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$ 
Psichiatria 

Come si diventa schizofrenici? Un 
problema chiave della sociefa mcderna 

La paura 
della realta 
Eredita biologica e rapporti sociaii — Dai con-
tributi psicoanalitici a quelli del riflessologi 
Una indagine di Luigi Cancrini e Nicola Ciani 

II l ibro di Luigi Can r imi 
6 Nicola Ci ini («Schiso/re 
nia dalla persanalita alia ma 
lattia o, II Pensiero Scientifi 
co Edi tore l!)f>(!) e essenzial 
mente specialist ico ma il par 
larne qui ml sembra interes 
san te per 1 impor tanza dello 
a rgomento t r a t t a to dovuta 
non solo all 'altd incidenza del 
la schlzofrenia (circa lo 0 85 
pe r cento deHa popola?ione) 
m a anche alia p ioblemat ica 
che nello s tesso ambi to scien 
tifico suscita ques to d is turbo 
fnfattl anche Ie piu recentl d ia 
t r ibe sulla psichiatr ia in gene-
re sono spesso s ta te st imola 
te daila problematlca par t ico 
lare della schizofrema e dal 

I Ipotesi di una sua na tura 
socio genetica cioe dall ipo 
tesi delle cause social! che 
possono de te rminar la 

A ques to proposi to Gian 
Carlo Beda nella prefazione 
al volume met te in guardia 
cont ro « una le t tera tura spes 
so sbagliata pseud oscientifi 
ca giornatistica che si divul 
ga con una pencolosa rapid! 
ta perche affascina distruggen 
do 11 passato alhneandosi a 
tut t l i costi e spesso a spro-
posito con i movimenti socia 

II e cul tural i piu avanzati 
inventando e proponendo teo 
rie tanto favolose quan to inve 
riileablli » (pag 1) 

II libro di Cancrini e Cia 
ni non nasconde la crisi del 
la psichiatria a proposi to del 
la schlzofrenia crisi dovuta 
alia poliedriclta del punt] di 
vista e all Impossibility di una 

i in tes i conclusiva Una crisi so-
p ra t t u t t o dl metodo che gli 
Autori d iscutono in modo po-
lemlco e c rudamen te s incero 
Ess i a i r ron tano un problema 
cen t ra l s queito di accer ta re 
se 1 soggetti schizofrenici ave-
vano pr ima di ammala rs l dei 
t ra t t i carat terist ic] — fisici e 
psichlci — e se coloro che 
poss iedono quest! t ra t t l ca 
ra t te i istici hanno maggiori 
probabil i ty di ammala r s i de
gli altri soggetti Si t ra t ta 
quindi dl accer ta re se esiste 
u n a predisposizione alia ma 
latt ia, e se la malat t ia pud 
considerars i come lo svilup-
p o e 1 aggravamento d i una 
al terazione della p e r s o n a l i s 
piu o mono ch ia ramente pre-
sente fin dai prim) moment i 
della vita Si giunge cosi a 
pors i la domanda se sia pos 
sibile dis t inguere quanto vi e 
nella srhizotrenia di biologico, 
di eredi tar lo e predetermina 
t o , e quan to vi e invece di psi 
cogenetico e di acquisi to nel 
1 interreazione con 1 ambiente 

Cancrini e Ciani non ri 
spondono d i re t t amen te a que-
s t e e ad a l t re quest ioni , ma 
passano In rassegna gli stu 
diosi che da piu dl cinquan 
t a annl affrontano ques to te 
m a da punti di vista divers! 
Tut tavla malgrado 1 grandi 
cont r ibut l di fatti e di inter 
pretazioni , si ha la sconfor 
fcante impress ione di t rovarsi 
d i fronte a un pozzo senza 
fondo dove a ogn) tappa si 
r ipropongono, anche se in ter 
mini nuovi s empre gli stessl 
quesit i i rnso i t i Gli Autori 
par tendo dalla tlpologia Kret 
sohmeriana dove si sottoli 
nea una cont inul ta fra carat 
tere schizottmico ancora nor 
male personal i ty schizoide e 
schlzofrenia, passano all 'anall 
si del contr lbut i d) psichiatri 
francesl c o m e Claude e Mln 
kowski Degli antropofenome-
nologl si par la assai poco ma 
(orse non a tor to da ta 1'im 
postazione generate della ri 
cerca Maggiormente ci si sof 
ferma su Mayer e la scuola 
amer icana a impronta beha 
vouns ta ove, a mio pa re re fell 
cemente si Inserisce Sullivan 
Non sono perb t ra t ta t i i con 
t r ibut i dei riflessologi (angto 
americani e russ i ) , che stu 
d lano 1'Attivlta Nervosa Supe
r i o r come si e venuta in 
s t au rando — at t raverso i ri 
flessi condizionatl — in rap 
po r to dialettioo con 1 ambien 
te , non solo nella specie u m a 
na (filogenesi) ma anche nel 
oorso delta vita dl ogni singo-
lo tndividuo (ontogenesl) , e i 
gnora to quindi il punto di vi 
• t a dl origine pavloviana e 
compor tamenta r i s t i ca sull al 
terazlone del r appor to con la 
real ta come alterazione dello 
apprend imento a vari llvelli 
d ' integrazione pstchlca 

Maggiore spazio viene dato 
alle teorie psicoanaiit iche dai 
oontr ibut i di Freud a quelli 
deglt «psicoanal ls t i del! "ion 
come Federn, H a r t m a n n Ela 
d o , e c c , In cui e r isentl ta la 
influenza di teorie psichiatri 
ahe non analit iche fino al con 
t r ibu to or todosso della scuola 
dl Melanie Klein A ques t ul 
t imo s e m b r a vadano le siropa 
t ie degli Autori che ne illu 
s t r a n o efflcacemente il pensie-
ro , sullo svi luppo dell ' Io schl 
sofrenico come «11 r isul tato 
dl un e r r o r e dl sviluppo, la 
manifestazlone s t ru t tu ra le di 
urTincapacita dl r appor to con 
I 'oggetto » (pag 184) 

Cancrini e Ciani non solo 
non si p ropongono dl conclu 
d e r e e s lntet lzzare le teorie 
degll au tor i s tudia t i ma cri 
t icano 1 tentatlv) del genere 
Ogni d iscorso secondo loro 
e valido nel suo universe 
sclentifico e appaiono arbltrn 
rie certe contHtnlnazloni eUet 
t lche e I'uso dl concetti toltt 
dal contes to cu l tura le In cui 
sono nat l 

Queata loro crit lca ci sem 
b n pero c o n t r a d d l t t o n a nei 
oontrnnti rleii psipcn? \ di unlfi 
care le espericnze di t rovare 

un linguaRRIO comu ir un npi 
nione valida per tut t i (alme 
no per un cei to penotlo sto 
rico) in definit i \a un opinio-
ne scicntifica 

Di fronte alia situa?ione di 
crisi gli Auton n p i o p o n g o n o 
un discorso sul metodo che 
e cer tamente ii n p i t o l o piu 
interessante del libro Essi di 
s t inguono fra 1 i l t r o t re meto 
di di approccio ai fenomeni 
psichici 

1) un comprendere fename 
nologlco o \ e si so t t obne i la 
necessity che lo psichiatra ab 
bia almeno cosclenza che egli 
pud solo comprendere e non 
spieqare 1 fatti psichici 

2) un comprendere in te r 
mini di spiegafionp causale 
metodo oggettivo e piu rtgo 
roso tipico delle ^cien7e natu 
rah esso ha per6 a \ u t o se 
condo loro scarse applicazio 
ni tn psichiatria 

3) un comprendere psicoa 
naMtlco che pu6 essere collo 
cato fra i due prpcedenti 
pur essendone in deftnitlva 
molfo d n e r s o Parafrasando 
Ricnpur e^sl dicono che « la 
Interpretayione psicoanalit ira 
b qualcosa di piu di una com 
prensione in termini di mo 
tivo r i fen to > (cio£ e qualco 
sa di piu della comprensinne 
fenomenoloKica) ma « e d al 
t ra par te qualcosa di meno 
di una concezione causa le» 
(pag 214) 

AgH Autori p reme dlscute 
re le prove dell esattp??a del 
I ' lnterpretazlone psicoanalltl 
ca e c i tando ancora Ricoeur 
si chiedono « A quail condizlo 
ni e valida un interpretazio 
ne? Lo e In quanto fe coeren 
te o in quan to II paziente la 
accet ta o perche 11 malato ne 
ha un mig l io ramento 9 Ma bl 
sognerebbe innanzi tu t to che 
questa interpretazione avesse 
un cara t te re di oggettlvltft, e 
a ques to scopo e necessarlo 
che un cer to numero di rl 
cercatori Indfpendentl possa 
accedere al medesimo ma te 
rlale r iunl to in circostanze 
accura tamente codificate BI 
sognerebbe pol che vi fosse 
ro procedimenti oggetrtvi per 
decidere t ra le ln terpre tazio 
ni concorrent l bisoE^ierebbe 
ancora r h e I ' interpretazione 
desse luogo a previsioni veri 
flcabili Ma la psicoanalisi non 
e in grado di soddlsfare que 
sti requts l t i» (pag 218) 

Ci sembra che queste e al 
t re interessanti osservazion! 
sul metodo esemplificate in 
alcuni casi dagli Autori r tapra 
no un discorso e r iproponga 
no una problematlca che an 
drebbe ul ter iormente svilup 
pa ta e approfondita per a r r ic 
chire un dialogo che rlschia 
di isterillrsl in formule t ra 
manda te di libro in libro 

G. F. Goldwurm 

Mostre 

In alcuni quadri «monumentali» dipinti nel 1969 ed esposti a Roma sono figu-

rati motivi autobiografici e della vita quotidtana m relatione alia storia di oggi 

Programmi Rai-Tv 

1 «lungo sguardo » 

di Alberto Gianquinto 
Con i q in r in dipinti nel fi4 

e ora Lsposti a B u n a (jialle 
m « I] gTbbnn >) Alberto 
Gianquinto insmiid un suo co 
s t r u t i n o dubbio poptico nel 
la ricei i p i t lonca d tcnden 
za oggcttivT e socn l e 

•Stictli walti (cm iOUx20n> 
f igun una b i t t i g l i d) s t n 
da t n p rc le tan e poli?ia e n 
flettc il ch rm s tonco e uma 
no dal Masp o rii Pang] al 
l 'Autunno nperaio in Italia 
Tut ta una spne di piccoll qua 
dr] con figure urlanti o p i n 
genti rienva da questo qinriro 
grande 

La tat ola lUitmmata fern 
200 x 200) figura gli oggetti dei 
la vita quot idiana e dell a itn 
biografn del pi t tore come per 
cossi da un grande conflittn 
di luce e tenchra II terzn 
gwrno (cm 200x200) cbe e. 
I ult imo quadro di una prere 
dente s e n e su mntivi arahi 
figura un fellah che sprofon 
da nella sabbia arnia to e co 
me colpito ne! sonno 

La spuqna dellaceto e an 
ch esso un quadro sulla vita 
q u o t i d n n i ri( ca do lc i s sum 
assetata di cose e di sens! 
ma per q u e s t i sete c e una 
lunga lancia che allunga h 
spugna del! aceto ed e la stes 
sa che ha b i g m t o le labbra 
dell drabo i m t o 

Con questi q u a d n Oianquin 
to « dice » che la \ e n t a \ e r a 
sui giorni che viviamo pub 
essere detta non lanto col 
pxeno degli oggetti quanto col 
vuoto dello spa?io che ora vie 
ne indicato come il mezzo pla 
stico piu efticace per la resa 
« tattile H della sconfitta uma 

m e del deserto umano che 
s t i nnn sotto il <( m i r e dell^ OR 
RPtlmta J eapitahstica Queste 
piftine nella monument i l i ra 
del vnnto si ncolleStino poe 
t icamente ad alcuni qua 
d n gianrii dipinti nel l ' l r n i 
un n b i l t a m e n t o fismratno dal 
piertn al tuoto era gi^ in A 
Guevara e in tutta u m s e n e 
« araba » le due variant) del 
la Caduta Una terrasza a Gc 
rusalcmme II campo di bat 
tnqha di Fl Ansch all alba 
Geteommn votturno Arabi e 
infme in alcuni misterios] 
« n o t t u r n i i con corazze can 
dele e vele 

Al suo esordio di lirico mo 
numentale col Grande interna 
a Lipan del I960 Gianqum 
to a^eva operato il nconosci 
mento poetico di se stesso nel 
Sud e nella situazione di c l i s 
se del Sud con la s e n e « ara 
b i » e con I omaggio a G U P 
l a r a nel 1967 prende su di 
se come contenuto p n m a i i o 
del l i n s m o cos t ru t tore la 
sconfitta e la rotta del fel 
I ah la morte sconfitta del co 
munista m o l u z i o n a n ) lo 
scbfletro e la cenere il deser 
to e il vuoto Nessun dliro 
fatto dclld i tor ia d oggi nes 
sun altra nflessione suila sto 
n a quanto la rot ta araba nel 
Sinai o la cat tura di Guevi 
ra ha pro \oca to 1 intima n 
s t rut turazione del modo di da 
re forma per 1 occhio e lo 
sguardo di Gianquinto Un al 
t i o fatto slorico i conflitti di 
classe nelle s t rade delle Cit 
ta dell Occidente ha formto 
material! altri per un n p o p o 
lamento dello spazio del qua 

| d ro ma 1 imma^ine dominan 
te del vuoto non ne viene 
a l te r i ta la donna f r i t i t ta e 
piangtnre nella b a t t a l i a di 
s t rada il cubo di portido dis 
se lcn io clip a t t r a \ e r sa lo spa 

1 / io l i z z u i r o nuovo di tuta 
o p e m a il rosso alfondal o 
della bandiera sono materia 
h tutti insent i come stilemi 
p ic jss am in Sugli %palti e 
nelle donne pnngcnt t nel dis 
solvimento stesso della costru 
zione cubista < ui fino alia se 
n e « araba » sono stati anco 
rati anche t momenti piu u 
s ionan lmma^imfic] e s imbo 
list] di Gianquinto (il pieno 
cubtsta nel gusto fenale di 
Chagall degli i nn imora t i vo 
lanti e s ta to reahzzato dal pi t 
tore veneziano nel 64 con La 
grande ronda) 

Parafrasando un passo fa 
moso del saggio di Adorno 
sul H lungo sguardo » di Mah 
!er (sulla par te e funzione 
nvc luz ionane del silenzio rnu 
sicale nspe t to al suono net 
la Nona Smjoma e nel Lied 
ion der Erde) si potrebbe af 
fermare che la p i t tura di 
Gianquinto in tu t to 1 anno 69 
si presenta come un unica me 
lodia monumenta le del colore 
dove sono scnrnpaise le su 
tu ie t ra le diverse situazio 
ni In ogni immagine sembra 
che Gianquinto vogha n a i r a 
ie qualcosa celando al tern 
po stesso quel che viene nar 
lando 1 esposizione del reale 
che egli fa si spezza e si 
f rammenta si i e ima come per 
farci sentire visivamente il re 
spiro pesante e ansiobo del 
na i ra tore La p i t tu ia procede 
perdendo la distanza da cui 
mizia al terna nello stesso 

Alberto Gianquinto s Sugli spaltl », 1969 

Lettera da Parigi 

Opere postume di Camus 
Cent anni ta i lavoratori pa 

rigini « dando 1 assal to al cie 
10 » come felicemente =Tisse 
Marx fondavano il pr lmo go 
vemo proletar io che con la 
t r i s temente nota sematne son 
glante ebbe fine dopo soli set-
tan tadue giorni di eroica at-
tivita Ma pur nella sua bre
ve esistenza la Comune rlvo 
luzionaria fu annunc ia tnce dl 
un mondo nuovo I Comunar 
di s ensse ro glonose pagme di 
s toria anche se la borgbfsia 
francese ha sempre a w o l t o 
dl un m u r o di silenzio 1 eroi 
ca epopea della Comune di 
Parigi presenta ta nei manuali 
scolastici addir i t tura come 
una « sommossa criminale » — 
m e n t r e alia gioventu francese 
si impongono 1 venerandi 
« miti » nazionah Giovanna 
d'Arco e Bonapar te 

Ora nel n c o r d o di quel 
giorni memorab lh e uscita 
una antologia del poeti della 
Comune a cura di Maurice 
Choury — che dl quel p e n o 
do e s torico documentat issi 
mo — e con prefazione di 
Jean Pierre Charro) Les Po& 
tes de la Commune (Seghers 
d i t 1970) 

S imone de Beauvoir, sulta 
scla del suo ormai famoso 
saggto i7 secondo sesso da alle 
s tampe un altra opera che 
non manchera di susci tare in 
teresse La scn t t r i ce francese 
nel suo recentissimo La vied 
lesse (Galhmard edit 1970) 
sot topone alia nos t ra a t ten 
zione un a r te di invecchiare 
nella pienezza della vita Ma 

11 libro della De Beauvoir e 
sopra t tu t to , la condanna di 
una civilta, quella borghese 
eapi tahst ica la quale unen 
do s t re t tamente lavoro e pro 
fltto fa della vecchlata una 
colpa senza vie d uscita Que 
sto recente sagglo della scrlt 
r n t P francese e un nobile ed 
ott imist ico messa^gio cont ro 
le m o r t i i i o n t ) brut ture della 
vita 

Al tema della vecchlata o 
meglio a quella attesa che pre
cede la mor te SJ ricollegT fl 
recente romanzo di Clsa Tr io 
let Le rosstgnol se tail ii 
iaube (Gallimard edit 1970) 
cbe oltre ad essere il lu< ido 
consurtf*"** 4i una vita e una 

t iniss imi anahsi della solitu 
dine sen le 

Camus d i e d anni dopo 
Dopo la sua morte sono ap 
parsi ( tradott i anche In Ita 
ha da Bompiani) j due tomi 
dei Carnets il p n m o (del pe-
riodo 19ft 1942) pubbhea to nel 
1%2 il secondo (1942 1951) nel 
1964 

Ora Francine Camus la 
vedova dello scr i t tore ha co 
stltuito un piccolo comitato 
che dovra orriinare la pubbli 
cazlone di tutte le opere po 
s tume dello s cn t t o r e scorn 
p a r s ) Ne fanno parte J C 
Bnsvil le Roger Quillot Paul 
Vialaneix e Roger Grenier 

Queste opere sa ranno rag 
gruppate nei Cahiers Albert 
Camus di cui i primi due do 
vrebbero a p p a n r e presso Gal 
l imard il p ross imo autunno 
Nel p n m o sara compreso La 
Mort heureuse un romanzo 
giovamle s c n t t o tra il 1936 e 
il 19̂ R n p r e s o poi nell esta 
te dello stesso anno e mai 
pubbheato Nel secondo 

saranno raggruppati gli art ico 
U apparsi su Alger Repubbli 
cam ment re gli scritti dl 
Combat sa ranno raccolti in 
una ul ter iore pubblicazione 
dei Cahiers cosl pure I ulti 
mo romanzo di Camus Le 
Premier Homme un opera au 
tobiografica r lmasta in 
compiuta 

Per finlre segnaliamo alcu 
ni autori italiam recentemen 
te tradott i in Francia Di To 
nino Guerra I editore Galh 
mard pubblica L Eqmlt 
bre presso 1 editore Stock di 
Creole Patti esce Le merveil 
leux automne t radot to da M 
Causse e H Pasqmer Nelle 
Edit ions du Seuil si pubblica 
di Carlo Cassola Fiorella se 
guito da Jours memorable* 
t radot to da P Jaccottet e da 
Fayard compare la f o r t u m t a 
e pregevole Histoire des Ita 
liens di Giuhano Procacct 
con traduzione di Catherine 
Bourdet 

Nino Romeo 

Notizie 
Gil arclieologl georglanl 

rltengono che circa 12 secoll 
prima della nasclta dl Cnsto 
gli Scltl vlvessero sul ver 
santl mcndbnali del Cauca 
so cenlrale Qui infattl e 
slato rinvenuto — informa 
I'agenzla Novostl — nel cor 
so dl scavl archeologlcl, un 
sepokro dl TI is dell'ela del 
bromo sito a 1 S00 metrl sul 
llvello del mare 

In questa lumba sono statl 
trovall parecchl oggetti dl 
bronzo con rafflgurailonl di 
animal I Su due cinlure dl 
bronio lamina lo sono ripro 
dotte scene dl caccla ed H 
rllorno dei guerrlerl dalle 
campagne niililan L anlico 
artista ha disegnalo sul bron 
zo cacclatorl In groppa a 
capre montane e cavalieH 
con il bottino Appese alle 
brlqlle del cavaDl di questi 
ull ml pendono IB teste re 
ci^e del winti destlnate al 
capo della tnbu 

Secondo una testimomanza 
di Erodoto, soltanto gli Scit] 
appendevano le teste degll 
sconfittl alle briglie dei loio 
cavalli La tomb a In cui sono 
state trovate Ie cinlure non 
ennserva oggeltl di ferro G 
pud essere datala Inlorno al 
la seconda mela del X se 
colo a C Per questo gli ar 
cheologl rltengono che alia 
fine del secondo millennlo 
gil Scitl o stirpl ad essi vi 
cine per le loro tsanze vl 
vessero reile montagne del 
Caucaso centrals Questa 
Ipotesi sembra essere con 
fermata anche da oggetti di 
ferro scoperli In lombe del 
I VIM secolo a C ossla al 
I inizio dell eia del ferro Ti l l 
oggetti scuri pugnall di fer 
ro, gnlere dl bronzo ana 
lojhe alle arml sclte e, so 
prattutto, gualne con Imma 
ginl dl panlore e di gnfoni 
In osso sono carttenstkhe 
soltanto degli Scitl 

XXXV Biennale 

Solo 7 autori 
per la 

selezione 
italiana 

Li Sottocomrnissione per le 
arti figutauve della XXXV 
Biennale composla da Gillo 
Dorrics presirien e di Gioifi o 
De Mrirch s Guuio Perocco Al 
do Cilo Pieio Dora?io Bn no 
Munan e dn Umliro Apoliomo 
direltore della \XXV Fsposi 
^lone alia quale e demanchta 
dai vigcnle Stdtuto la scelta 
degli artisti partecipanti alia 
sezione italiana si e nuruta a 
Venezia il 12 e il 27 e 28 feb 
braio 

La Sottocommis'iiorie ha anzi 
tutto preso alio delle comuni 
ca7iom del riirettore de la XXXV 
Biennale prof Umbro Apollo 
mo relative all organizz-jzione 
all interno del padighone cen 
trale di una mostra speciale 
di caratleie inU.rm7 onalc dal 
titolo a Propose per una Cspo 
si7ionc spenmentale» il cui 
pro^eito 4 stato esammato da 
un comitato inteinazionale di 
esperti 

La Sottocommiss one a mag 
gioranza ha ritcnuto di ade 
guare ia p irfeciinzione itaha 
na ai cntcno selctlno nstiet 
to degli alin Pacsi esposilon 
e percio di fisb ire h propria 
sctlUi su sttte dili-li cere in 
d inliMcluare alumi on j 
lai iti dclh ncerca irti l 
altuale 

La scelta dt.Mii )\a si e oncn 
tala sui sCLiLiiti s a e artisti 
Carlo liiUiu a (La \1 idddle 
na Sa sail I Hi) A^ost ; o 
li nail mi ( l \ imc-c ilc Milano 
jyjo) NICOIJ Cdn ro ( l a r a i l o 
19i>) Mi ii zio Mochetti {Ro 
ma 193d) bei n o Lombai do 
(Roma HiD C ul o priol m 
(C ( 10 i 1 )il)i C aidio \ t r n a 
(Guard ig i 11 Ch eti I9J") 

spiz io n a t r a t n o situazioni po 
s i t n e e negative costiuzione 
e fa tas t role ma t tmo e notte 
luce m e n d i a n a e buio di cie 
<o nslo La cat is t rofe colnci 
de col punto c i t lmimnte del 
la p i t tura Gianquinto sente 
come suo il volo del fellah de 
tenestrato come swo 1 inabis 
samento nella sabbia del Si 
nai dell a rabo che non e n u 
scito ad amare la gue i ra e 
le moderne armi di s te imlnio 
come suo lo sh t t amento nel 
la m e m o n a n v o l u z i o n i n a del 
futuro m qualche modo grem 
bo de! comandante Guevara 
morto lnnanzi t empo come 
suo ii ca rdme della donna az 
zurro tu ta che ha t rovato il 
coraggio di uscire dall Inter 
no di Lipart 

Certo vedere questa plttu 
ra immanente di Gianquinto 
dialogaie col cranio della vi 
t a fa una impressione ter r i 
bile tu t t a questa potenza di 
monocromo cavata da quan 
to Picasso e Moore e Su ther 
land e Lam hanno saputo di 
re deila violenza e delle cene 
ri della violenza ci fa guar 
dare uno scheletro nel deser 
to o le sparse membra di una 
ba t tagha fulminante (come ai 
giorni di Guernica) E nlen 
tc piu ci viene poeticamente 
suggerito che nme t t e r e il pie 
de nel deser to nel campo di 
battagha nello spazio che ci 
respmse ci viene suggerito 
da Gianquinto con un miste 
noso colore che nel suo sec 
co monocromo e come il n 
cordo di tut t i i colori del 
mondo e come 11 des ideno 
de! fanciullo e del proletario 
di tut t i i colori del mondo 

Un colore che e al suo pun 
to critico t rasparente tessitu 
ra sul presente che lascia t ra 
s p a n r e il colore del passato 
come un flusso nel t empo piO 
che eviden?a « t a t t i l e» di cose 
nello spazio La dove e piu 
infuocato di luce questo co 
lore nsa le il flusso fino a noi 
dalla fanciullezza dell immagi 
nazione di Gianquinto E il 
colore di un «lungo sguar 
do n sulla vita colore m e n 
diano e medi terraneo dl cib 
che si e conquistato colore 
abbuiato e a n d o della scon 
fitta e delle perdite secche 

Sngh spalti e U grande 
quadro recente che piu ci fa 
sent ire i1 vuoto !a donna az 
zurra e colpita e ncaccia ta 
al margine dello spazio e mai 
lance furono tanto lunghe al 
io scopo in mano a figurati 
mill t a n assassin! Ebbene t u t 
W questa rostruzione del rap 
portl t r a pieno e vuoto che 
cosi com e oggi dipinta e ve 
n t i e r a r imanda al p n m o qua 
dro monument-ale d ipmto da 
Gianquinto al Grande interno 
a Lipan del 1960 

In queil in terno profondissi 
mo d ombre aicune figure di 
giovani pro le tan fanno pieno 
affacciandosi alia storia (qua 
si socchiudessero le pal pebre 
alia gran luce) e ognuna di 
quelle figure e la rna tnee fi 
gurat iva della donna azzurra 
che oggi e f en ta e respinta 
in Sugli spaltl 

Nell Interno a Lipan Gian 
quinto reaiizzd il nconosci 
mento b n c o di se stesso nel 
Ie quah ta della " p o v e r t a » pro 
l e t a n a e della «r icchezza» 
umana di classe Hiconoscl 
mento pr ima in termini di 
sensi bill ta e poi dl ideologia 
come si e come si vive co
me si sente come si spera 
e poi gli oggetti necessan le 
cose faticate la carne il co
lore 1 rappor t i tra gli uomim, 
la mater ia di ogni cosa e 1 
diversi spesson della mate 
n a 1 ombra dove le forme 
umane ardono come fiaccole e 
il lume cosmico che abbuia le 
figure e il colore dei gesti 
quotidiani Da allora il Sud 
ha significato per Gianquinto 
il nconosci mento del cercato 
valore dell esistenza un'area 
umana medi ter ranea dopo 
Picasso e Guttuso dove e pos 
sibile sia una reincazione sia 
una mitograt ia Lo stesso spo 
s tamento lirico dell autobio 
giafia molto vicino all Africa 
alia poverta rtcchezza di quel 
1 area sociale non fu min ima 
mente a caso 

E s tato questo spostamen 
to Iinco dell autobiografia nel 
Sud proletario che oggi spie 
ga la grande naturalezza con 
la quale 1 immaginazione di 
Gianquinto vede lo spazio del 
mondo come flusso di colore 
luminosissimo di un Africa ab 
buiata tragica che sprofon 
da e af flora 

Questo mdimenticabile colo 
re dei q u a d n colore di de 
ser to di sole possente di ca 
se a calce di ossa polite di 
panni mi l i tan macerat i di me 
taiio incenento e rugginoso 
di terra smossa di tnncea o 
di buca per I albero nuovo 
e il colore piu a l larmante che 
venga oggi dall espenenza pit-
torica dei giovani 

Dario Micacchi 

Morto 
il pittore 

Carlo Quaglia 
II p ttoie ( a i lo Q ugl l e 

n > lo inlU t n d i milli nil d 
o_t, in I ymlil nco Lmbcilo 
I i h \ i o i st ilo i t »vti ito la 
i t lo s ir t i i s f,u to a 1 una 

un ii )., l u r n i 
\ c i 17 J i id into T I t r 

1 \, pill d 1 ]<HU \ (\-i 
i H ma dal 1 Md \ t i o pif 
•~->UU c ncll s i t \ t d itr ri Ro 
n 0 1 n i H 1 £. ' p tTn 

r o r n d Si | w Ma 
fai e d f l a « S ( i i R i n i 

giovedi 
TV nazionale 
9 30 Lezonl 

In^c e ( fh f n O ci 
v 17 m ul t cm I d 
SL <n/e ni l i all Ital ino 
Filosofia 

12 30 Antologia di sapere 
L uomo e la cimpiKna 
sett ma purttata 

13 00 lo compro tu compn 
Seltimanale C J ^ U O da Ro 
berlo Bencuenga 

13 30 Teleg ornale 

15 00 Replica delle leztonl 

del mattino 

17 00 II teatr no del gio 
vedi 

17 30 Telegiornale 

17 45 La TV dei ragazzi 
a) L amico l.bio b) L uo 
mo di neve c) Le citta 
del jazz 

18 45 Turno C 

1915 Sapere 

Gli eroi del mclodidmma 
sesta puntata 

19,45 Telegiornale Sport 

Cronache italiane 

20 30 Telegiornale 

21 00 Tnbuna sindacale 

22 00 Un morto che sape 
va troppo 

TtJeii m della sei c lion 
side inleipietata da Rav 
mond Buir 

23 00 Telegiornale 

TV secondo 
19 00 Corso di tedesco 

21 00 Tcleg ornale 

21 15 R schiatutto 
Q i t condotlo da M ke 
Boiij; oi no 

22 15 Onzzonti della scien 
za e della tecnlca 
11 scmzio pr ncip lie di 
s ta^un e dedicato aJ La 
ser I n i l t io sen iz o si 
occupa d< 1 GLL nuova so-
it an/a piastica che ha avu 
to numerose applicazioni 
np] campo della medicina 
e della clinuigia 

Mike Bongiorno 

Radio 1° 
G ovnale radio ore 7 8 10, 

12 13 14 15 17 20 23, 
6 30 Mattulino musicate 7 10 
Musica stop 7 43 Cift6 dan 
lante 8 30 Lo caneoni del 
mart no, 9 Vo ed io 11 30 
La Radio per le Scuole 12 38 
Giorno per giorno 12 43 Qua 
drifoglio 13 15 11 giovedi, 
14 16 Buon pomeriggio 16 
Prcjramma per i rayazil 16 «.0 
Per voi g ovan 18 II d alogo 
18 10 Intorvallo musicals 
18 20 Novita dlscografiche 
18 35 Ifal a che lavora 18 45 
I nostn successi 19 05 L ap-
prodo musicale 19 30 Luna 
park 20 15 Pagme da opo 
rette 21 Tnbuna smdacale 
22 Appuntamento con R chard 
Sliauss 

Radio 2° 
Giornale radio ore 6 25 

7 30 8 30 9 30 11 30 12 30 
13 30 15 30 16 30 17 30 
18 30 19 30 22 24 6 Pri 
ma dl cornncere 7 43 Bilrar 
dtno P tempo di musica 8 40 
1 profegonisti 9 Romantics 
10 Con Mompracem nel cuore 
10 35 Chtamote Romo 3131 
13 A passeggio con Lisa 14 05 
iuke box 15 L ospite del po 
mengtiio, 15 15 La ressegna 
del disco 15 40 Fuongioco 
16 Pomerldiana, 16 35 Pome 
ndiana 17 55 Aperltiwo In 
musica 19 05 Quaderno se 
greto di liana Occhini 20 10 
Caccia alia voce 21 15 Dlschl 
oggi 21,30 Folklore in salotto 
22 10 Strumenti aila nbalta 
22 43 A pied! nudi 23 05 
Musica leggera 

Radio 3° 
Ore 10 Concerto dl aper 

1ura 1115 I Quarrelti d, Qi 
mitn 5c os akovic 11 30 L 
van Beethoven 11 55 Tastiere 
12 20 I maestri dell mterpreta 
sione 13 I Hermezzo 13 55 
Voci di ien e di ogg 14 30 
II disco in vetrina 15 35 Con 
certo 18 Notn e del Terzo 
18 45 Corso d storia del lee 
tro 21 II Ciomale del Terzo 
21 30 L Opeia de mend can! 

Controcanale 
CINEMA 70 — LA tclccronaca 
deUinconlro di cakio SCQIILOI 
aendo i prowanum avia tolio 
asvai probabilmente una buona 
parte del pubbltco al TalstalT dt 
Orson Welles ed e stato un 
peccato perche questo film e 
una dt.\h opeie pin rwscite e 
mteressanii del regista 

T^a scelta dei proQiamynisti 
lullai ia ha a tanta&a ato Ci 
nema 70 che finalmente e an 
dato IIJ oncla ad un ora decenie 
U numero ddta HI bnco nrjn ira 
for*.e del tutto all alte^za del 
f occasione Mraordmaria ma il 
suo In etlo era comunque diqm 
toso Coi retto nel camples o ei 
e parso il erazio di Seroio \a 
ientini sull « affaie Roublou » 
cioc Mil fiim del i erji ta soi e 
tico Fail oi ski bloctato dalle 
autonta deli LRSS In crana 
ca del i ca o » e t antdizi iul 
film sono sen h a informal e i 
tek spetlaton suejli assiudi 
metcanismi our'icraiici del di 
vietn il sen ato pt i o non e 
andalo al di la di questo e m 
cio a nostra j en ere era il suo 
Itrrnte Da una parte mfatti si 
e mancato di approfondne — e 
I occasione unece sareWje sfo 
ta appropnala — la questione 
dei reciproci rtpporh tra arti 

sti sonetici e masse c ha ar 
Usli sonelici e poteie dall al 
tra si e appena accennalo qo 
nericamente all azione delle 
censure vei paesi < oendeuta 
h » nonostanie Oreste Del Buo 
no nel iresentare il sertizio si 
Josst esphc ttamrnte nferilo a 
questa dimension? del proble 
ma Qu ra I altra pate sia 
stato imposto qualche taalio 
che ha ie o ancora pni siua 
gente ?i j a die JcgtfUn o con 
fronto 

lnicn saute e di oiipinale 
nnpostaiiant ci p sembralo 
I altia semzw sulla coppia 
hianchi e hifjiassia fvmato da 
Andrea Frf'a Giustamtnte 
I rez a e andato alia ncerca 
dflle mdici della comiata del 
la tamo a copp a molto icul 
e anche persuasm sul piano del 
le tmmagmt eiano in paiticola 
re i ri/enmpnt! ai « pit pi » 
In que to modo Fit za e riu 
siito imphcilamcnte a spiiga 
ie akune delle ragiom put JJIO 
fonde del succisso dt Francln 
e Inpiassia il suo discoiso pe 
io e rimasto tronco perche 
non si e spmto fino ad analuza 
re i modi nei quah poi I in 
dustria cinematografica ha strit 
mentahzzalo e distorto la ve 

na dei due comict 

MASCHERh E SOCTFTA -
La prima puntata delle Ma 
scheie degli italiam lia dimo 
strata die la nuat a sei u di 

Snptic cuiata da \ uttn a Otto 
lenqhi con la consulenza di Vi 
to Pandolfi c cos mita can tu 
ra c secondo un nnpislazioiu 
non tradi^ionalc Giusto HI par 
ticolan ci e •umbiala I idia 
di con ideiare le maschere in 
rapporto al loio retiatina so 
cmle In questo quadro aieia 
no spicto soprattutto il mono 
Icao rpcitalo da ^Icfano Poll p 
le sink si miniate e lantati dn 
DIIIUO Del Piefe e da Cdmoi 
da Mduu 'Vei complesso pero 
iniiziatiia ci sembra sia stato 
frenata da una terta timtde^a 
e iia stato pieiancata a mi 
menti da lalitm cumi tactmen 
h jonnah Saiebhe itato utile 
tia laltw introdurie t <nng)i 
tesli (spesso di difficile tn? 
prensumt! e a icaie di calle 
gare di put il d sen so all es\n 
iien a i na e clluale d<l telt 
spcttalore (lOdliamo ncoidare 
per inlendirii I opaazia ie 
compiuta da Dano I o in Mi 
stcro buffo) 

g. e. 

ABBONATI 
9 Abbonamento sostemtore L 30 000 

0 Abbonamento annuo (a 7 numen ) L .21 000 

O Abbonamento annuo (a 6 nymen ) L 18000 

0 Abbonamento annuo (a 5 numen) L IS 000 

O Abbonamento semestrale (a 7 numen) L 10 850 

O Abbonamento semestrale (a 6 numen) I 9 350 

# Abbonamento semestrale (a 5 numen) L 7 850 
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