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Psicoanalisi e sociologia individuano il malato 

Crisi e terapia 
della famiglia 

Un interessante saggio di Ackerman conferma 
che I'azione psicoterapeutica del nucleo fa-
miliare ha un senso solo se istituisce un 

rapporto fra I'individuo e la comunlta 
TJI tarmglia come istituzio-

ne di nucleo e m < nsi le 
relazioni che si sviluppano nel 
MK interne tra 1 viir mem 
b r partecipanti sono spesso 
de\ in i e pai ilog i tie Devian 
t da un modetlo di organ z 
71 / nf lam i are n l imit joe 
bastLtc suit equil ibno dei rap 
pi ! iniern e siilli pminr p i 
z o n e di ciusiuno alia vita di 
(.rupp pil t-uhe pet i n 
tprit.it n/u d problematic he 
psu i )j,it(> nriividua i i m 
lisulte e ptiueitale sulla sles 
sn st run ura lam hare 

La crib delta [am „lia e n 
c i iJui h it- HLI linn p u v/H.sta 
t n s i dPlla societa ed a un 
j ap do miiUmetiit dei ruoli 
the uornr e la donna gioca 
nu in essa e che hd colto cli 
buipie-iH 1 istituziune lat iughi 
tiovamtiua mprep irata ad 
adeguars al (anihiamento re 
pentm ec a volte impreve 
dibile E questa la tesi so 
ciolugica 

SP< ndo altre interpretazio 
ni nella e n s della lamiglia 
entrun in g >co le siesse mo 
in u i u i i pruionde che premie 
dorto ad un proce^so di ac 
topp uniento le cu coniraddi 
zioni o n g i n a n e e&plodonu al 
lorcliP gli ind u d u sotluposti 
a toiti pressioni dalle rondi 
z om di vii i esterna n m b i e n 
te) e da queila interna (psi 
ch ca) non tollerano ultenoi 
mente uno stato di costante 
liu-jttayiune e si nluiuano 
in un lappor lo patologico E" 
la (esi della psicoanalisi 

Autur i tansmo isolamento 
tchiusuru alia relatione t ra 
goniton e tigli t ra geniton 
tia tigli tra tamigha e socie-
ta passivita indiflerenza so 
no sintomi di piu acuti con 
flltti sotterranei che a volte 
emeigont con violenta aggres 
sivita e distruftivita a volte 
trovano un loro equil ibno 
patulogico tat to di rinunce, 
t a c u t l n inielicita 

Entrambi 1 punti di vista 
conveigono nel considerare 
la tamigha come un organi 
amo one una volta ammalato 
puo essere subiettibile di rl 
presa e di miglioramenti dopo 
adegimtl intervene terapeutl 
ci Alio s tau attuale delle n 
cerche teonche e cltniche le 
possibility dl terapia su una 
struttura tamiliare patologlca 
sono rappresentitte dalla te
rapia psicosociale E la tesi 
che N W Ackerman svihippa 
sui suo libro Patologia e te. 
r a p u delta vita famlliare 
(FeltrmeU editore Mllano 
1970 L 4SII0) 

L tntervento psicosociale 
rappresenta una modalita dl 
Jntegrazione tra I aspetto ell 
nioo e quello sociale della 
realta tamiliare esso e reso 
possibile da una maggiore a-
pei tura della ps coanaltsi alle 
pniblematirhp social) in cul 
sono coinvolti gli mdivldm, 
oggetto di tfliapia e della so 
ciologia ai contnnut i cosmit t l 
vi IIP denvano da un approc 
clr> d namicc (climco) e non 
slu ico alia realta Per e n ' r i m 
be la ps miopia snr ale ap 
ptesenta use ta da uno ira 
to di mnlnmento culturale e 
dl s tenl ta pr riuttna F In 
fatM e stato sempre runpro-
verato al lavoro psicoanahtioo 

Notizie 
• Dedkato all'anno dl Lenin, 
I ultimo numero della « Nuo 
v i Rlvista Internal ton ale » 
affronla una serie dl leml 
dl gtande atluahla legal! 
alle lolte del popolt dell Asia, 
dell Africa e dell America la 
tlna contro I Imperialisms, 
soUolineando II valore del 
passagglo dl moltl dl quest! 
pae&i ad una fase R non ca 
pltallstlca * dl avlluppo, ca 
pace di sollrartt al predoml-
nio del monopotl e dl assl> 
curare ad essl una vera In 
dlpendema economtca e 
polillca 

Nello stetso tasclcolo so 
no pubbllcatl gll attl rlguar 
dantl le Irattatlve del 1939 
tra la Francla la Gran 
Brelagna e I URSS che co 
strln&ero I Unione Sovielica 
al provvisorlo * patto dl non 
aggressione » germanlco ^o 
vletico dopo II fallimento 
delle Irattatlve siesse per 
colpa degll impenatlstl oc 
cidenlall Nel volume e do 
cumentata la posUione an 
tl&ovletlca del govern! d) 
Daladler e di Chamberlain, 
la cul polltica del resto fu 
presto travolta dalla storla. 

I isolamento d i l contesto so-
riale m cu 1 indivjduo amma
lato \ive ed opera un inter 
vento t e r apeu t ro teso piu a 
modilicare la struttura di per 
sonahta dell mdividuo che il 
sisiema di condizionamenti so 
ciali P culturali in cui esso 
u m volta guanto n m a n e in 
uappolatu Mentre al lavoro 
sociokiRico e btata sempre 
contestata un astrattezza e ne 
bulosita metodologica frutto 
di una analisi formale super 
finale del mondo circostante 
(st pensi a tvitta la lelieratu 
ra sulla sociologia dei piccoll 
gruppi i 

La psicologia sociale si con 
fiRui i n quesia direzione co
me terreno di tncontro (e di 
scontrol tra le due opposte 
tenden?e e nello siesso tern 
po apre una prospettiva tera-
pt utica (applicativa) p r o p n o 
la dove I analisi sociologica e 
clinica avevano lallito Emora 
i] loro obbei l ivo la tamigha 

Con questo non si vuole na-
scondert che le d i l l iculu tec-
niche e metodologiche esista-
no e siano notevoh per perve-
nire ad una corretta applica-
7ione della terapia della fa
miglia E Ackerman stesso, 
che e uno dei piu celebrl 
psichiatn della vita familiars, 
a meilerci in guardia da even 
tuali velleita terapeutiche non 
validate da esperlenza e n 
cerca su questo terreno 
« Quando si considera U com 
pito di nsanare mediante la 
psicoterapia si deve andare 
oltre al modello dl cura in 
tesa come liberazione dal di 
sturbo bisogna tener conto 
delle relazioni della persona 
con 11 suo gruppo sociale . 
tutta IT psicot^rapia deve ve
nire intesa nel contesto dei 
livelli degh aiutj mterpersona-

II in cu e in sen to il pazlen 
te La psicoterapia va inte 
grata col trattamento sociale 
essa diventa terapia psicoso 
ciale i) 

yuello che si vuole invece 
mettere m evidenza e come 
oggi la psicoterapia dopo un 
primo periodo dl organizza 
zione e sistematizzazione me-
todologica si sta avvicinando 
ad una crisi essa si trova 
dinanzi un bivio ha davanti 
a se la grande via dell azio 
ne psicosociale Essa deve see 
ghere se contmuare a scavare 
in maniera profonda nel mec 
canismi psichicl inconsci, op 
pure superare questo limite 
per abbracciare le relazioni 
tra I espenenza interna e quel 
la esterna deve conciliare lo 
individuo col suo gruppo op 
pure frapporre barnere t ra 
la realta individuate e quella 
sociale In smtesi 1 alrernati 
va e deve la psicoterapia sfo 
ciare in un intervento profilat-
tico oppure deve restare anco 
rata a modalita diagnostithe 
constatative non sostenute da 
possibility di mod f ca?iom 
de rapporti paiologiri deve 
essere accessible alle masse 
oppure nseivata ad una ri 
streita ehlif^ 

Ackerman aliei ma che la 
psicoterap a della tamigha si 
colloca quasi esclusivamente 
in una prospettiva prolilatti 
ca e quindi sonale in quanto 
essa pennet te di stabilire del 
le precise cor relazioni tra 1 
disturb) ps rologici dell indivi 
duo ed i disturb) psicosociall 
della larmUia e della comuni 
ta di osservare come deter 
minati disturb] si tramandi 
no di generazione in genera-
zione e come la loro azione 
corrode lentamente il tessuto 
protettivo dei rapporti intra-
famihan di analizzare le rela 

?ioni interdipendenti tra indivi
duo e gTuppo sociale di ap-
partenen?a 

In questc senso proprlo per 
la complesslta ed oscunta dei 
process) che stanno all ongi 
ne di una patologia della 
s t rut tura tamiliare parlare di 
psicoterapia centrata sulla ta
rniglia compnrta una profon
da e non superticiale e steri 
le conoscenza dei meccanismi 
psichici che spingono un indi 
viduo a formai gruppo e delle 
dmamiche che si sviluppano 
all interne del gruppo una vol 
ta che esse si e costituito 

Solo cosl si puo cogliere 
a pieno l sigrnficato di «una 
scienza de) comportamento 
fan lliare basata su un siste-
ma di diagnosi e di psicote
rapia che puo arncchire 1 
mezzl a disposizlone dei ser 
viz di igiene menrale» E co
me essa « potrebbe benissimo 
dlventare il nucleo della psi 
chiatna della comunita che 
sta appena nascendo » 

Giuseppe De Luca 

Glan Giacomo Spadarl c I costruttori », 1969 

MILANO 
Due personali interes-
santi: Ceretti e Spadari 

DalP«uomo-
bersaglio» 
alia lotta 

proletaria 
Una domanda di fondo sul destino deli'uma-
nifa - La volonta di lotta contro le forze 

irrazionali de! potere capitalistico 

Due mostre di particnlare inter esse si 
sono aperte in queste uttime settimane a 
Milano- la personate di Mino Ceretti alia 
Bergamini e la personate di Giangiacorno Spa 
d a n alia Schwarz Ceretti e giunto alle tele che 
espone attualmente attraverso espenenze Pla 

stiche diverge II suo percor-
^______^^ so dalle prime mostre wsie-

me con Romagnom e Guerre 

Discorso critico su ristampe vecchie e nuove 

LA STORIA SI SCRIVE 
ANCORA SUI BORGIA? 
Rilanciato il classico di Maria Bellonci su Lucrezia 

C'e chi vuole la riabilitazione di Alessandro VI 

Alessandro VI a colloquio con II duca Valentino suo figlio 

Abili uomiru politic! ed ot 
timi ectlesiastici oppure ti 
ranni e demoni? II d i lemnn 
sin Borgia sembra porsi an 
cora sebbene 1 piu accorti tra 
gli studiosi siano concord) nel 
n tenere che la s tona non si 
fa ptu senvendo sulle nelan 
dezze o sui ment i di papa 
Alessandro VI del Valentino e 
di sua sorella Lucrezia II Ea 
scino esercitato su un certo 
pubblico probabilmente anco-
ra vasto dai fasti e dai ne-
fasti di questa famiglia e dal 
la sua oscura e nera tragB-
dia e comunque sempre note-
vole almeno secondo git edi-
ton che non avendo testi nuo-
vi sottomano ncorrono quasi 
a tacitare il mercato a sem 
pre nuove ristampe 

Cosi Mondadorl ha di nuo-
vo ns tampato I opera della 
Bellonci un classico su Lu 
crezia Boigia EAJaria Bellon 
ci Lucrezia Borgia La sua vt 
ta ed i suoi tempi Milano, 
iy7U pp 602 L 2 WO) e 1 IsM 
tuto Geografico De Agostini 
ha npruposto una nuova edi 
zione di un opera su Alessan 
dro VI gia pubblicata nel 53 
da Garzanti iUreste Ferrara 
Papa Borgia Novara p 455 
L 2 401)) piu volte tradotta e 
pubblicata in Francia Inghil 
terra Germania e soprattut to 
(quattro edizioni) in L-3agna 

Sull opera della Bellonci 
non c e da soiiermarsi se non 
per n to rda re il largo succes 
so che essa ha avuto oltre 
che in Italia all estero (diciot-

to traduzioni) nonche la sua 
treschezza ed 11 suo vigore 
sempre presenti a trent anni 
dalla prima edizione 

II discorso sul libro del 
Ferrara un napoletano diven 
tato diplomatico dei govern! 
cubani dai 26 al 33 ed ora 
(i nemico del governo di Fidel 
Castro » (come viene deilnito 
nella pref azione) va invece 
condotto se non altro per se-
gnalare la smgoiare impresa 
— singolare perche fondamen 
talmente destinata alia scon 
fitta — cui si e accinto 1 au 
tore per dimostrare che il fa-
moso Alessandro VI al seco-
lo Rodrigo Borgia padre del 
Valentino e di Lucrezia ol 
t re a non essere quel nefan 
do che vuole una certa t ra 
dizione fu anzi un papa esem 
plare e un ottimo politico, 
avendo dedicate la sua vita 
al tentativo di riformare la 
Chiesa e di difendere 1 indi 
pendenza italiana 

A sentire il Ferrara se Ales 
sandro VI fosse stato ascolta 
to la Riforma protestante sa 
rebbe stata prevenuta Lutero 
sarebbe rimasto un semplice 
monaco agostiniano e 11 re dl 
Francia Carlo VIII «giovane 
di corte \edute di nessuna 
espenenza » e per di piu brut 
to non avrebbe mai osato 
passare in Italia come invece 
fece nel 149H prendendola co
me allora si disse « col ges 
so» (cioe quasi senza colpo 
fenre) Mi ahime invece del 
Borgia i f)orentmi ascoltaro-

UN MANUALE PER RAGAZZI 

L'elettrostatica da Talete a noi 
Non c e apparecchlo automa 

tico o auiomati/zaio che per 
I uti/nniHn ii m abbia b sogno 
di nrreiile ekttriLH un gfiiere 
d e n c r t a da le laraltertsuttie 

i he rat, 
Per mnlH inveie H icora ogKl 

e awvotta nel mibftro >e non 
igiurata un altra irnnlesiazio 
IK d elelinc ta la tai ta elet 
troilaliLa la --nla not a t no a 
die snnli ta i ma dtlla sco-
perla ii Ha v i m i K detlnca e 
OP w i f JlUnH-i ptr slrega 
nil lo I a c ir fi el ttruMaUca 
, , r t SP, u nvui i L n t Un C)6 
c K t in II rtd < n n» =iessi 
n TI n t (I \ ir i Ha line-

&iid i til =i i<» tne sutine nel 

rubinello nelle camicie di ay 
Ion nei capell m ogm cellu a 
un ana L uon a ha impiegato 
n enni per rend I'-ene cnnlo e 
pi r sp pearsi il fmomeno1 

Lon pijche e m n n e dilficol 
ta t i n e u uoco ragH-t/i e non 
p ISM im lare con scenza della 
na t i r i e del polere dell eleltro-

a kd in un labnraloro casa 
r L co ittrezzatuit. latte di 

\ i mirmelata uvolucn 
d na da m isl Laie pa! 
lon c h e 

i) oslo ri I ii ci da 
KU da c 1 i ere msTo compa 

K o d tf J n nsc-nntp dl 
Seattle np ii SUti bmli RBV 
mond A Wohliabe con uo en 

nesimo libro per rafiazzi « Lspe 
r menti di elettrostatica » (ed 
/anichelli lire i Olltl) il profes
sor Wohlrdbt ci fa npercorrere 
il lunfio cdinm no dell elettrosta 
tics dalla pre stona al medio 
evo ouinric) un alone di magia 
accui pri^no il comportamento 
dell ambra strofinala ai giorm 
nosln con I i uMruzione della 
lui (.a scne dele applicaziom 
te n c e e n J i trial) dei fe-
nom ni e <m Ht CI 

H t r an a luup del (llo 
MI j . c o id te di M lete 
(((W a t I a c i M h\e \a prima 
nitri/ one della c i r c a elellro-

"=[i ca r Uj-s, cimo le tone-iiiiLMU 

cui sono pervenuti altrl filoso-
fi le prime indagini espletate i 
!e difhcolta mcontrate e supe-
rale 

Le rapide note sui per<;onaegi 
legal) alia stona dell ettro^tati 
ca sono accompignate dalla 
spiegazione di facili meccatusmi 
degli esper menu spogl ill del 
le cond / oni d per £ olosit I pel 
cui sara pacevole metiersi al 
tomo ad un tatolo e sc ipr re 
che ptr co^tru re un eleltro 
loro scoperto dal \ o l a nel 
177-1 bwrranni un d sco da 
Rr i i i iTono uno di -t mo 
e un bdstunc no di Ctr a 

n. p. 

no un monaco « paranolco» 
il S i \ nna r i l a legato a doppio 
Tilo i. n i irancesi e cosi Ita 
Iia e Chiesa furono perdute 

Non ci attardiamo a con 
futare tale tesi troppo eviden 
tcnifnte ininndata e inaccet 
tab le anche se e vero che 
molio della « leggenda nera » 
dei Borgia \ a ridimensionato 
Quello che nfiutiamo al di la 
dei risultati e soprattutto un 
metodo quello del Ferrara, 
mcapace di impostare un dl 
scorso che almeno per qual 
che verso tenda alia storl-
cizzazione del personaggio 

Un tale discorso avrebbe do 
vuto collocare Alessandro 
VI col suo nepotismo in quel 
la fase dell espandersi della 
struttura ohgarchica del go 
verno della chiesa che tra il 
'400 e il 500 fece da con'ran-
punto al formarsl ed al con 
solidarsi fuori d Italia delle 
monarchie assolute Giusta 
mente e stato nvelato che 1 
pontefici dl quel periodo, se-
gnatamente Alessandro VI e 
Giulio II imitarono 1 re lo 
ro contemporanei anche ne 
considerare il loro dom mo 
molto meno come patnmonlo 
di San Pietro che come bene 
patnmoniale loro propriD 

E qui calza bene il giudl 
zio de! Machiavelli aver mo-
strato Alessandro VI « quan 
to uno papa e con il danaio 
e con le forze si p)-*se\d 
prevalere e benche lo mten 
to suo non fussi fate si uide 
la chiesa ma il duca (C? ate 
Borgia suo iigho) nondnn°no 
cib che fece torno a „randez 
za della Chiesa » Giudizio tut 
tavia da porre accanto all al 
tro del Machiavelli per iJ qua 
le fu p ropno la fhiesa od 
esser per ! Italia « cag]o^e (he 
la non e potuta \enire snrro 
uno cano ma e stata sotto 
piu princip e signorl da' qua 
11 e nata tanta disunione e 
tanta debolerza che la si e 
condotta a essere stata preda 
nnn solamente de barban po 
tenti ma di qualunque 1 as 
salta » 

E quest! spunti machlavel 
ham tenpva ler tamente pre 
senti Gramsci quando scrtve-
va che in Italia agli ot*ti na 
zionali sv luppatisi in apipna 
Inghilterra Francia e Porto 
gallo ha mvece «corrtsposfo 
1 espans one del Papato come 
stato assol ilo — mlzia a da 
AlessandD VI — organi?zazio 
ne ri p hi dis(,regato 1 resto 
d Italia » 

g. be. 

scht ad ogfit e fitto di prove 
ostinate, di ncerche di nco 
gnizioni formaii eppure c e 
una domanda rii fondo che non 
ha mai mancato di essergli 
presente la domanda sul de
stino dell uomo destino s ton 
co e destino -^sistenziale E ' 
questo interrogativo costante 
che nemerge lungo tutto 1 ar-
co del suo irapegno creativo 

Tra le sue opere piu recen-
ti ce n e un gruppo dedicato 
al tema della violenza Sono 
le tele dell uomo bersagho E" 
unimmagine che Ceretti n -
pete 1 uomo corre 1 uomo 
cade I uomo alza !e braccia, 
1 uomo gnda Ma al tempo 
stesso sembra trattarsi di un 
uomo che abbia perduto la 
sua sostanza tl suo speisore, 
convertito com e in una sa 
goma da tiro a segno su cm 
si concentra il fuoco delle pal 
Inttnle traccianti E un im-
magine d immediata eviden
za dove perd non c e soltan-
to il nscontro bruciante di un 
episodto cosi tragicamente co 
mune ai nostn giorni bensi 
anche un altro significato piu 
riposto ma ugualmente dram-
matico quello cioe dell uomo 
contemporaneo sottoposto alia 
usura depauperante delle for
ze ostih alia sua integnta 
forze non sempre cosi indi 
viduabsli ma altrettanto pre 
senti e spietate II traslato di 
Ceretti le rende visibili. le 
sorprende nella loro azione 
negativa trasformando in tal 
modo 1 immagine in una cal-
zante defimzione della loro 
natura aggressiva 

Uguale significato hanno l 
suoi n t ra i t i mancah manca 
ti non per I mpossibihta di 
raggiungere la perfezione, 
bensi perche I unita stessa 
dell uomo del personaggio og 
gi e frantumata spe7zata nel
la sua venta In realta qum 
di quest) ntrat t i non sono 
T mancati *> sono al contrano 
ntra t t i ven e fedelt dell uomo 
d oggi nelia sua condmum di 
estr miamento da se mede-
simo 

Anziche da questo lato « ne-
gativot> Spadan affronta in 
vece il tema dell uomo d oggi 
dal suo lato « pnsitivo » 1 uo
mo cioe nella sua volonta di 
lotta contro le forze irrazio
nali del potere capitalistico 
Passano cosi nei suoi q u a d n 
le immagini insurrezionali del 
Terzo Mondo le immagini 
proletane le immagini degli 
scontn contro 1 ordine repres
sive C e una scluetta aria di 
epicita in quest! quadn, un a-
ria energica e toraficante 
Spadan a mio avviso sta 
domando il suo mezzo espres-
sivo sta dandogli quell ener-
gta figurativa che preceden-
temente lestava ancora i rn-
gidita negli schemi di d e n 
va^ione pop e op Oia il co
lore acquista spessoie e con-
sistenza acquista una sua 
fiammanfe accensione 

Dd questo puntc di \istd so 
no di sicuia peisuasione i 
quadn dove tgli nprende ta-
luni soggetti di Leger per 
comment-arlj e mtegrarli se 
condo la sua visione polltica 
e poetica II quadro famo 
so dell Operaio metallurgico 
ad esempio dove egli ha ag 
giunto di lato della figuid 
una sventolante band i en ros 
sa o i) quadro ben notr del 
Cost ration dove, m primo 
piano ci \engono incontro I 
protagonisti della Rivoluzione 
d Ottobre La fusione che ne 
nsulta e efficace e convin 
ctnle It vecchio compagno 
Leger sarebbe stato liet di 
\ d t re questi i u a d n SIP per 

che significano che per 
come lo e5pnmono 

Mi pare che con quest mo 
stia Spachn abbia ng^ , unto i 
suoi mu l l ah mn linn crean 
dnsi und sicura pialtiforma 
per un prnticuo IT\ ro tuliiro 

Mario De Micheh 

Lettere 
3LW Unitsc 

P r r la T \ iin'Italia 
di donno schia\e 
t uomini stupidi 
Sigjior thrplt » r 

(< ' / t travnusswnt te!cii\ne 
st prat lull ; ; ccrli mnmen 
ti dm rebbe}o essere ogaetto 
di una dura en KO polltica 
da parte tii un giornale romc 
J I nit i la / roim/ssinne di 
\abat<> mar a < \ ii e qh 
altri sulle donne c una di 
qui ste 

Da amu e anni m modo 
ricorrentc c oltrttutto sen^a 
un minima di fantasia ct itn 
gono propinate mi ftief.it e di 
buttiti nulla (ondizumc jem 
rmmle insieme ad atcinm sul 
la famiglia il duorzio ca.e 
ttra Da anni e anni tutto si 
siolge nello stesso identito 
modo e la lealta che ci nen" 
prescntata < bempre la sttt. 
sa una realta falsa e di C J 
modo Naturalmente hiene 
sempre accuralamente escluso 
un esame sulle tondiziom so 
nah che creano un n proble 
ma femmimle > tengono con 
dotte intemste scegliendo <(, 
persone simpre con lo steshu 
voluto criteria bulh di pro 
vincia che pretendono di rap 
presentare qualcun altro oltre 
se iJessi (e gia }arebbero fa 
tica a fare solo que%t ultima 
cosa) donne e uomini che si 
sa bemssimo quanto siano 
tondizionatt dall ambiente e 
dalla realta sociale nellc loro 
nsposte i il parallelo piu a 
Nord e sempie quello hi Na 
poll in queste mchieste e gh 
intervistatori non entrano mai 
in una jabbrical Queste m 
teniste sono intercalate con 
domande poste a particolari 
personaqgi ipsicologi giorna 
listi eci ) che non fanno che 
sottolmeare quelle sconfortan 
ti nsposte 

Perche % giornalisii della TV 
non proiano a fare le stesse 
sciocche domande <<< La donna 
e injenore all uomo >» ad e 
sempio o cosa del genere) al 
Sud ma anche al Nord e so 
prattutto agh operai contadi 
m studenh professiomsti9 

Ma e inutile chxedersi un per 
che che bappiamo benissimo 
e molto comodo portare da 
vanti aqh occhi di tutti gh 
spettatori limmagine di una 
Jtaha puerile assurda me 
dioevale I immagnie di un po 
polo di sciocchi immatuii che 
hanno bisogno di essere pro 
tetti tenuh per mano con 
trollati dilesi dal « pericolo » 
di hberta di cui non si sa 
prebbero servire La stessa i 
ronia e mcredultta dell inter 
vistatore davanti a eerie ri 
sposte non stava secondo me 
a rappresentare una critica 
vera ma sembrava volesse di 
re « Lo sentite quanto sono 
sciocchi9 Ma di che coscien 
za degli italiam ma di che 
coscierwa dei giovam ci veni 
te a parlare''» 

E Quellt che guardano la tra 
smissione — e sentono di es 
sere un po meglio (e non ct 
vuole molto) — pensarco due 
cose di essere gia a posto 
con la cosciema cosl come 
sono di essere (se sono set 
tentrionah) mlghori di quel 
« bedutm» del Sud Bel ri 
sultato 

In mezzo a questo quadro 
spunta la parola « dworzio » 
Cosa pud uscirne se non la 
concluswne che in una Italia 
di donne schiave e uomini 
stupidi aspirantt patriarchi — 
realta valuta e accettata da 
tuttt (dicono loro) — non 
solo il divorzio non e deside 
rato ma sarebbe di fatto un 
divorsio ripudio e come tale 
molto peggiore dell nttuale as 
surda indissolubilita9 

Una trasmisswne di questo 
Upo e di questo tono in un 
momento politico grave come 
tl presente mentre la propo 
sta i i dworzio gioca un ruo 
lo determinante nella crist go 
vernatna in corso non e ca 
suale ed il suo significato va 
denunciato 

Forgo i ptu cordiall saluti 

Arch FRANCA STAGI 
(Modena) 

Lettcra di iuli llcl- Iniziativa 
tuali italiam al 
Parlameuto polacco 

positiva 
per la seuola 

n R i 

mt. dccli sc 

prp lare 

Signori Deputati 
non t, come uomini politici 

da. a rnnlgiamn a Vm ma 
tome intellettuah e aitisti 
laceL Huron e Karol Modzt 
Iru ski gia condannati nel 
1'H > hanno usto la loro con 
danna raddoppiata t nm ci 
tacciamo intei preti dell aliar 
vie proiocato nei circoli in 
tellettuali italiam da una pe 
na cosi grate per un delitto 
che bisogna per forza chiama 
re d opnuone Noi siamo con 
iinti the non ii puo essere 
democrazia la dove non c e 
hberta dt critica e percid le 
niamo a chiederVi di fare in 
modo che lacek Huron e Ha 
rol Modzelewski possano al 
piu presto riacqmstare la U 
berta ed essere cosi messi in 
qrado di renderst ulteriormcn 
te utilt alia democrazia polac 
ca Stamo sicuri che Voi 
viembn del Parlamento di 
una nazione risorfti dalla piu 
cupa opprcssione comprende 
rete le ragiom ancor prima 
che umamtane politiche e 
culturali per cut non e ne 
giu to ne utile vicarcerare dei 
hberi cittadim a causa delle 
loro idee 

ALBERTO MORAVIA 
PIER PAOLO PASOLINI 

ITALO CALVINO 
GIUSEPPE UNGARETTI 

Un uomo che ha 
perso il figlio 
hotto le armi 
Caro direttore 

molte cose vanno male in 
Italia troppi sono gh nnbra 
qh moltissime le prese in Qi 
ro Ora piu che mat noi ita 
ham siamo connnti di esstie 
delle uttime alia merce dei 
potent i 

L altra sera guardando la 
teleusione ho appreso il tri 
ste annuncio della sciagura di 
quei poieri ragazzi alpim vtt 
time di una valanga Questa 
peid e gia la seconda grande 
cata&ttofe che accade ai no 
strr can figli mentre servono 
obbligatonamente I Italia Mi 
it spezza il cuore leggendo 
poi che tutti si prodigano a 
curare I allestimento per I ul 
tima cerimoma a queste lit 
time mnocenti Tutte le per 
sonahta de' -y Stato espnmo 
no il loro cordoqlio alle fa 
mighe dei caduti ma pur 
troppo finita la cerimoma 
nessuno piu si ricordera di 
nulla 

Chi scrite queste cose e 
anche lui una delle vittime 
dello Stato italiano o meglio 
un padre che ha perso il pro 
prio figlio (il mio ragazzo e 
•morto insteme ad altri do 
diet militari nella sciaqura dl 
Bergeggt avvenuta il 13 lugho 
del 67) Mi hanno fatto mol 
te promesse e detto molte 
parole di cordoglto ma pur 
troppo fatti nessuno Infatti 
della sciagura di Berqegqi ne 
Rumor che era presidente del 
Consigho ne i mimstri del 
I Interna e della Difeia non 
ncordano piu nulla Eppure 
esistono tredici famighe nel 
I ansia nella attesa e nello 
sgomento poiche tutto e an 
cora al buio pesto per la cat 
twa neghgenza della societa 
attuale la quale a stento reg 
ge questa strana e catastroti 
ca Italia 

A nome di tutte le tredici 
jamiqlxe della sciagura dl 
Bergeggi espnmo il cordogho 
alle famighe dei caduti della 
valle Braies 

LUIGI ANDREOLLI 
( \ i c h e h n o Torino) 

Caro direttore 
le posiziom preconcette non | 

so/io ceito vtih a un dtbatti 
to costruttno c tali appaiono j 
quel e rontenute nella lette 
ra di Clara Maffu pubblicata j 
su 1 Unita del J5 marzo Quan 
do poi si decide di ulihzzare 
per polemizzaie con il pre 
sunto anersarto argomentl 
popuhstici t demagoqict qua 
li laccusa di « oscunta di lin 
quaqgio > e di moltephctta di 
< titoh unnersitari» i on o 
stentata tgnoranza K Non ho 
capito molto » « ho fatto una 
gran jahca a ccc) non si 
doirnbbe mcorrere dopo ?iel 
I errore di jar sjoggio di cul 
tura citando la scuola a Ian 
easteriariv che a me per e 
sempio (fornita di semplice 
laurea senza titoh umversita 
ri) era del tutto jgnota 

Non mi preme quindi affat 
to pole?mzzare con la lettri 
ce a propasito del saggio sul 
la scuola pubbheato dal Ma 
nifeslo (scggio che d altra 
parte mi ha molto intere^sa 
to e de quale rut piacerebbe t 

discutere con petsone non ot 
tenebrate da una posizione I 
preconcetta) ma mi preme 
piuttosto suggenre di evitare 
che imziatwe senza dubbio 
posiiiue co77ie quella della 
scuola media di Gorgonzola 
nelle quali ii favorisce tl rap
porto tra studentt dt diversi 
gradi scolastici venguno rtdi 
cohzzate o anche HOltanto 
snunuite artificiosamente per l 

comodita polemica 

NOVELLA SANSONI 
(Milano) 

« Quando ero 
ragazzo gli uccelli < 
cantavano» i 
Cara Unita, 

no tetfo la lettera pubblicata ' 
da i Unita d venerdi 6 mar
zo con deila compagna Ir-
ma rrevi di Roma sul pro 
blema della conservazione del
la natura intitolata « I n Ita* \ 
lia gh uccelltm non cu.nta.no », j 
con la quale sono completa- • 
mente daccordo 

In Italia si opera tutto al-
I opposto del buon senso e 
cioe ccn la speculazione, la 
spoghazione e dtstruzione del
la natura at danm del patrU 
momo faumstico e paesaggi-
btlCO 

Quante sono le specie gia 
estxnte* Centinaia e centtnala 
Mi ncordo di quando ero ra-
gazzino che un usignolo veni-
i a tutti gli anni a fare tl ni-
do in una siepe a pochi pas-
si da casa mia Ma vi erano 
decine di usignoh che ainta-
vano tutta la notte e il mat-
Una si sentiva il canto del
le allodole, cardeltini, lugheri, 
ctnciallegre, merit, ecc, e c c , 
e j nidi si trovavano un po' 
dappertutto 

Ora e silenzio dl tomba, 
Non si sercte il canto di un 
uccello per chilometri e chi-
lometri ne si vedono nidi dt 
nessuna specie solo qualche 
passero ma antora per poco, 
poiche gh danno la caccta 
spietata in tutti i rifugt e con 
tutti t mezzi 

Vi sono in ogni comune cen
tinaia di cacciatori che fan 
no a gara a bparare a tutto 
eld che si muove e se cid 
non bastasse ora vi e anche 
la uccellagione con le reti 

Dobbiamo esigere dal go
verno di prendere dei prov-
ledtmentt radicah e urgenti 
se non voghamo I estimione 
di molte altre specie con un 
danno incalcolabite per tutto 
I equilibno della natura 

Con fraterm saluti 

GIOBATTA BURELLO 
(Castions di S t rada Udlne) 

/ "- ; '—*^v 

Situazione meteoroloaica ] 
I alia pressione atlantim continua art estendcrsi 

verso II enntrwnti <uru)ito ed ormai contnilla il 
tempo su buonn parti della luimolsi ituliana futta 
<cc<-Ziont per It r< mom tltl tiasso Adnatico L quelle 
jomclie dine aiitnu sj nsiiilonn pli el ft Hi mar^i 
nali e una regioni di lussa jiresMont lucahzzata sul 
Medittrrant« oruulalt 11 ti mpo oRgi si maiittrr* 
Beneralimnti liuono siilli n t,u ni sitt< ntrumali c 
qui lie lirremchi unlii l i i •..in carolUnzzato cU 
sciirsi atimiMil tmi nli ed imjui sthianlt tanaliik 
((in an nm ul ami nli Umunnni JUII nie tin ritual) sul 
It Mgnim idrialithi piullostii In tilto spicn ndla 
prima part* delli Rinrriati sulk ri$,i"m nuridiuriali 
e sulla Sit ilia do\t M nntino anninol mil nti islisi 
ac.cnmpasn ill da pun isiln n da ttmpnrili Tiinpt 
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