
no-sovietun, delta tinea del 
partito e dell'azione dei sm-
dacati. Ma parlano anche di 
sport! C'e chi e tifoso di Gi-
mondi e chi di Merekx, chi 
sostiene la Fiorentina e chi la 
Juvenilis, chi esalta Rivera e 
chi parla male di Herrera. 
Insomma, leggono I'edHoriale 
del giornale e la recensione 
del libra di storia, ma leggo
no anche la pagina dello sport 
e si arrabbiano con lTJnlta 
se (come purtroppa qualche 
volta capita) non riporta la 
cronaca dell'incontro di pugi-
lato della sera prima. 

Perchi allora il giornale non 
dovrebbe dedicate una parte 
del suo spazio alio sport, vi-
sto che la gente parla anche 
di sport? II nostro giornale 
deve essere un giornale per 
tuttt, lo devono comprende' 
re questi compagni chr cri-
ticano perche * e'e troppo 
sport».' Se esst vogltono ve-
ramente bene al giornale. se 
vogltono che vada in centinaia 
di migtiaia dt famiglie ope
rate, ebbene, accettmo anche 
la pagina sporttva possono 
sempre voltarla se ad esst 
non interessa (e nessuno cer
to li critica per questo), ma 
tengano anche conto del fatto 
che non tutti la pensano co
me loro. 

11 nostro giornale, lo sap-
piamo tuttt, ha un numero 
timitato di pagine rispetto ai 
quotidiani borghesi. Ma to, 
militante comunista, che pu
re di sport non mi interesso, 
quando sento che un mio com-
pagno di lavoro compra la 
Nazjone solo perche vi pub 
leggere due arficolt sulla Fio
rentina, vorrei che lTJnita po-
tesse dedicate nan una, ma 
tre pagine alio sport.' 

R. VERDIN1 
(Firenze) 

Sull'axgomento ci hanno anche 
acrltto: E. GARABOLDI dl Bre
scia (che giudica la cronaca spor-
tiva c soltanto alienante *); E. 
FRANZINI di Bologna (che conn 
dera indtspensabile la p&glna dol
lo sport • perch* il nostro giorna
le noo deve essere fatto soltanto 
per gli attimsti»); Ernies MTJSIN1 
di Fidenza (11 quale spprezza 11 
« contenuto obtettivo * della pagt 
na dello sport ma ritiene «vera-
mente eccessivo lo spazio dedica
to al calcio»); M. SANTINI di 
Mllano (che espnme un giudizio 
positivo sulla pagina sportiva de 
<• 1'Unit4 » ma vorrebbe « ptu •-
tleuca leggera»); Ugo C. FAVIL-
LA («non suggerisco di sopprt 
mere la cronaca delle partite dl 
calcio. ma di pubblicare soltanto 
descrizioni sintettche e $tringate »). 

Quando le borse 
di studio vanno 
a chi non 
ne ha bisogno 

Caro dtrettore, sono passa-
ti otto anni e la sttuaztone e 
nmasta la stessa. Mi riferi-
sco al crtterio con cui vengo-
no assegnate le borse di stu
dio nelle scuole secondarie. 
Otto anni fa feet il mio bra
vo concorso. Avevo studiato 
con responsabthta, ma non 
bastava, dovevo svolgere un 
compito scntto d'italiano, la 
cui validitd era essenziale per
che mi fossero date le ISO 
mila lire. Di secondaria tm-
portanza era invece il fatto 
che facevo parte di una fa-
miglia di condiziont disagiate. 
Siamo 5 ftgli; mio padre e 
un modesto negoziante di ali-
mentart e so to quello che gli 
costa, fra umiliazione e sacrt-
fici, tirare avantt. 

Ma tutto questo non inte
ressa affatto i signori esami-
natori. Questi giudtcarono mi-
gltore tl compito d: altri ra-
oazzi che, guarda caso, il piii 
delle volte erano figli di pro-
fessori e di professionisti, 
che, naturalmente erano stati 
favoriti dai mezzi cui pote-
vano attingere senza diffi-
coltt. 

Qucst'anno e successa la 
stessa storia, con mia sorel-
la. Nel frattempo le conditio-
ni economiche si sono aggra
vate: dei figli, due frequen-
teranno VVmversita, a Roma, 
e il maggior numero dei me
si dell'anno resteranno fuori 
casa, costretti, per seguire t 
corsi, a fare la squallida « vi
ta di penstone». 11 reddtto 
e diminuito, per vari motivi, 
fra cui la concorrenza nel la
voro, le malattie di famiglia. 
tnsorte quando ancora non *-
ststeva la mutua commercian-
ti, ecc. 

Ora, mia sorella ha rtpor-
tato alia licenza media il giu-
dmo di ottimo. Cib nonostan-
te ha dormto svolgere il la-
migerato tema... 

E' tempo che la scuola foe-
da le cose a dovere e qutndt, 
tra l'altro, abolisca quella 
stupida prova dt italtano <che. 
si %a, serve solo a fornire <n 
commissari I'elemento per as 
segnare le borse dt iturtto n 
determinati candtdati) e che 
i soldi vengano dati a chi ne 
ha un effettivo bisogno 

ENZO DE GERONIMO 
(Sapri - Salerno > 


