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II pericoloso 
incanto 
dell'«u 
nello zoo» 
Una visione ideologica ed immobilislica dolla societa umana • Non 
esisle uno slacco onlologico Ira mondo urnano e mondo animale, ma 
I'uomo non e riducibile a determinate caraltemliche biologiche « r o m a n z o » u m a n o ne l la sca la a n t r o p o m o r f i c a : da l p l i o p i t e c o , a l l ' u o m o 

L'ultimo libro dello zoolo- ! 
go inglcse Desmond Morris 
Lo zoo umano (trad. it. di 
Ettore Capnolo, Milano, Mon-
dadori, 1970 pp. 206. I.. 2500), 
insieme all'accoghenza gene-
ralmente favorevole, se non en-
tusiasta, della stampa anche 
•t di sinistras>, ripropone il 
problema del biologismo e del-
le ragioni ideologiche della 
sua difftisione. Che eosa e il 
bio ogismo? E' L tendenza a 
ricondurre I'uomo integral-
me ite alle sue origini anima-
h. iFfermando che I'uomo del 
vertesimo seeolo — pur vi-
vetido in societa — sottosta 
a immutabili leggi biologiche. 
Questo ncluzionismo ha avu-
to una base nella teona evo-
luzionistica propi'gnata, poco 
piu di un secolo fa, da Char
les Darwin: I'uomo che si rite-
neva il signore dellp natura, 
con attributi propri inconfon-
dibili, veniva ncondotto nel ge
nera le processo evolutivo del-
le specie viventi. Si determi-
navano due posizioni estreme: 
da una parte stavano coloro 
che tendovano a vedere I'uo
mo — nei suoi dati elementa-
n biologici — diverso, ma in 
maniera irrilevante, dal re-
stante mondo animale; dalla 
altra coloro che non s,i rasse-
gnavano alia perdita del pre-
stigio deH'uomo e che voleva-
no conservare l'idea di un fi
ne dell'evoluzione, magari in-
troducendo l'anima dentro al 
processo evolutivo. 

Da parte marxista vanno 
rifiutate entrambo quesle due 
posizioni. Certamente non esi-
ste alcun stacco ontolojico tra 
I'uomo e il mondo animale, 
c'e un'evidente continuity nel
la linea evolutiva; ma I'uomo 
non 6 soltanto e semplicemen-
te un animale, non c riduci
bile a determinate caratteri-
stiche biologiche. II processo 
di diversificazlone e comincia-
to quando I'uomo, partendo 
ovviamente da basi biologiche 
do sviluppo del cervello), ha 
potuto parimenti evolversi so-
cialmente, elaborando un lin-
guaggio simbolico ed accumu-
lare cultiira (vedi il discorso 
fatto su queste stesse colonne 
a proposito del libro di Whi
te La scienza della cultura). 

Ora, qual e la tesi di ton-
do di Morris? Che gli uomi-
ni di oggi, costretti a vivere 
nelle citta moderne, lianno rea-
zioni simili a quelle degli ani-
mali costretti a vivere, in cat-
tivita, nelle gabbie degli zoo. 
Apparentemente il suo biolo
gismo si differenzia da quello 
classico 0 da quello esposto 
nell'altro libro di grande suc-
cesso La scimmia ?mda (tre 
milioni di copie vendute): in 
qucsto si sosteneva che « noi 
siamo ancora fondamental-
menta un semplicc fenomeno 
biologico, e, malgrado le no-
stre idee grandiose e I'allo 
concetto c/ie abbiamo di noi 
stessi, siamo ancora degli u-
mili animali, soggetti a tutte 
le leggi fondamenlali del com-
portamento animale» (trad. 
it. di Marisa Bergami, Mila
no, Bomp'ani, 1968, p. 260). 

Le analogie proposte in que-
sta fatica piu recente sembra-
110 piu calzanti, piii corrette; 
in piu Morris ha il duno di 
incantare il lettore, conosce 
I'arte di far apparire come 
coperte anche le cose piti ov-

.ic. E forse proprio per que
sto molti hanno visto in Mor
ns un ottimo esempio di di-
vulgazione scientifica. II ten-
tativo di portare ad un pub-
bhco piu largo conoscenze spe-
cialistiche e approzzabile, ina 
quando tutto l'mipianto e vi-
ziato da un errore di fondo, 
allora c'e- da temere della dif-
fusione di certe idee. 

Ricorrono continuamente 
espressioni come queste: «Sia-
mo in sostanza, e probabil-
mente lo saremo sempre dei 
semplici animali tribali» (pa-
gina 37, ma anche p. 12, 146, 
149, ecc) . Partendo da queste 
premesse Morris descrive la 
origine della civilta « urbana J> 
e le conseguenze del passag-
gio da « una society persona
te a una impersonate », dalla 
dimensione tribale a quella su-
pertribale. L'uomo, dice Mor
ris, non era biologicamente at-
trezzato a questo cambiamen-
to e subisce pertanto tutti i 
danni di una condizione di vi
ta contrastante con le sue con
solidate abitudini di animale 
tribale: egli possiede come 
propria caratteristica biol ^i-
oa la curiosita e l'invenliva 
inesauribili, die pu6 soddisfa-

re solo neH'ambienle urbana. 
L'uomo e il piu opnoitumsta 
degli animali. perche per far 
fronte al problema dtlla so-
pravvivenza ha dovuto adattar-
si ai vari ambienti 

Alcuni temi presenti in que
sto libro erano gia stati tocca-
ti 111 La scimmia nuda In Lo 
zoo umano Morns nlormula 
alcuni di questi problemi. 

Ogni capitolo si pristureb-
be ad una critica particolareg 
giata. Valga qualche esempio. 
P. 56: « 11 raffronto tra bab-
buino e nomo e prezioso in 
quanta rivela la natura foil-
damenlalc del predominio u-
mano. Gli impressionanti pa-
ralleti che abbiamo riscontra-
lo ci permeltono di guardarc 
con occhi nuovi il gioco del 
potere umano e di vederlo 
per quello che e: un esem
pio in sostanza di comporta-
menlo animale s>. Pagina 35: 
<s Quando la tribii divenne u-
na superlribu impersonale, 
plena di estranei, divenne ne-
cessario proteggere rigorosa-
mente la proprieta che co-
mincid ad assumere una 
imporlanza molto maggiore 
nella vita sociale. Qualsiasi 
tentativo politico di ignorare 
questo fatto scontrerebbe con 
notevoli difficolta. II comuni-
smo moderno incomincia ad 
accorgersene e ha gia comin-
ciato ad adattare di conseguen-
za il proprio sistemat. 

C'e. da ricordare che uno 
dei piii rozzi biologist!, Ro
bert Ardrey, che e tra le foil-
ti di Morns, aveva ancorato 
la proprieta pnvata ad un un-
perativo temtoriale, cm s.jt-
tosterebbero gh uomini non 
meno che gli animali (vedi 
The Territorial Imperative, 
London, Collins, 1967). Nel 
discorso di Morris c'e una con-
traddizione: si ritiene l'uomo 
un animale tribale e si sostie-
ne che « solo un immenso ten
tativo di contralto intellellua-
le potra ora salvare la silua-
zione » (p. 133). La risposta a 
queste tesi e incentrata su due 
ordini di questioni: 1) e mol-
to probabile die fa base gene-
tica dell'uomo sia cambiata 
nel corso dei millenni t i e la 
hanno portata ad assumere la 
forma attuale; 2) Mediante u-
na evoluzione culturale l'uo
mo e nuscito ad intervenire 
sui dati biologici, fin quasi a 
manipolarli. 

Nessuno nega che il pro
blema del sovraffollamenlo 
urbano non sia molto grave e 
che anche per l'uomo esista 
ormai una patologia da so-
vraljollamenlo. Ma non si pu6 
paragonare la condizione u-
mana a quella di animali in 
stato di densita eccessiva: lo 
uomo pu6 programmare la 
sua citta m modo da poter 
evitare gh effetti morbosi de-
rivanti dal caos uf.-.mistico. 

Nonostante affermaziom in 
contrano, e con tutto il riclua-
mo aH'umilla dell'animale u-
mano, il biologismo di Mor
ris conduce ad una visione 
ideologica e immobihstica del
la societa umana. 

Giuseppe Di Siena 

I disegni giovanili di Renaio Guttuso 

Nudi f emminili 
f asci d'energia 

L'editore Vangelista di Milano ha recente-
mente pubblicato una raccoita di disegni gio-
vanili di Renato Guttuso, eseguiLi tra il '31 
e il M0. II volume, curatissimo nelle ripro-
duzioni e nella parte critica, 6 stato realiz-
zato da Raflaele Dc Gracla, che ne ha scritto 
pure l'ampio saggio introduttivo. Fronco Pas-
soni e Albenco Sala hanno pre^entato, in que
sti giorni, l'opera al pubbheo presso la nuova 
Gallena Statuto 13 di Milano, dove sono stati 
esposti i dtsegni originah. 

Visitando la mosLra e sfogluindo il volun.T 
e agevole ricostrune, neH'alchimta piu di-
retta e nnmediata della grafica, le vane 
articolazioni di una vicenda artistica gia si-
cura in quegli anni delle proprio scoUe poe
tic he e civili, e che andava defmendo i 
propri me//.i in una prospettiva stihstica di 
violenta reazione alle uffi' iahta e al confoi-
nusmo chlagante. 

I volti, i ntratti, i nudi femminili vi ap-

paiono gia come scossi da un'intima sostan
za. come animati da un fascio d'energia che 
dispone, simile alle linee di for/a di un 
campo elettrico. un tratteggio soltile e ner-
voso ad esallarne 1'interna tensione morale, 
il nerbo psicologico. Tale intciibita del segno 
fa si che i disegni assumano una vecmeiua 
quasi didascalica, una scansionc lnquieta e 
complessa, la cut suggeslua presenza va cer
tamente ben al di la di una lettura csclusi-
vamente «storica » della rassegna. 

E' una grafica taghente e nsontita, sensi-
bt!e ma non sentimentale che, rifiulati i si-
lenzi metarisici o la sterile prosopopea della 
rotonca. seppe aprire un discorso nuovo e 
cli amp 10 e fecondo lespiro, assumendo il rea-
le e la reatta come proprio bersaglto e tcr-
reno poelico, come propria me\ itabile e m-
soppnmibile ragione d'esist* M 

g. s. 

In volume i saggi di 

Leopoldo Cassese 

Le masse 
ruraii 

nella sforla 
del 

Mezzogiorno 
Un punto essenziale di 
r i fer imento per gli sto-
rici marxisti - Stretto 
rapporto fra attivitn 
storiografiche e lotto 

Appaiono ora in volume, 
per le cure dei suoi anuci 
e discepnli, tra i quah c dnve-
roso ricordare Pielro Laveglia, 
die si p falto anche edilo-
re dei suoi scrilli («Scritti 
di storia meridinnale », Saler
no, 1970, pp. 456, L. 5000) i 
piii important! snggi di Leo
poldo Cassese. 

La loro pubblicazione non 
e solo un omaggio alia me-
moria del Cassese, ma e an
che molto utile agh storici, 
perche si tratla di lavori di-
venuti di non facile reperi-
mento. Appare inoltre sempre 
piu evidente che i saggi di 
Leopoldo Cassese costitui-
scono un contributo assai no-
tevole alia conoscenza della 
storia del Mezzogiorno e so-
prattutto delle sue campagne. 
Certo, alcuni dei risultati a 
cui e arrivato il Cassese han
no bisogno di vcrifiche ed 
alcune sue conclusioni van-
no modificate, ma l'attivita 
del Cassese resta assai im-
portanle, "-ercht1 ha contn'oui-
to in misura rilevante a n-
chiamare rattenzione degli 
studiosi sulle masse contadi-
ne. 

Non e possibile, in questa 
sede, entrare nel nierito dei 
singoli saggi. Voglio perft ri
cordare almeno quello sulla 
lega contadina che si formft 
a Sassano nel 1860, in cui 
il Cassese studia quello che 
puo essere considerato il pri
me esempio documentato di 
un'associazione nata nel pro-
letariato delle campagne, sen-
za intervento esterno, per la 
difesa degli interessi dei 
braccianti e dei piccoh con-
tadini. Naturalmente, il fatto 
che non sia vimasta, o non 
sia stata finora rintracciata, 
altra documentazione analoga, 
non esclude che altre leglie 
del genere si siano formate 

II proletanato ha lasciato 
scarse testimonialize della sua 
storia, ed anche per questa 
ragione l'attivita di uno stu-
clioso come il Cassese, c'u ha 
cercato negh arcinvi, con as-
siduo lavoro, i documenti del
le vicende delle masse con-
tadine, deve essere ricordata 
e giustamente apprezzata. II 
Cassese, d'altra parte, non ha 
mai mirati alia scoperta del 
documento in so, ma ha sem
pre saputo inserire le testi-
monianze delle lotto contadi-
ne nella piu vasta trama del
la storia del Mezzogiorno 
(anche la scoperta della le
ga di Sassano lo ha spmlo 
a ricostruire. con abbondan/a 
di dati, la storia di un'intera 
zona,), sicche anche le rivol-
tc contadine non sono episo-
di improvvisi. che scoppiano 
nei momenti di crisi genera
te della societa. ma si inse-
riscono nelle piu complesse 
vicende dell'intera societa me-
ridionale. 

E' necessario ricordare che 
il Cassese lego strettamente 
la sua attivita di studioso a 
quella di politico; e utile sot-
tolmeare il fatto che, men-
tre egli ricostruiva la storia 
delle campagne meridionali 
nel Settecento e nell'Ottocen-
to, i contadini occupavano le 
terre, spezzavano strutture ar-
caiche, affermavano con gran
de forza la loro presenza nel
la storia d'ltalia dei nostri 
gionii. In non molti studiosi, 
anche comunisti, si avvcrte, 
come nel Cassese, questo 
stretto rapporlo tra altivita 
slonografica e lotto del pro-
letariato; oltre alia validita 
del suo lavoro scientifico, 
questa e un'altra ragione che 
fa delle sue opere, ancora 
oggi, un punto essenziale di 
riferimento per gli storici 
marxisti 

Aurelio Lepre 
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Discorso problematico in « Dentro e fuori» 

LA SANTA F0LLIA» DI 
Che cos'e cultura, cos'e po-

litica, che cos'e I'ltahano, qual 
t la vita, questi e altri so
no i temi del discorso pro-
blematico che Nello Saito 
alfronta nel suo nuovo ro
manzo «Dentro e fuori» 
(Milano, Rizzoli, 1970, pagine 
151, L. 2000). 

II protagonisla c un in-
narrante in cui e riconosci-
bile lo stesso autore. Nato 
a Roma da padre siciliano, 
anche Un sente la Sicilia co
me la sua «geografia del-
l'animos, la vera dimensione 
della sua coscienza. Mentre, 
per6, per il padre essa rima-
ne come un mito, una realla 
respinla nel passato, da cui, 
per salvarsi, e necessario te-
nersi lontano, per il figlio, 
invece, essa s'impone come 
rea'ta viva con cui bisogna 
fare I conti se si vuole so-
pravviverc, una realla da de-
mitizzare c da riproporre per 

se e per gh altri nella pio-
spettiva della ragione e del
la storia. 

Per questo, contra i tentati-
\i di dissuasione del padre 
(« Ma che vai a fare in Si-
cilia? »), egli accetta di anda-
re a L., una cittadma remo-
ta dell'isola, quale presiden-
te di Commissione agli esa-
mi liceah. Al fondo della sua 
decisione e la volonta di «ca-
pire » perche mai il padre era 
\enuto via astiosamente e de-
I'miluamente dalla Sicilia; ma, 
al di la del bisogno di chia-
rir1-! « î h tingoli oseuri » che 
lo dividono dal padie, vi e 
I'esigcnza di acquisire intel-
ligeaza di so e degli altri, e 
dei limiti che ancora condi-
zionano m Italia la vita di 
ognuno. Ed e come volere 
penetrare le ragioni che im-
pediscono da noi la fonda-
zione di una societa a misu
ra dcH'uomo. 

Ld citta, oede d'esanu, ari-
stocratica e barocca, si pre-
senta come una reaUa incom-
prensibile o, almeno, dillicil-
mente decil'rabile, tanto in 
essa sono cotitigui e quasi 
coincidenti i conhni del rea-
le e quelli deH'ap[)aren/.a Se
gno e simbolo di questa am-
biguita c la stessa scettica 
lner/ia delle persone, cluuse 
ognuna nella scoiva della pio-
pria funzione e, m fondo, m-
terecsate soltanto ad assicu-
rarsi il quieto vivere, che e 
scelta apparentomenle di sag-
gezzo, in realta di rinuncia. 

In un mondo simile, il pre-
sidente piotagonisla si sente 
quasi rcspinto !uon dalla 
lealts e come sospeso in una 
condizione di «buio», di 
« vuoto assolulo », in una di
mensione tutta interiore ma 
«senza il nodo dei sentimen-
ti». 

I suoi astratti lurori esplo-

tlono percio, in dranimatiche 
seqiii n/.e di « santa folha »: 
una folha intesa a respingc-
le I' nc.uUosinio di ogni mito 
[la'-s.tti-l.i e a nchiamare i 
VIM il dovere deH'inipegno ci
vile, una folha che ripropo
ne ,,i salulc nel generoso 
nies-agi!io di Gi.ume Pintor 
(l'amico a cui ospressamen-
te a icora m quosto roman/o 
Saitc. si richiama). nella sua 
sana « Utopia » della nvolu-
zione na/Kinale popolare. 

II linguaggio diventa, cosl, 
quello di un don Clnsciotle 
visionano. I fatti estemi, gli 
mcontri. le persone. le cose, 
o anche i ncordi e i senti
men1 i, sono occaMoni o moti-
\-i ehe alnnontano nel t Presi-
dente-angelo infunatoi estro-
se « visioni », da lui parados-
salmenlc proiettate fuori di 
sn m obicttivazioni fugaci pia 
subito riassorbite rienfro la 
coscienza per un ultenore ro-

Ty r̂ azionale 
10,00 Film 

(IVr \ncona e /one col
leen le) 

13,00 Ocjcji c n r t o n i an tn ic i t i 

13,30 Te loc j i o rna lo 

17,00 R a c c o n t a m i una s t o 
r ia 

17,30 Tc lec j i o rna le 

17,45 La TV dei ratjazzi 
Sp.i/io, rotocaloo per 1 
piu giovani 

19,15 La fecle, oggi 
Conversazione di P, Ma
riano 

19,45 T e l e g i o r n a l o s p o r t 
Cron<!cho i ta i ianc , Oggi 
a I Par lamento 

20,30 Telegiornalo 

21,00 Huflhie 
Comniecha di Eugene O' 
Neill. Refiia di Davido 
Montemurn. Interpreti: 
Giorgio Alber(a//i e Ugo 
Cardea. Ilughie e un clas
sico pez/o di bravura, 
che offre ai due protago-
nisti la pussihilita di esi-
bire la loro abilita sceni-
ca (se ne hanno). Tutta 
la cnmmedia consiste nel 
dialogo tra un piccolo 
teppisla ormai fmito e un 
portiere d'aihergo, anrhe 
cgh fallito. 

22,10 Paolo V I , s t o r i a d l 
u n p r e t o 
Scrvi/io speciale di Et
tore Masina in occasione 
del cinquantesuno anni-
\ ersario clcll'ordinazione 
sacerdofale del pontefice 

23,00 T e l e g i o r n a l e 

I TV secondo 
16,20 C i c l i s m o 

Tour do Krance : a r r i v o 
dcl l f i quar tn lappa Ronnes 
LiviclIN 

21,00 T e l e q i o r n a l e 

21,15 P e r s o n o 

22.05 Speciale per vol 
La pmiLU.i di stasera do-
vrebbe essere quella, gia 
preannunciala nella scor-
sa sottimana, dedicata al
ia musica folk, con la 
partcnpa/ione, tra f̂ li al
tri, di Matteo S.ilvatore, 
Kl/a Soarcs, Gabriclla 
I-'IMTI 

G i o r g i o A l b e r t a z z i 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Oro 7, 

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
20, 23; C,30i Mol tu l lno l i iu-
slcalc; 7,1 Oi Toccuino muslco-
let 7,30: Mualca espresBOj 
7,45s Lo commlisionl poHo-
meninri j 8,30i Vctrlno di un 
disco per I'ostntoj 9t Vol ed 
lo; 12,10; Contrappuntoj 12,313: 
Glomo por alorno; 13,15i Vo-
trina di un disco per I'cstatoi 
14: Guon pomerfa<jlo 16i II 
patjlnono; 1G,20t Per vol g!o-
vani; 10: Arckronacoj 18,20: 
Canionl olio sprint] 18,45: Un 
quoi-lo d'orn dl novita; 19,05i 
Giradiaco; 19,30: LunB*park) 
20,15: Ascolto, si fa sorai 
20,20: Orleo e Eurldfe«| 
22,30: Fantasia muskalo. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore 

6,25, 7,30, 8,30, 9,30, 10,30, | 
11,30, 12,30, 13,30, 15,30, I 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
22 , 24; C: II iimtllnloro) ; 
7,43: Blllardino a tempo dl 
musica; 8,40: I protauonltt i) 
9: Romantica; 9,40t Signorl 
('orchestra; 10: Vldoccj, amort 
mio; 10,35: Chlamoto Roma 
3 1 3 1 ; 12,35: Invlato specla. 
le; 13,45 Qundrantaj 14,05: 
Juke-box; 15,15: Pista dl lan-
cio; 15,40: Scrvizio spoclolt 
del Giornnlc Radio; 16i Po-
mcridianai Tra lo oro 17 o In 
I B , 57° Tour do Franco) 17,55t 
Aperit lvo in musica; 18,50) 
StoscrQ siamo ospit l d i . . . ' 
19,05: Endrigo s i ; 19,55: Qua* I 
drlfogl lo; 20,10: Invito alls 
sera; 21,15: Noultfli 21 ,40: 
Melodio napoletano) 22,1 Oi 
Appuntamento con Ooothovoni 
22,43 Deslrc-ei 23,03: Punto_dl 
vistnj 23,15: Musica leggara. 

Radio 3° 
Oro 10: Concerto di aptr-

tura; 11,15: Musicho ilalian« 
d'ogyi; 11,45: Sonsto barocche; 
12,20: Galleria del mclodram-
ma; 13: Inter inei io; 14: Mu-
sichc per atrumenti a t iotoj 
14,30: II disco in vetrina; 
15,30: Concerto Gintonico; 18: 
Notizio del Tcrzo; 18,45: Lo 
minoranzo in America; 19,1 Si 
Concerto della sera; 21 II Glor* 
nale del Terzo; 21,30: a Do* 
naucschimjen muslNtogc 19C9 »i 
22,20: Rivlsta dello rivieto. 

controcanale 
UNA SAGA SICIIR \ - . II Tcle-
romanzo c, di norma, j'ulUmo 
gencrc di programma telcvisi-
\o dal quale ci si po?sano aspct-
tare sorpre.se: impostalo il rac-
conto nella prima punlala, si 
proccde sicun fino ad csaun-
niento, una sellimana dopo la 
aitra. Per ciue t̂o, salvo eccezio-
ni, non b difficile esprnnere un 
fiiudI/AO in .ipcrLura di faerie. 
La aaqa dei For-iijte, che ha pre-
so il via domenica sera, potrebbe 
anche esrero I'eccezione: ma 
quel che ne abbiamo visto non 
ci <mLonzza a sperarlo. 

Prodotto qualche anno fa dal-
ia TV ingleso per celebrare il 
einquantesimo annivorsano del
la BBC, cost.ito nil incuca quat
trocento milioni, trasmesso una 
prima volta con note\ole succes-
so, e poi re))hcato una .seconda 
e poi ancora una terza \olla, 
proprio in queste settimane, sta 
facendo il ^iro del mondo Ades 
so e g'unlo '•ui no'tn \ ideo e, 
probabilmenle, a\ra successo an 
che da noi. Non g!i mancano, in-

fatti. qli nmredieiiti neccssari 
L'opera dalla quale 6 Initio, 

il momimcnialc roman/o di John 
Galswoilhy. 6. come si usa dire, 
un nfftc^eo della borghesia in
gleso doinmante tra ia seconda 
mela deH'oltocenlo e i pnmi dc-
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re » contro le convenzioni SOCM 
h: una classica storia «popo 
lare », capace di sollecilare nel 
pubblico ridentificazione con i 
problemi del « nbelle T>. E di far 
dimenticare. nel contempo, che 
il « nbelle », no] nvendicare s 
suoi diritti, non ces.sa affatlo di 
essere un borghe^c (anche se a 
condi/.ioni piu dure) e qumdi 
per cio sfesso, un o])pressore dei 
dinlti apparlenenti ad aitn ui 
mini. Voghamo dire che. per 
quel che ne abbiamo visto. il 
protagonisla « buono » ?i saha 
complclnmenle dalla sommai n 
de-.cn/ionc cniica attra\erso con 
la quale ci vengono presenlali gli 
alln personaggi (per alcum dei 
quali. del rcsto. la cniica nnn 
esclude il rispetlot ^i.nno dun 
que, nei consueli confmi dei le 
leroman/.i. 

Qui, ci sono in piu. ci paie 
una accuralc/a formalc e una 
ahihta di recita/iono che spes^o 
difetlano nei programnn di que 
slo genere prodolh daha R\l 
TV: ma. salvo inallese svolle 
ripetiamo, il confronto serve a 
farci comprendere come, alme 
no folio cerli aspetli, le TV si 
somiglmo abbastanza, da paese 
a paese. 

g. c. 
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cenm del m/u'ecento. Galsworthy, 
che era naif in una famigha bor-
ghese, desCrne la sua classc 
con occhio critico, anche re, na
turalmente, dall'mlerno: egli 
coghe, attravcr.so le vicende dei 
Forsyte, il confhlto tra la men-
tahta puntana e dura del vec-
chio ceppo. geloso cuslode delle 
regolc e delle conveiuiorn che 
la classe si e nnposla neH'ascesa 
al potere, e le rivendicaziom di 
una parte della genera/ione piu 
giovane. die non e piu di^posta 
a sacnficarsi suli'allare del de-
naro e del poteie. anche perche 
avvcrte che questo, ormai. non 
e pu'i ncces.^aiio. II colloquio f1 

nale Lra Jo e suo padie ?u!la 
qucstione del dnoi/io e del n-
£])ctto del « conlialto inatnmo 
male ». in questa prima ptintata, 
indica\ a .ippunto i lermim di 
qucsto confhtto, almeno solto 
ccrh aspelli. 

Naturalmente, ncll 'opera di 
Galsworthy densa di migliaia di 
pagine suddivise in parccchi \o-
lumi, la descnzione e robust a 
e insieme minuta: la t;ascrr/.ione 
(ele\i.si\a la sinlcli//d a grandi 
hnee meltendone in eviden/a 
soprnttiillo alcuni tratti. In que
sta prima puntata, la vicenda 6 
appursi quella di un lomo (Jo) 
che nvendica i «diri!ti del cuo-
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RIMINI . PENSIOSE ADEI.YM -
Tel. 26 958 • modci'rM - 200 in. 
mare - parcheggio - giarchno • 
1-15/7 2 400 dal 16/7 e Agosto 
3.000 • Scttembre 1.800 complcs-
sive. 

RIMINI • RIVABELLA • HOTEL 
DRIADE . Tel. 0541/22825. Co-
struzione 1970 - Sulla spiaggia • 

jmassimo contorts • Autoparco • 
Giugno-settembre 2500 complessi-
ve • Alta inLerpellateci. 

RIVABELLA/RIMINI • HOTEL 
i BOOM > Tel. 54.756 - Inaugu-

razione 20 giugno Nuovissimo • 
Sul marc • Camere servizi • Te 
lefono - balcone - Ascensore • 
Parcheggio . Impianto stereo • 
Prezzi speciali • Interpellated 

RIMINI - PENSIONS VAJON • 
Tel 24 413 • moderno • zona t.ran 
quilla • ideale per famiglie - ca 
mere eon e senza servizi • Bassa 
1.900/2.100 • Luglio 2.400/2 600 com-
plessive • Agosto interpellated 
parcheggio • gestione propria. 

SANTA CATERINA VALFURVA 
(Sondrlo) mt. 1738 • HOTEL 
SPORT - Tel. 0342/95525 • Parco 
nazionale Stclvio • Speciallta ga 
stronomiche • Luglio 3.500 • Ago
sto 4.200. 

RICCIONE - PENSIONS FIORrNA 
• Tel. 41.973 - Vicitiissima al mare 
• Posizione tranqulUa - Tutti con-
forts • Luglio 2.700 • giugno-set-
teinbre 1,800 tutto compreso. Au. 
Loparco. 

PEN5IONE ADELAIDE . CATTO-
LICA • Tel. 61 810, tranciuilla, nuo
va, vicino mare, familiare, cucina 
casalinga, camere doceia-WC, bal
cone. Bassa 1.800 • Alta interpel-
lateci. 

RIMINI-VISERBA - PENSIONS 
LA FONTEi. - Tel. 33.411 . Tran-

qinlla - Camere con o senza ser
vizi privali - Maggio 1.300 - Giu
gno I 500 - Alta modici. 

VISERBA Dl RIMINI - HOTEL 
JET - Tel. 38.231 - Nuovissima co 
struzione sul mare - Camere con 
servizi • Balcone - Ascensore -
Appartamentini • Prezzi veramen-
te speciahssimi. Interpellateci. 

RIVAZZURRA OI RIMINI l'l-\ 
SIONE HANNOVbR • Via (inn 
bio, 31 - Tel. 33079 • vicmissinn 
mare • Trattamento familiare 
Giugno 1.700 • Luglio 2.100 • Apn 
sto modici • dal 20-8 al 30-8: I 900 
- Settembre: 1.700 complessi ve 
Direzione proprietario. Prenotaie. 
Vi accontentcremo, 

RICCIONE - PENSIONS RAUL . 
Viale Verga, 4 - Telef. 42.003 • 
Vicina mare - Moderns, oltima 
cucina - Giugno-settembre L. 2000 
con doccia e servizi privali Li
re 2.200. Dall'l al 20 luglio L. 2 800 
con doccia e servizi privali L. 3 000 
tutto compreso. 

vello deila ragione 
La sti'ulUira narrativa e, cli 

conseguen/.a, assai niossa e Na
na. e passa dal nionologo al 
dialogo, dalle descnziom di 
paesaggi rassicuranti a quel
le di ossessive linmagini di 
niorte, dalle figurazioni aliuci-
nanti alle ir.etafore vitalisti-
clie. il.ill'abbandono linco ,il-
I'lmpennata rioltosa c ostile, 
daiia trasposi/ione che il 
protagonista opera della sua 
falsa coscienza nolle evolu/io-
ni di una mosca sorniona al 
suo tolale irngidimenlo fisio-
logico per il bliKCo die don-
tro gl pro\rocn 1'ossessioue 
dell'an biguita del mondo. 

In q lesla tensi me ambiva-
lente ci una ottici che si al-
terna fra <dentio e fuori >, 
il moxo di esseio dello per
sone <• delle co .e denuncia 
la ci'i'i della no tra societA. 

Armando La Torre 

BELLARIA - HOTEL GINEVRA -
Tel 0511/41280 • moderno - trail-
quillo - camere con/senza doccia 

WC - autoparco - Giugno-set 
lembre 1.700-2.000 - Luglio-agosto 
da L. 2 100 a L. 2.800 tutto com
preso Dirczione propria. 

RIMINIMAREBELLO • PENSIO 
NF PERUGIN1 • Tel. 32.713 • al 
mare • contorts • Camere con e 
senza servizi pnvatl - Bassa 1700 
1850 • Alta interpellated - Giar 
dino • parcheggio. 

RIVAZZURRA RIMINI - PENSIO-
\K ADOI.FO - Via Catania 29 • 
Tel 32 153 vicina mare - tran 
quilla parcheggio - cucina ro-
maguola Prezzi convenienUssimi 

Interpellated 

RIVAZZURRA-RIMINI - HOTEL 
« NIZZA < Tel 33 062 - Camere 
con e scizn dorcia o WC - bal-
coni - ^ cinissimo marc - (.ran 
quillo • c.ic.na speciahssiina Giu 
gno 2 000 1 200 - Lugho 2.300 2.500 
- Scttembre I 800 tutto compreso. 

A VALVIHRDE - CESENATICO -
Affittasi - vendesi appT-tamonti 
\-ieini sp'aggia. Indin/zare: « Ml-
ZAR ? ViKerde - Cesenatico. 
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