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Scienza 

La psiehiatria e il potere in un saggio di Giovanni Berlinguer 

La manipolazione 
della mente umana 
Diagnosi ii malattia mentale e selezione classista — Le origini sociali e 
le canst orgamche — La violenza ieWuomo saH'uomo come fattore morbi-
geno — Psicologia, psichiatria e psicoanalisi nella societa del nostro tempo 

Letteratura 

L'eatendersi delU lotta di 
daase internazionate (cfae 
nel Vietnam ha smascbera-
to la reale cooaistenza di uno 
dei miti della nostra epoca), 
l'acutizzarsi delle lotte ope-
rate, i movimenti studente-
schi, il maggio francese, 
haimo measo in moto tra 
1'altro — effetto forse non 
aecondario — un processo, 
sia pure lento, difficile e 
incerto, di politicizzazione de
gli InteUettuali, cbe presen-
ta caratteri e momenti di 
eetremo interesse per le po-
tenziaJita rivoluzionarie che 
potrebbe dispiegare qualora 
riuseisse ad operare una piu 
diretta e decisa saldatura 
con le masse. EJemento es-
cenziale di tale processo e 
la presa di coscienza del ruo
lo cbe la societa capitali-
sta, nel mo attuale stadio di 
•vikippo, tende a riservare 
aH'intetlJettuale in genere: 
un ruolo di mediatore atti-
vo e funzionale — nel suo 
campo specifico — delle nuo-
ve forme di mistificazione, 
di repressione e di discrimi-
nazione classista. 

Per rifiutare questo ruolo, 
1'intellettuale ha dovuto an-
zitutto mettere in diseussio-
ne il rapporto col proprio 
contesto socio-politico e con 
gU fftessi specific! strumen-
ti e modalita del proprio la
voro; e si e trovato cosl da-
vanti ad una scelta cbe non 
poteva piu essere equivoca, 
in quanto doveva trascende-
re H proprio settore dato 
e divenire necessariamente 
scelta politica. II processo 
ha coinvolto student! e pro-
fessori, artisti e scrittori, 
professionisti e scienziati di 
van indirizzi, ma ba cono-
sciuto fasi particolarmente 
•cute e radfoaii tra peichia-
tri e psicologi, ehe, per la 
iloro stessa coUocazione so
cial©, hanno aperimentato 
contraddizioni qualitativa-
inente piu drammatiche. 

La « scienza » della mani
polazione e del controllo del
la mente umana ha avuto 
una dilatazione ed ha com-
piuto progressi vertiginosi. 
Essa da un lato produce coa-
zione a consumare, a sce-
gliere e a comportarsi in 
modo determinato, indottri-
namento, acquiescenza. ra-
zionalita entro limiti presta-
biliti; dall'altro fissa i criteri 
deU'efficienza per la produt-
tivita e fornisce git stru-
menti selettivi — quindi 
l'alibi tecnologico — per 
scariare, emarginare e se-
gregare gli « elementi > che 
presentano livelli di funzio-
nalita e di produttivita in
ferior! o diversi da un sup-
posto Hvello normale. Alia 
necessity di un'analisi di 
questa situazione, gia diver-
si specialist hanno risposto 
anche in Italia: muovendo 
da questi contributi, Giovan
ni Berlinguer, con Psichia-
tria e Potere — Editori Riu-
niti —, ha tentato ora una 
sintesi critica dol problema, 
ad un livello insieme scien
tific o e politico. 

II libro e stato eostruito 
aulla traccia della relazione 
Introduttiva presentata d a 
Berlinguer al convegno tc-
nuto all'Istituto Gramsci su 
un tema omologo; e si pre-
aenta come un documentato 
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e incisivo esame dei nessi di 
funzionalita reciproca che 
legano la scienza — con par-
ticolare riguardo alia teoria 
e alia pra&si psicologica — 
al potere, nella societa ca-
pitaiista avanzata. 

Da questa angolazione de-
cisamente politica, che rifiu-
ta chiusure spedalisticne, 
Berlinguer chiarisce anzitut-
to il carattere storico-sociale 
del fenomeno delle malattie 
mentali, che non pud essere 
ricondotto alia pura obietti-
vita scientifica, ma si pone 
piuttosto in termini sociali 
di incompatibilita con il co-
mune modo di vita. Qui tra 
1'altro viene messo in evi-
denza come la diagnosi di 
malattia mentale abbia un 
livello di certezza scientifica 
e di credibility eccezjonal-
mente basso, per cui si pre-
ata ad essere strumento di 
selezione classista. 

D'altra parte, Tautore evi-
ta Terrore idealistico di con-
siderare la malattia mentale 
di esciusiva origine sociale, 
e ne rivaluta il livello biolo-

' gico, ereditario ed organico. 
I Chiarisce cioe ehe una socie

ta totalizzante, alienata e 
violenta come quella capi-
talistica non si limita sol-
tanto a condimonare, a sele-
zlonare e a discriminare gli 
individui, ma causa ad essi 
gravi danni funzionali ed or-
ganici, ancbe al livello del 
sistema nervoeo centra le. La 
violenza dell'uomo sull'uomo 
diviene cosl chiaramente un 
fondamentale fattore morbi-
geno; e il lavoro alienate 
cioe l'uso subumano dell'uo
mo, un atto di violenza che 
mette in causa l'integrita 
psicofisica e la sopravviven-
za stessa dell'uomo, il cui 
oorpo diviene < la sede na-
tiurade delle contraddizioni 
sociali (...) il luogo di vita 
destinato a subire tutta la 
violenza del dominio > (Di 
Marco). In questa prospet-
tiva, l'ambiente (famiglia, 
scuola, lavoro, luogo di emi-
grazione, ecc.) assume rile-
vanza soprattutto come <mec-
canismo che trasfortna uno 
stato potenziale di malattia 
in un processo morboso il 
quale viene evidenziato e poi 
aggravate dalla condanna so
ciale e dalla segregazione 
istituzionale ». 

Berlinguer si pone quindi 
direttamente il problema 
della posizione che occupano 
la psicologia, la psichiatria 
e la psiroanalisi nei confron-
ti di questa situazione. Po
sizione che fin troppo evi-
dentemente ha i oaratteri di 
un decisivo canale d'inter-
vento e di controllo nelle 
mani del potere. In sostan-
za, * la manipolazione della 
mente c il controllo dei com-
portamcitti devianti, attuato 
con mezzi scienttfici che 
giustificano e nerfe?ionano 
metodi repressivi e forme 
di condizionamento, rappre-
senta ormai non gia un acci-
dente oppure un elemento 
occasionale, ma una compo-
nente sempre piii intrinseca 
e rilevante della societa ca-
pitalistica ». Per cui, perfino 
dietro i ruoli * umanitari» 
assegnati ufficialmente a psi-
chiatri sociali, psicolerapeuti, 
assistenti sociali, psicologi 
di fabbrica, sociologi indu
strials, ecc., si nasconde il 
compito — come ha messo 
in evidenza Basaglia — di 
« mistificare — attraverso il 
tecnicismo — la violenza 
senza tuttavia modificarne la 
natura; facendo si che l'og-
getto di violenza si adatti 
alia violenza di cui e og-
getto, senza mai arrivare a 
prenderne coscienza e poter 
diventare, a sua volta, sog-
getto di violenza realc con-
tro cid che lo violenta». 

Questo intreccio tra scien
za, assistenza, sicurezza so
ciale e potere, rinsaldato 
dalla «corsa al profitto che 
trasforma molte attivita sa-
nitarie in affari », pud essere 
spezzato soltanto da una ola-
borazione concettuale alter-
nativa cbe >»fori in presa di 
coscienza collettiva e in 
grandi movimenti di massa. 

Berlinguer si chiede al 
riguardo se sia possibile ef-
fettuare in questo settore un 
capovolgimento atwlogo a 
queUo effettuato da Marx 
con la critica deH'economia 
politica. Evidentemente, pe-
rd, non si tratta di un ca-
povoigimento analogo, ma di 
un memento particolare di 
que)lo steaso capovolgimen
to. Anehe se e vero — come 
osaerva Berlinguer — che 
c chi ha in mente quale ri-
lievo ha la ncurezza sociale 
neirideodogia e nella pr*ssi 
•ociaWemocratica, quale ruo
lo ha tuttora ranistentt (...) 
nei pensiero cattolico tradi-
zionale, quale posto occu
pano k iatituzioni aasiaten-

ziali nel sistema di potere 
della DC e della Chiesa in 
Italia, puo valulare facil-
mente quale sarebbe il peso 
di un totale ribaltamento 
(pratico, culturale, politico) 
degli interest e delle aspi-
razioni delle masse su que
sto terreno >. Indice di tale 
ribaltamento puo essere con
siderate la nuova prassi psi-
chiatrica iniziata clamorosa-
mente con 1'esperimento di 
Gorizia, e poi estesa a Ci-
vidale del Kriuli, a Nocera 
Inieriore, a Ceccano, ecc. 

Questa, grosso modo, la 
linea centrale di Psichiatria 
e Potere, che affronta anche 
una serie di altri problemi 
ad essa strettamente connes-
si, quali ad esempio il rap
porto tra marxismo e psico
analisi, e le condizioni delta 
psichiatria nei paesi socia-
listi. Infine, l'autore formula 
aleune proposte di politica 
sanitaria, in un contesto ge
nera le ehe vede earatteriz-
zato da promettenti prosoet-
tive di lotta. Politica della 

prevenzione, trasformazione 
dell'ambiente naturale e so
ciale in rapporto alle esi-
genze degli individui, de-
ospedalizzazione, organizza-
zione di equipes sanitarie per 
l'assistenza a domicjlio, mo-
difica del carattere morfoige-
no della scuola, delle fab-
briche, delle famiglie, degli 
insediamenti urbani: seguen-
do questa dire zione, la psi
chiatria e la pskologia, to-
gliendosi di dosso la pesan-
te ipotcca di strumento JHJ-
balterno di potere, potranno 
contribuire, attraverso una 

> presa di coscienza sempre 
piu vasta, alia mobilitazione 
e alia organizzazione di for-
za morale, e quindi a muta-
menti sostanziali nei rap-
porti di potere, fine a sfo-
ciare nel processo rivoluzio-
nario che, come sottoiinea 
Berlinguer citando Fidel Ca
stro, «e intrinsecamente il 
miglior programma di sanita 
pubblica possibile >. 

Gaetano De Leo 1 

«I I povero Avrosimov >» di Bulal Okudzava 

Gli astratti 
furori 

diIvan 
Finnocente 

// povero Avrdsimov di Bu-
]«.t Okudzava, scnttore sovie-
tico di origine georgiana, e 
un romanzo (ed. De Donato, 
pp. 450, L. 3000) il cui epi-
sodio s'impemia sulla famo-
sa congiura dei « decabristi », 
gli insorti del «dicembre» 
1825 fra i quali molti paga-
rono La loro audacia con la 
vita. Nobili e ufficiali dello 
esercito zarista, sotto l'influen-
za delle dottrine liberali oc-
cidentalizzanti diffuse in Rus
sia nei primi decenni dello 
Ottocento, dopo la rivoluzio-
ne francese e gli scontri con 
gli eserciti napoleonici, aveva-
no formato una societa segrw 
ta per combattere l'autocra-
zia e instaurare un governu 
capace di liquidare aleune 
strutture feudali e abolire la 
servitu della gleba. Dopo uno 
sfortunato tentative di insur-
rezione, i principal! fra 
i decabristi finirono sotto 
processo. 

Dunque, il romanzo si svol-
ge In una cornice storica pro-
cisa. Avrdsimov e un giovane 
nobilotto di provincia, padro
ne di qualche centinaio di 

Mostre 

Antologia di pittori contemporanei a Roma 

Da Kokoschka a Bacon 

Oikar Kokoschka: « Ritralto dol dottor Robort Fround >, 1909 

La rlpresa della stagione 
delle mostre 6 lenta e pru-
dente in tutti i maggiori cen-
trl di vita artistica e dl mer-
cato, da Bologna a Roma, da 
Torino a Milano. A Roma si 
possono aegnalare poche mo
stre: la quarta edizione di 
it Prospettive » orgaruzzata 
dalla galleria « Due Mondi » 
e che si conferma come una 
puntuale rassegna-proposta 
del lavoro del giovanl; un'al-
tra rassegna di giovani alia 
galleria «Ciak»; una bella 
antologia della pittura surrea-
hsta di Victor Brauner alia 
« iolas Galatea » e infine una 
selezione di autori contempo
ranei alia galleria «II fante 
di spade» che annuncia in-
che « personall » con opere re-
centissime di Gianfranco Fer-
roni, Tltina Maselli e Jamas 
McGarrell. 

Si tratta dl una selezione 
dove si possono ammir&re al-
cuni quadri assai belli e nel-
l'insieine indicativa di un 
orientamento di mercato in 
Italia per la pittura figurati-
va quando 11 quadro vale de-
cine e decine di milioni. I 
quadri aono di Prancis Ba
con, Victor Brauner, Felloe Ca-
•orati. Marc Chagall, Salva
dor Dall, Paul Detvaux, Ni
colas De Stael, Raoul Duty, 
Max Ernst, Juan Oris, Wasai 
li Kandinsky, Oskar Koko
schka, Fernand Legor, F««4 
Magritto, Claude Monet, Oior-

So Morandl. Pablo Picasso, 
ino Severinl, Graham Su

therland, Yves, Tanguy, Mau

rice Utrillo, Maurice Vla-
minck. Sfinge dipinto da Fran
cis Bacon nel '54 e un qua
dro assai tipico della primi-
tiva maniera del pittore in-
glese: quadro di una violenza 
orrida e selvaggia, di un colo
re gelido e notturno, di lu
ce vitrea da flash; potente 
immagine nevrotica di be-
stialita borghese e di potere 
criminate. 

La Composizione dl Nico
las De Stael, forse uno dei 
quadri piii belli dipinti dal-
l'artista russo nel 1948, 6 un 
« pezzo » di pittura indimen-
ticabile per la fatica umana 
della poesia che lo struttura 
e per l'approdo plastico a 
una immagine della natura 
spessa come un muro da cui 
affiorano e risprofondano dia-
manti di forme. 

L'Homme attabli dl Juan 
Gris e un quadro del 1925: 
e un'opera di un momento 
aureo del cublsmo o opera 
molto poetica di Gris il qua
le, in una serie di quadri dl 
questa maniera quotidiana e 
rldente, indlco la possibilita 
dl una pittura oggettlva ri-
strutturata dal cubJamo du-
rabilmente come immagine di 
un mondo naacente e chlaro 
in ogni punto dello spaslo. 

Il quadro dl Wasalll Kan-
dinoky cbe porta U tttolo Bor-
do ffiallo 1930. n. 497, ata a 
indicare uno del momenti dl 
piu intlma cotiaonana* col 
mondo plastico di Kloe ed e 
un mcaitro utratto di forms 
• colori che fa panaare alia 

superficie di un'icona. 
Oskar Kokoschka dipinse 

questo Ritraito del dott. Ro
bert Freund nel 1909, anno as
sai fertile di grand! ritratti 
di intellettuali e borghesi fra 
Praga e Vienna. E' un qua
dro impressionante per come 
e trapassata nella materia 
pittorica l'energia strana del 
personaggio che ride con una 
specie di strabismo dell'anl 
ma su un piccolo corpo ca-
scante. E' strano anche quan
to la velocity fluida della pit
tura si awirini al senso 11-
quido e traballante del cosmo 
che dava alle sue immagim 
un Soutine. Chi volesse mu-
tare in un pensiero la pu-
rezza solare, di mattina che 
dura un giorno di queste no-
stre giornate d'ottobre, e con-
fidare nella durability di quel 
pensiero deve guardare con 
calma, con molts calma, la lu
ce mattutina del Paetagoio di 
Giorgio Morandl. 

I temi del canniballsmo e 
della femmina-mantide vanno 
oggi dl moda nel him e nel
la pittura. Pu6 essere curio-
so vedere come, alia data del 
1953, che e gia una data tar
da nella pittura di Graham 
Sutherland foasero familiari 
all'ottica surreallsta n alia cul
tura artistica inglese. In Man
tis (1953) la forma dell'ant-
male e tutta armata, quasi 
un ritratto contro lo spazio 
rosa vioiaceo, aaaal suggest!-
vo come emblema terrlblle • 
ridente. ^ ^ M k«cchl 

« anime», e si distingue per 
la sua statura di gigante e 
il suo candore agreste. Volen-
tieri sarebbe rimasto a goder-
si la pace dei campi e le 
dolci premure della mamma, 
aspettando altre piii dolci pre
mure da una sposina anco-
ra nebulosa. Ma l'ondata del
la storia travolge per un mo
mento ancbe lui. Suo zio, per 
capriccio del caso, ha una 
parte di primo piano nella 
repressione antidecabrista: 
salva la vita dello zax. Que
sto gli permette di far veni
re a Pietroburgo il njpote 
AvrOsimov procurandogli :1 
posto di scrivano presso la 
commissione presieduta dallo 
stesso ministro della guerra 
e chiamata a processare i ri-
belli. In questo modo il con-
dido gigante si misura con 
realta ignorate, a cominciare 
dagli interrogator! di quegli 
uomini, ieri potenti e oggi 
umiliati dalla prigione, ieri 
cosl ricchl dl progetti inno-
vatori e oggi ridotti a respm-
gere le accuse, a mentire per 
salvare la vita. 

La fedelta alio zar nel gjo-
vane Ivan viene messa a du 
ra prova soprattutto quando 
si presenta al giudizio dvl 
tribunale il colonnello Pestel', 
un personaggio storico che fi-
nl impiccato come uno dei 
maggiori della «congiura di 
dicembre ». Fino alia sua com-
parsa tutti i suoi complici 
hanno rovesciato ogni colpa 
su di lui. Quindi, da princi
ple, i due uomini sembrano 
i poli estremi di una situa
zione in cui i viscidi digni-
tari e generalonl del tribuna
le fanno da centro. Lo scri
vano e fuori della storia e 
la subisce, con la stessa fa
cility con cui subisce le at-
trazioni di tutte le donne che 
incontra. II colonnello-imputa-
to ha avuto la pretesa di d> 
minare e di fare la storia. 
Ma a poco a poco il « povero » 
Ivan e attr&tto dalla perso-
nalita del processato e dalla 
sua stessa condlzione di iwr-
seguitato. Ed 6 preso da m-
timi furori. Perche rono tutti 
contro Pestel'? E perche, nel-
lo stesso tempo, tutti innal-
zano lodi al suo fascino, per-
sino i suoi delator!? Il gio
vane «innocente » finisce per 
identificarsi nel « malfattore ». 
Concepisce un piano per 11-
berarlo (e forse per liberare 
se stesso). Ma lo rimanda di 
continuo, finche viene seoper 
to e preso anche lui, e solo 
il candore, l'immagine della 
sua poverta di spirito, lo sal-
vano da guai peggiori. Con suo 
sollievo viene rispedito alia 
pace contadina, dove trovora 
ancora la mamma e, final-
mente, la sposa che gli assi-
curera le dolcezze del matri-
monio. 

II romanzo «storico», se-
guendo un simile itinerario, 
cede spesso il passo all'ana-
lisi psicologica. I fatti di co
scienza del misero sprowedu-
to sono abbastanza labili, qua 
e la imperniati su vecchie 
concezioni di « onore », qua e 
la sottoposti ai richiami di 
passioni e tentazioni in una 
citta quasi sempre misteriosa 
e incomprensibile. Di tutte 
queste incertezze il narratore 
si serve benissimo per dar-

ci un romanzo divertente, non 
senza qualche caduta preei-
pitosa nel romanzo di appen-
dice a forti tinte, con perso-
naggi un po' squadrati ed eti-
chettati. Sono pero le scene 
di insieme, le feste della gio-
ventii dorata, le evocazioni 
di una congiura che ha la-
sciato strane tracce nella gio
vane generazione dei nobiii, 
che maggiormente si presta-
no, nella narrazione di Okud
zava ad accensioni iromche 
gustose e ad aperture di go-
goliano umorismo nero. Ci 
troviamo, cioe, di fronte a 
uno scrittore che, attraverso 
accurate combinazioni (come 
in un collage) di materiali 
tratti dalla grande tradizione 
della narrativa russa, sa uti-
lizzare le sue risorse e la sua 
cultura, preso da un tema do 
minante, che ci porta nella 
dimensione allegonca del «rac-
conto filosofico*. 

Come appare dalla breve 
esposizione che qui ne abbia-
mo ricavato, il racconto ri
manda a una realta, che sto 
ricamente ha resistito in Rus
sia e altrove: alia struttura 
stessa di ogni situazione op 
pressiva, autocratica, concepi-
ta come lotta sterminatrice 
delle frazioni che pongono i 
problemi del rinnovamento 
sociale o politico. Pu6 esse
re lo zarismo, ed 6 l'imma
gine che Okudzava disegna 
con amaro divertimento. Ma 
l'immagine rimanda a situa-
zioni piii recenti, quali abbia-
mo conosciuto attraverso i do
cument! sullo stalinismo, o 
anche ad altre situazioni solo 
apparentemente meno perico-
lose, dove il processo o la 
condizione poliziesca rimane 
il metodo dl governo o 
di direeione, e che e come 
il flagello di una malatti* 
(la «peate», come diceva Ca
mus), che invests l'intera so
cieta, anche quelli che oa ne 
stanno in disparte, anche chi 
si rinchiude nella sua ooraz-
za dl aualunquismo invetera-
to, anche chi non sottopone 
al vaglio della ragkme 1 pro-
prl atti e le propria oonvin-
Sionl. 

MicHele R«go 

Aperta a Roma la mostra di G>urbet 

Neile M I « dl Villa Modici a Roma, dov* gia 
fu ofpitata la bella mostra di Ingres, ieri * *tata 
inauourata la grande mostra dodkata a Gustove 
Courbel (1119-1177) e organizzata doll'Accadomia 
di Francla, dal Museo dol Louvre o dalla Sovrin-
tendenia alia Galleria Nazionale d'Arte Modorna. 

L'esposizione, che restera aperta fin* al 4 gen-
naio tutti i giornj mattina e pomeriggio eicluso 
il lunedi, e ccrto uno dei fondamentali awenl-
menti artistici dol dopoguerra in Italia per la 
quantity e la qualita delle opere esposte (anche 
dopo la fa iMM sala alia Biennale di Venezia 
1954); per I'immensa ritonanza che ha avuto ed 
ha tuttora Courbet nella cultura artistica d'avan-
guardia con la sua «arte vivente», con le sue 
Idee sul realismo moderno, con il suo esempio 
di rivoluzionario coerente e inflessibile e, InAno, 
con la sublime sintetica concretezza del suo 
sguardo sulla vita e sul cosmo che risulta pro-
vocazione salutare anche per noi contemporanei. 

Nella mostra, H folgoranfe e anche spettaco-

lare porcorso roolista e delineato in quaranta-
cinque piHuro che coprono tutto I'arco dell'azione 
rivoluzionario di Cowrbet dentro la societa fran
cos* a parti re dal 1840 * delle prime battagli* 
artisticho porigino: nel corso delle lotte repub-
blicone die portarono »t '49; nei lunghi onnl dl 
resistenza che seguirono il colpo di stato di Na-
poloone I I I* nei giorni gloriosl della Comune di 
Parigi dl cui fu consigliere e delegate alle Belle 
Arti; e ancora nei giorni, nei lunghi e duri anni 
dopo la caduta della Comune quando il regime 
borghese lo processo e incarcero, lo braced fero-
cemente spogliandolo di tutto, assieme agli altri 
comunardi, con I'accusa non corrispondente al 
vero di aver fatto abbattore quel mostruoso mo-
numento alia guerra che era la colonna Vertdome, 
flno a costringerlo all'esilio in Svizzera dove morl, 
nel 1877, a La Tour-de-Peilz. 

Nella foto: un autoritroHo dipinto da Courbot 
quando fu incarcerato a Saint-Pelagie nel 1871. 

Programmi Rai-Tu 

Televisione 1* 
10,00 

12,30 
13,00 
U^O 
17,00 

17,30 
17,45 

18,45 
19,15 

19,45 

20,30 
21,00 

22,00 
23,00 

SALONE DELL'AUTO 
Telecronaca dell'inaugurazione a Torino: telecronista Gino 
Rancati 
CORSO Dl INGLESE 
TANTO ERA TANTO ANTICO 
TELEGIORNALE 
PER I PIU' PICCINI 
II Paese di Giocagio 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
II gatto con gli stlvali: favola di Perrault 
OPINIONI A CONFRONTO 
ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Ouinta puntata di Mode e stilt del nostro secolo 
TELEGIORNALE SPORT, Notizie del lavoro, Cronache ita-
liane, Oggi al Parlamento 
TELEGIORNALE 
L'EUROPA VERSO LA CATASTROFE 
La sesta puntata della serie curata da Hombert Bianchi rias-
sume le vicende che portarono dal Patto di Monaco alio scop-
pio della guerra In Europa, il 3 settembre 1939. 
MERCQLEDI' SPORT 
TELEGIORNALE 

Televisione 2# 

16,00 TVM 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 L'EREDITA' Dl UN UOMO TRANQUILLO 

Film. Regia di Mario Zampi. Tra gli interpret!: David Niven, 
Yvonne De Carlo. Si tratta di una commedia brillante am-
bientata in Irlanda: si narrano le gesta d) un erede quasi 
diseredata. 

22,40 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 
Programmare la vita 

Radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, >, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23,10; 
i Corso di lingua tedesca; 
4,30 Mattutino muslcale; 7,10 
Muslca stop; 7,48 Ieri al Par
lamento; 8,30 Le canzoni del 
mattino; 8,45 I nostri flgli; 8,55 
Andrea Chenier; 10,05 La Ra
dio per lo Scuole; 10,35 Inter
vals musical*; 10,45 Torino: 
51. Salone Intornazionalo del-
I'automobile; 11,15 Le ore dalla 
muslca; 12,05 Contrappunto; 
12,31 Si o no; 12,34 Lettere aper
ta; 12,42 Punto « virgola; 12,53 
Giorno per giorno; 13,15 Cafe 
chantant; 14 Trasmissioni re
gional!; 14,45 Zibaldono jtalia-
no; 15,35 II giornale di bordo; 
15,45 Parata di tuccessi; 16 
Programma per i piccoli; 16,30 
La discoteca del Radiocorriere; 
17,05 Per vol giovani; 19,13 I 
meravlgliosi < anni venti»; 1* 
o 30 Luna park- 20 La Pamela 
nubile; 21,50 Concerto sinfonico. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 6,30, 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 15,30, 14,30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; Svogllati a 
canta; 7,43 BUtardino a tempo 
dl muslca; 8,13 Buon vlaggio; 
8,18 Pari t dlspari; 8,40 Con
certo UNCLA per canzoni nuo-
ve; 9^5 Come e perch*; 9,15 
Romantic*; 9,40 Intorludlo; 10 
Un'avventura a Budapest; 17 a 
17 Improvviso; 10,40 ChUmat* 
Roma 3131; 12,20 Trasmissioni 
regional!; 13 Don Giovanni * 
la Sflnge; 13,35 Corta-happe-
nlng; 14 Canionlssima 1949; 
14,0* JuVe-boK; 14,45 DitcM In 

vetrina; 15 Motlvi scelti per voi; 
15,15 II personaggio del pome-
riggio; 15,18 Rassegna del mi-
gliori diplomat! del Conservator! 
italian) nell'anno 1967-48; 15,54 
Tre minuti per to; 14 Pomeri-
diana; 18 Aporitivo in mutica; 
18,55 Stil nostri morcati; 19 13 
salulano i '40; 19,23 Si o no; 
19,50 Punto o virgola; 20,01 
Concerto di musica leggera; 
21 Italia cho lavora; 21,10 II 
mondo dell'opera; 21,55 Bollet-
tino per i naviganti; 22,10 Quelli 
di Newport; 22,40 Oitchi rlce-
vuti; 23 Cronache del Mozzo-
giorno; 23,10 Dal V Canale dal
la Filodiffusiono: Musica leg
gera. 

TERZO 
10 Concerto di apertura; 10,45 

I Balletti di Igor Slrawinsky; 
11,10 Polifonia; 11,30 Archivio 
del disco; 12,05 L'lnformatore 
etnomuskologico* 12J0 Musicha 
parallel*; 13 Intermezzo; 13,45 
I maestri dell' intorpratazione; 
14,30 Melodramm* in sintesi: 
Fedora; 15^0: Domonico Scar
latti; 14,15 W. A. Mozart; 14,30 
Muilch* Itallane d'oggi; 17 Lo 
opinion! degli altri; 17,10 Corse 
di lingua todesca; 17,35 Bussy 
d'Amboiso o Francois* do Mont-
soreon; 17,40 Jazz oggi; 18 No
tizie del T«rzo; 18,15 Quadrant* 
economlco- 18^0 Muslca logg*. 
r»; 18,45 Pkcolo plan*ta- H,1S 
Concerto di ogni t*ra; 20^0 Nlc-
colo Machiavalll nel V Conto-
narlo dolla nasclta; 21 Canto-
narlo di Hector Borlloz; I t II 
giornale dol Terzo; 2248 I me
todi della critica In Italia dal 
dopoguerra a oggi; I M S Musi-
ch* contomporan**. 

VI SEGNALIAMO: 
8, or* 15^0). 

Ritratto d'autoro: Domonko SearlafH (ftedt* 

Controcanale 
UN CAPPELLO PIEVO DI 

PI.-VNTO — Davrero non si 
capisce perche il reaisia Giu
seppe Fina. autore di mlprrs 
santl opere lelevisive, e i re 
spottsabili del servizio prosa del 
la TV slano andali a ncsu 
mare Un cappello piciio rit 
pioggia. il lavoro di Michael 
Gazo, gia sfruUato ampiamente 
a Broadway qumdici anni fa e 
poi m tutto tl mondo nella vcr 
sione cinematoarafica e sulle 
scene italiane dalla campanula 
Proclemer-Albertazzi. Forse han 
no penxaio che, trattandosi rfi 
una vicenda che ]a pcrno su 
un dropato, questa scelta rap-
presenUisse un passo aranti sul
la via della < spreatudicatczza * 
rtspetto at soldi «pezz% >, ten-
trali dell'inizw del secolo o al 
le commedie dell'Ottocento. Ma. 
francamente. a not pare che. 
gia in partenza, la dtfferenza 
non fosse cost grande. m so 
stanza: tamo piu che, m questi 
quindici anni. la gentc ha avuia 
modo di vedere al cinema, se 
non m televisione, documentary 
e films ben pm dun di questo 
drammone d\ Gazo, sull'aroo-
mento. 

P. Giorgio MnrfeHini. preien-
1ai:do lo spettacolo sul Radio 
corriere, ha scritto che Giu
seppe Fina. rendendo.si conto 
dei limiti del lavoro di Gazo, 
« nelle pieghe del dramma In 
cercato soprattutto t canflttti 
umani. le emoztoni piii auten 
tiche e credihili dt ogni s-m 
nolo perxonagnto, i rnpnorfi piii 
mtvnt e meno conclamati». II 
compito, pero. non si presen 
tara facile. In prima luogo. 
perche su L'n c.ippollo pienn 
rii piojifiia peso in modo schiac 
ciante Video orig'wale: il pro-
tagonista, Jonni/ Pope, e un ca*o 
patologico. ha contratto iJ vizio 
della morftna a causa delle 
cure propinategh m ospedale 
per le ferite di guerra. e il suo 
dramma, racchiuso in questo 
amhito, non ha alcun rapporto 
con la realta sociale circo 
stante. Una simile impastazin-
ne, specie oggi che il problema 
della droga, negli Utah Vnitx e 
turn solo negli Stati Uniti, ha 
dimension! e mofirfl2ioni ben 
diverse, mette in chiara evi 
denza la poverta del dramma 
concepito da Gazo, 

Fina, tentando una chiave 
« mtimista *. ha ftmto. secondo 
noi, per peggiorarc addirittura 
le cose. Non st possono, infatti. 
scoprtre < confhtti umani » ed 
« emo2toni autentiche » dove non 
e'e che convenzione: un panre 
« burocrate delta vita » e mito-
mane, un figlio viz'tato e U-
luso, un altro figlio -lebole e 
frustrate, una moglie moroltsfa 
e piena di buon sento. Quali 
rapporti possono instaurarsi tra 
simih personaggi. palluh ridemi 
di tante altre fmure analoghe 
del teatro americano degli anni 
Trcnta e Quaranta? Nonostante 
i suoi sforzi evidenti, Fina non 
e riufcito che a sottolmeare la 
convenzionalitd delle situazu>ni. 
la prevedtbtlitd degli sviluppi 
del dramma. e non ha potuto 
evttare di concentrarsi sulle note 
patettche e lacrimose, che Gazo 
aveva cercato dt equilibrare 
con altri ingredienti * fortx ». 
GH ottori hanno recitato con 
lend, ma hanno finite anch'essi 
per ricalcare gli stereotipi dei 
loro personaggi: forse, solo 
Luigi Pavese, nella .tua searna 
bruschezza. si e salvato. 

Sd ora torniamo a chit-
derci: valeva proprio la pena 
di faticare tanto per ritcattar* 
una »celta ibagliata? 

9- «• 


