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La droga: un'altra faccia della repreusione 

cm 
«PA 

DEL NEW YORK — Ralph De Jesus, drogalo a 12 
annl, mentre depone dlnanzi ad una commls-
sioni' parlamentaro d'inchiosta sulla droga 

Due giovani, una sociologa e uno psicoanalista rispondono al nostro giornale - La liberta come 
un feticcio di froute alia sottomissione che la societa « paternalislico-repressiva » esige 

La dediz'wne alia droga e 1'iiltimo 
anelht di una catena di repression! 
psicologiche ad alto livello di ren-
dimento allarmistico e scandalisli-
co. Le sue ongini nsalgono preva-
lentemente agli anni centrali delta 
maturazione biologica e psichica del-
Vindividuo: I'adolescenza. Esse perd 
sono precedute da una serie di even-
(i traumatica e stressanti che tro-
vano la loro collocazione nell'infan-
zia e nel contesto psico-sociale in 
cm essa si esprime: i rapporti con 
la famiglia, con il gruppo, con I'am-
biente. 

Xjscilo da un mondo infantile lot
to apposta per I'elaborazione di in-
cubi e fobie, caratterizzalo da re-
strizioni, prevancazioni ed ossessio-
ni, I'individuo divenuto giovane en-
tra in un mondo nel cui interna 
quasi viai e padrone del proprio 
naggio». Aspira all'autonomia ed 
all'indipendenza ma & a corto di 
slimoli e di prospettive nuove; vec-
chio come e di oppressioni e di 
sottomissioni, tendenzialmente e 
spinto a mutarsi ed a modificarsi, 
ma trova un mondo circostante che 

Carlo, 18 anni, studente di 
istituto professionale, figlio di 
impiegati statali, dedito alia 
droga a causa di contrasti al-
l'interno della famiglia e di 
conflitti con la scuola. 

Storla 
La prima volta che mi sono 

dato alia droga e stato quan-
do mi sono stancato della 
scuola; non mi andava di sta
re fermo nel banco, di ascol-
tare il professore su cose che 
non mi interessavano, di stu-
diare materie che non mi 
soddisfacevano e che mi ve-
nivano imposte. Ho cambia-
to molte scuole ma nessuna 
faceva per me. Allora ho ini-
ziato a frequentare compagnie 
di ragazzi sbandati come me. 
Ho cominciato con l'hashish 
e la marijuana: ne fumavo 
un grammo al giorno; poi so
no passato all'oppio ed alia 
eroina miste ad anfetamina, 
infine mi sono dato alle an-
fetamine pure; sono arrivato 
a farmi 8-10 iniezioni al gior
no. E' stata l'anfetamina a 
prendere piede seriamente nel-
la mia vita; la prendevo quan 
do ero in preda a delusioni, 
a depressioni, non ero capa-
ce di vedere chiaro nelle co
se che mi riguardavano. In 
questi momenti prendevo la 
moto ed assieme ai miei ami-
ci andavamo sui prati a far-
ci le iniezioni. Fu appunto un 
mio amico ad insegnarmi co
me si fanno le iniezioni, poi 
io 1'ho insegnato agli altri. 
L'anfetamina per me era la 
vera droga, mi dava euforia, 
uscivo dalla realta ed entra-
vo in un mondo pieno di im-
magini contorts, con l'oppio 
e le altre droghe mi trova-
vo solo in uno stato di so-
gno. Cercavo qualcosa che mi 
riempisse il vuoto della gior-
nata, della vita, qualcosa che 
mi soddisfacesse, un lavoro 
fatto da me e non imposto-
mi da altri, una cosa fatta 
da solo con cui mi sentissi 
di avere fiducia in me stes-
so, perche gli altri non mi 
hanno dato mai fiducia; i fa-
miliari, gli amici mi hanno 
considerato sempre come un 
bambino. I miei genitori van-
no in crisi quando sbando 
ma non si sono mai accorti 
che loro ml imponevano di 
faie qualcosa ed io facevo 
1'opposto, perche non mi an
dava di essere comandato, re-
presso nelle mie capacita. 
GMcluslone 

Carlo dopo un periodo di 
ricovero per disintossicazione, 
sente di doversi rappaciflca-
re con la famiglia e con la 
scuola per essere considerato 
un individuo normale, viene 
diinesso, e dopo 15 giorni ri-
coverato per intossicazione da 
droga. 
Presentazione 
Giulio, 20 anni, operaio, fi

glio di contadini, proviene da 
un atnbiente socio-culturale 
sottosviluppato, dedito alia 
droga da quattro anni per 
protesta contro la societa e 
la famiglia. 

Storla 
II mio divagare e nato dal 

contrasti con la famiglia e 
con la societa perche non ri-
tenevo giusto che mi rifiutas-
sero per il mio comportamen-
to, per i miei capelli lunghi, 
io volevo dimnstrare loro di 
valeri quanto un altro: e na-
ta da quesla incomprensione 
la mia solitudine, la ricerca 
di ci6 che mi mancava nella 
famiglia: affetto e colloquio. 
A tutte le mie richieste dice-
vano sempre di no ma non 
mi indicavano la strada glu
tei, l'altemativa. Sono stato 
n n i o al bando, non avevo 

gli riliuta un ruolo ed una giusla 
lolutczione delle propne aspirozio-
ui; r>rerca un modello, elastico e 
ccmpiensiuo, con cm identificarsi ed 
luslai rare rapporti di reciproco con-
fionlo e trova un mondo perbem-
sta aove il confornusmo 6 la re-
gola per sopravvwere ed d nuovo, 
anche il pift elemenlare e banale, 
e jonle di accuse, di « soui-ersiui-
sinov o, nel peggiore del casi, di 
qualunquismo. 

Memore di rapporti umani im-
piontati a bugie e mascheramenti, 
a colpe ed a vergogne, cerca nuove 
modalita di comunicare con gli al
tri nella speranza di ricavame con-
sigh e metodi che non siano im-
pionfali ad autontarismo o pater-
nalismo, e die gli permeltano di 
non cadere nei tranelli dei condi-
zionamenti psicologici; invece va in-
contro a palernahstiche apacche 
sidle spalle »; chiede spiegazioni per 
prendere deciswm e si trova dinan-
zi ai genenci i non pensarci, quan-
d'e il momento parleremo ». L'ado-
lescenza in un slstema sociale che 
non da tempo per meditare sui pro-

blcmi dell'educazianc e delta forma 
none c prop:io cosi: una continua 
td umvoca ruworsa da parte del 
giovani nel tentatwo di aprire un 
discorso, un dialogo con gli adulti 
da cui ricovare spunti per rovescia-
re il vecchio nel nuovo, superara 
oslacoli, operate sintesi di esperien-
zc differenti. 

Non e'e da meravigliarsi dunque 
sc it giovane vive in uno stato per-
manente di tensione emotiva che 
impedisce I'emancipazione e crea i 
conflitti, che prepara il (erreno ad 
un cedimento Mate della sua per-
sonalild. Questo cedimento si pre-
(.eula attraverso canali imprevedibi-
li: uno di questi e la droga. Le 
Seize repressive interne all'individuo 
che fin quando non era spuntato 
sui loro orizzonte I'oggetto-droga agi-
lano per strode sofislicate e ricer-
cate, insinuandosi nelle componenti 
psicologiche piii delicate per distor-

tle e modilicarle a proprio uso 
e consume, con la comparsa della 
dtoga escono alto scoperto e si og-
gettwizzano in un prodotto che di-
venta un feticcio, psicologicamente 

appropriahile e non alienabile. 
E' su questo feticcio che Vimh 

vidua trasfeiisce i propn senhmei • 
li frustrali di amore c di odio, .• 
cfii es.s-o che aspira alia emancipc-
zione e si trova ancora piii solto-
messo, vuole la gratificazione ed ir-
contra la dclusione. Le forze psi-
chiche, amorfe e cristallizzate, a 
conlatto con il feticcio-droga si 
svegliano alia ricerca di una nuova 
dimensions di liberta; e inarresla-
bili e senza confronto si spingono 
su sentieri sempre piii pericolosi 
per raggiungere mete illusorie falle 
m fantasticheric c di sogni. 

Con la droga, simbolo contraddit-
torlo di libera?io)ie e di schiavitit, 
la societa repressiva si morde la 
coda. Non a caso le contraddizioni 
social! creano i presupposti per la 
inlroduzione della droga, non a caso 
li sistema sociale le attnbuisce un 
significato di evasione e di fuga 
dagli impegni concreli e dall'allra 
quella di una scelta autonoma ed 
adultu, perb parallelamente la stru-
menlalizza per combattere ogni corn-
portamento colletlivo o individuate 

MESS I CO — Soldati dlstruggono un enorme quantltativo (500 kg.) dl marijuana sequeslrata al trafflcantl 

piu lavoro, nessuno mi accefc-
tava, avevo una quahflca pro
fessionale e sono stato costret-
to per vivere a fare di tutto. 
Ho cercato nella droga qual
cosa che non trovavo altro-
ve, con essa ero a contatto 
con il mio mondo interiore, 
la mia psiche. Ora ho biso-
gno della droga per sentirmi 
qualcuno. Ho iniziato con l'op
pio e la marijuana che mi 
pprtavano fuori della realta 
e poi mi sono fissato sulla 
metedrina che era cid che 
mancava in me ma che pur-
troppo porta alia pazzia. Mi 
ricordo che il primo incon-
tro e stato con l'eroina, in 
maniera occasionale. l'ho pre-
sa prima per naso poi per 
endovena, se non la prendevo 
diventavo nevrastenico, avevo 
crisi depressive. In un secon-
do momento e subentrato Io 
hashish ma non mi dava nul
la, e roba per gente che non 
e « padrona del viaggio fc che 
si fa trasportare dalla droga 
ma non la domina e la gui-
da. Poi mi sono trasformato 
in corriere della droga per 
vivere, ho cercato dei lavori 
onesti, non mi e stato possi-
bile perche volevo farmi ac-
cettare per quello che ero, 
per far capire che anche chi 
si droga deve avere un po-
sto nella societa: invece in 
Italia uno che si droga e da 
rifiutare non da inserire. La 
droga per me c l'assuefazio-
ne. e il non essere se stessi. 
Per foiva ora debbo inse^i^ 
mi nella societa perche que
sto signifies dare un senso 
alia mia vita, perche- un in
dividuo da solo non e nessu
no. bisogna essere in piu per 
potersi capire, comunicare e 
trasformare la societa. 

Concluslone 
G;ulio durante il soggiorno 

in clinica per disintossicarsi 
aveva trovato il modo di far-
si arrivare la droga. II com-
promesso raggiunto a livello 
psicologico con la societa e 
la famiglia e1 irn hottometto 
pur di non cambiare. 
Laura Balbo, sociologa 

Le foive che fungor.o da 
supporto ad un determinato 
sistema sociale sono di natu-

ra integrativa e repressiva, en-
trambe agiscono contempora-
neamente anche se ora si pre-
sentano con aspetti coerciti-
vi, ora invece con aspetti blan-
di e so'isticati. In quesia di-

mensione repressiva - integra
tiva prevale il tradizionalii no 
ed il conservatorismo per 
cui certe modalita organizza-
tive della vita come la fami
glia e la sfera privata assu-
mono delle connotazioni sacra-

li; niente pu6 essere sotto-
posto a critica ma tutto de
ve essere fatto per scelte abi-
tudinarie che non sono piu 
scelte ma imposizioni in quan
to mancano le alternative rea-
11. Allorche e'e un'esplicita 
formalizzazione di protesta 
che il sistema non pud stron-
care drasticamente esso si 
presenta con vesti piu mallea-
bili tramite le pressioni inte
grative che in ogni caso si 

identificano con la repressio-
ne. Si pud avanzare l'ipotesi 
che le societa a struttura eom-
plessa rispetto a quelle a 
struttura semplice hanno un 
alto livello di sopravvivenza, 
notevoli capacita di assorbi-
mento in quanto tutte pog-
giano sui meccanismo di re-
pressione-integrazione, ma nes
suna sui consenso-dissenso. 
Non solo, quando in queste 
societa il dissenso si manife-

Si a pre oggi a Bassano del Grappa 

Mostra del futurista 
Fortunate Depero 

Alle 12,30 dl ocgi si apro a Bassano del Grappa un'osauriente retrospeltiva dell'opera pittorlca 
e scenograflca, nel suoi momenli-chiave futurlsta melaflsico o neoprimltivo, dl Fortunato Do-
pero (1892-1960). La mostra che e curala dal professore Bruno Passamanl, dlretlore del Musoo 
Clvico, e ellestila nolle sale del Palazzo Sturm o restera aperta flno al 30 settembro. Nella foto 
im quadro dl Depero 

die tende a metterc in evidenza il 
niarciume dell'organizzazione socia
le repressiva. L'unica differenza Ira 
il deslino dell'individuo che si da 
alia droga e aueilo della societa 
che Io osserva e quesla: t'individuo 
non regge all'azionc repressiva dei 
meccanismi di assuefazione e dis
solve le proprie illusion! di liberta 
e la propria salute in un fumo 
denso e soporifero; la societa per-
missiva-repressiva invece strumen-
talizza la droga sino a renderla fun-
zionale al rafforzamento delle pro
prie strutture ed alia propria so
pravvivenza. 

Quesla volta i nostri interlocutori 
diretti sono: Carlo, studente, dedito 
alia droga da due anni; Giulio, de-
riilo alia droga da quattro anni; 
Laura Balbo, sociologa, docente 
universitaria di Scienze politiche; 
Davide Lopez, psicoanalista, autore 
del saggio «Analisi del carattere 
ed emancipazio ,e - Marx, Freud, 
Reich», cdiio da Jaca Book. 

Giuseppe De Luca 

sta viene recuperate e reso 
funzionale al sistema stesso. 
Per questo i giovani che si 
drogano sono combattuti in 
modo spietato, essi rappresen-
tano infatti una cultura dl 
transizione in cui 1'integrazio-
ne e parziale in virtu del fat
to che, nel momento stesso 
in cui essi si riconoscono 
membri di un gruppo, si iden
tificano di piu col proprio 
ruolo e resistono maggiormen-
te all'integrazione. Nella scel
ta esplicita di drogarsi si pud 
affermare che i giovani vivo-
no un principio di liberta co
me risposta ad una societa 
che rifiuta ed esclude e par-
tecipano alia ricerca di valorl 
nuovi di cui la droga diven-
ta un simbolo. 

Davide Lopez, psicoanalista 
Nella terapia di gruppo col 

delinquent! si sa che il sog-
getto che non rinuncia al pro
prio ideale delinquenziale ha 
maggiori possibility di recu-
pero; non a caso I'atteggia-
mento del terapeuta e quel
lo di non pretendere di ri-
formare subito i'ideale delin
quenziale ma di aspettare che 
esso si trasformi in un idea
le piii valido e piu maturo. 
Per questo si pud dire che 
per molti giovani la droga 
rappresenta una modalita di 
risolvere i propri probleml 
coi propri mezzi, in quanto 
viene vissuta come un fetic
cio appropriahile col quale si 
possono non instaurare rap
porti di dipendenza e che pud 
essere strumentalizzato per 
opporsi alio spinte repressive 
adulte. n vero problema quin-
di e di tollerare l'ansla che 
1'attesa di un cambiamento 
produce non preoccupandosi 
di offrire paternamente pro
spettive diverse ma dando me
todi e consigli che alia lunga 
si possono rivelare sostitutivi 
della droga. I giovani a volte 
preferiscono la droga perchfe 
ha in se il fascino dl una 
soluzione antiautoritaristica e 
antipaternalistica in un tenta-
tivo disperato di trovare so-
luzioni nuove che proprio per
che antiautorltaristiehe non 
sono scelte ma sintomi di tin 
conflitto emotivo profnndo 
sulla strada deU'emancipazio-
ne. E in vero nel processo 
di emaneipazione la droga 
rappresenta il momento nega-
tivo. Perche esso venga rove-
soiato nel positivo occorre che 
ohi si occupa dell'individuo 
drogato stia al dl fuori de-
gli scliemi di protezione pa-
terni; esso deve essere vissu-
to da parte del drogato co
me una persona la quale an-
7iche identificarsi con le di 
lul sofferenze In un abbrac-
cio universale all'insegna del
la collusione tra narcisismo 
e masochismo riesca invece 
ad offrire situazioni nuove e 
costruttive che lo portino fuo
ri dalla malattia. Chi si occu
pa cioft dei « drogatl » deve 
essere emotivamente piu ma
turo di loro perche deve co-
struiro qualcosa di diverso da 
dare nel momento in cui essi 
manifestano sintomi di cam
biamento autonomi, che rap-
presentano l'unica possibility 
di ripresa e recupero. Non a 
caso si sperimenta continua-
mentt che quanto maggiore 
e la • ottomissione e la dipen-
den/? richiesta i.i giovani dal 
mond) adulto ta ito piii inten-
so e frequente c il ritorno 
alia droga, peix.id la repres-
sione contrasta con le leggi 
della maturazioi e ed emanci-
pa/.ioie caratle: iale dei gio
vani. 

Avvenuta ieri sera la premiazione ufficiale 

Un «Viareggio» in bonaccia 
Premiati Pietro Citati per un pregevole saggio su Goethe, 
Nello Saito per il romanzo « meridionale » "Dentro e fuori" e 

Nelo Risi per la raccolta di poesie "Di certe cose" 

VIARRGGIO. 13. 
Al 'IVatro Politcaina, nel cor-

so d'una ccnmonia cho ha avu-
to m.zio alio ore T2, sono stall 
proclamati i vinciton del « Via-
reggio '70 t> i cui nomi era no 
stall comutiicati fiia vencrdi da 
Leonitla R,cpaci all'Hotcl Prin
cipe di Piomonte dove ha lavo-
rato dal principio dolla setUma-
na la giuna per la sele/.iono 11* 
nalc dclie open?, circa sessanta 
tra hbri di saggistiea. di poosia 
e di narrativa. 11 pvemio inter-
nazionale « Viareysio-Versiha », 
l'unico in denaro c ammontan-
te a due rmliom di lire messo 
a disposizione dal PSI, era gia 
stato assojjnato alia luminosa 
figura di monsignore Holder Ca-
mara, arcwescovo di Recife. 
per la sua azione evangehca e 
sociale contro la mostruosa mi-
sena dei proletan m Brasile 
o per la sua opposiziono ai de-
lilti del regime mihtaro «go
rilla s. 

II premio per la sagfiistica e 
stato vmlo da Pietro Citati con 
il suo ragguardevole saggio su 
•i Goethe •» (editore Mondado-
n): il premio per ta poesia e 
andato a Nelo R.si autore della 
raccolta «Di certe coses (edi
tore Mondadon); quello per il 
romanzo a Nello Saito concor-

ronte con « Dentro c fuori * fe-
ditorc Ri/.zoh), un'opera do\e 
I'anibienie siciliano e visto at
traverso rcspcr>en/a di un pro 
1'essore venulo dal conlmenlc. 
Si rlcovdera che gia due prece
dent] opere tea trail, « il mae
stro Pip ? c r I cattedratici » 
tratlavano della crisi della scuo
la nella piu ficnerale crisi del
la societa. I promi non sono in 
denaro — quost'anno le casso 
del t Viareggio » orano secche 
— ma sono tre copic del trofeo 
plasmato da Ho scullore Guibcp-
pe De Feo e cliiamato mitica-
mente Ippoviareggio volante. 
La giurfa, che c arrivaU alia 
belezionc pianamente, era com-
posta da Lconida Repaci, prosi-
dente, Franco Antonicelli, Ma 
via Luisa Astaldi, Anna Banti. 
Alberto Revilacqua. Carlo Ro, 
Giorgio Caproni, Gianni Gran-
zotto, Giovanni Macchia, Bene
detto Marzullo, Santo Maz/.an-
no, r>uciano Paolicchi. Goffrcdo 
Pctrassi. Leone Piccioni, Ezio 
Raimondi, Carlo Salman, Nala-
lioo Sapegno, Alfredo Schialfini, 
Rosano Villari, Cesare Zavatti-
m. Dopo lo «Strega », che ha 
stupidamcnlc umiiialo Gadda, 
ecco il t Viareggio » che viene 
a mettere bene in vista, al pun-
to critico toccato dalla realta 

itahana, quanto sia profonda In 
crisi pocticn c sociale della let-
loratura e dei lotlcrati nostri 
con tutto il loro pioduttivismo 
rli Liloli, e quanto sia docrepito, 
sterile o ^ep.irato dalla rcaltA 
il meccanismo abitudinano dei 
premi, delle giunc c delle so-
gnalazioni. Per quanto potente, 
,s\'clta o ben lubnf ic.ita sia la 
macchma deH'indii^lna edilona-
le — l « big / itab.im hanno un 
fatturato dichiarato di docme 
di miliardi di lire — e per quan
to puntualmente gli scriUori 
scrivano nspettando ! conLralti 
e secondo quel che « dilta den
tro v e 1 uon, sempre meno i 
premi leltcrari ci convincono a 
consumare hhn 

Anche quando ol sono hbn 
buom v l.itcafi, anche quando 
una giuria ha le carte cuHurah 
e morah in regola. Anzi il Keue-
rale spreco di energio, mentri* 
niotte in grande evidenza una 
^oparazione non piu colmnbile 
del meccanismo dei premi lot -
tcrnri dalla renltn ifahana, fa 
auspicaro ben ailro uso anali-
tico e critico di queste stosse 
prc?iose energie saggislicho, 
narrative e poetiche. 

m i . da. 

Programmi Rai-Tv 

domenica iS 
TV nazionale 
11,00 Messa 

12,00 Un'abbazla da 
rlscoprlre 

12,15 A • come agrlcoltura 

15,50 Tour da France 
Arnvo deH'ultima Lappa: 
Versailles-Parigi 

18,15 La TV del ragazzi 
Braccobaldo show: Scar-
pette blanche: Le frontie-
re dcll'impossibile 

19,50 Teleqlornale sport 
Cronache dei partltl 

20,30 Telegiornale 

21,00 La saga del Forsyte 
Quarta puntata tratta dal-
l'opera di John Galswor
thy. Esplode il conflitto 
coniugale tra Soames e 
Irene 

22,05 Prosslmamente 

22,15 La domenica 
sportlva 

23,00 Telecjlornalo 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 La cugina Orletta 
La seconda puntala dello 
spcttacolo continua con la 
(inta inchiesta sui motivi 
della popolanta della Ber-
ti: quesla volta Macano 
risponde nello vesti di un 
prcle. Ospiti: Little Tony, 
Dalida, Enrico Montesano 

22,15 Habitat 
La rubrica dl Giulio Mac-
chi riprende in una nuova 
collocazione. Tre servizi: 
suH'ediluia scolastica, sul-
le lampadc c sin rapporti 
tra pubblicita e paesag-
gio 

23.00 Prosslmamente 
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Radio 1° 
GIORNALE RADIO oro 8, 13, 
15, 20, 23; G: SeytiBlo orario • 
M'. l lut i i io musicnlo; 6,30: Must* 
cho dolla donicmcBi 7,20t Mu
sics esprcso; 7,35; Cut to cvoti-
(jclicoi 8,30: VI to not cam* 
pi ; 9: Musico per arcMj 9,10i 
Mondo caltolico; 9,30: Mcssai 
10,15: Hoi Lmci 11,30: Vcl r l -
na d i un disco per 1'eslate; 12: 
Contrappunto; 12,28: VotrltiB 
di Hit Parodo; 12,43; Qusdrl-
loglio; 13,15: Buon pomcrlg-
gio; 15,10: Contrasti musicoll; 
15,30: Pomeriygio con Mina; 
17; L'alti-o ion, icrl e ogglt 18: 
II concerto della bomenlcni 
18,50: Intcrvnllo musicolc; 19: 
Bcnvcniilo Adamo; 19,30: Inter 
ludio iiiusicnle; 20,20: Ascolla, 
si (f) sera; 20,25: Hallo quat
tro; 21,15: Concerto dal pis-
nisla Andr6 Walt:.; 21,45: Don-
no '70 ; 22,10: Taranlolla con 
scntimcnto; 22,45: Prosismo-
monte, 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore 7,30, 
8,30, 3,30, 10,30, 11,30, 
13,30, 17,25, 18,30, 19,30, 
22, 24; G: II mait l i i icre; 6,25; 
Bolleti ino per I naviyontl; 7,40; 
Biliardino a tempo dl muslca; 
8,09: Buon viaggio; 8,14: Mu
slca csproso; 8,40: II mangio* 
disctii; 9,35: Gran variola; 111 
Cliiamato Roma 3 1 3 1 ; 12,15: 
Quadrantc; 12,30: Partita dop-
pia; 13: I I yambero; 13,35: 
JuUe-box; 14: Cctra happening 
'70 ; 14,30: Musica per uan-
da; 15: Vcli-hia dl un disco 
per Testate; 15,30: La Corrl. 
da; 16,20: Pomencllonni Tro le 
17,15 e le 18: 57. Tour do 
France; 17,20: Buon vlogglo; 
17,30: Muslca o sport) 18,3Si 
Bollotl ino per I novigontl; 
18,40: Apcrl t ivo In muslca; 19; 
Stntera siomo ospiti d i . . . ; 
19,55: Quadrifogllo; 20,10: Al -
bo d'oro della llrica; 21,0&i 
Dischi ricevuti; 21,30: L'Alnca 
o gli csploraton dol'Ottoccnlo; 
22,10: Dominique; 22,45: Hit 
parade de la chanson; 23,05: 
Guonanotte Europa. 

Radio 3° 
Oro 10; Concerto dl overturn; 
11,15: Prcsenza religlosa not* 
la musica; 12,20: Trti per p l i -
nolortc; 13: Intormozro; 14: 
Foll<-Muslc; 14,10: Lo orche
stic sinloniche; 15,30: La cor-
sa; 17,40: Musica du came
ra; 18,10; Incontri con la nar
rativa; 18,45: Poglna aperta) 
19,15} Concerto della sera; 
20,15: Passato o prescnlo; 
20,45: Pocsla nel mondo; 2 1 : 
II Giornalo dal Ter io; 21,30: 
Club d'ascolto. 

LUNEDI' 
Nazionale, ore 2 1 : « lo t i salverd >>, f i lm d i A. Hitchcock, con I. Bergman 

MARTEDI' 
Nazionale, ore 2 1 : « Hughie », dramma di E. O' Nei l l , con G. Albertazzi 

MERCOLEDI' 
Nazionale ore 2 1 : « Quel giorno » (gli scontri sull 'Ussuri; tra gli « esper-

ti » Edgar Snow, Wi l f red Burchert) 
Secondo, ore 22,45: ;< II sacrif icio di Varsavia » (documentario comm. 

da Carlo Cassola) 

GIOVEDI' 
Nazionale, ore 22: « La fanlastica storia di Don Chisciotte » a cura di 

Roberto Lerici e Carlo Quartucci 

VENERDI' 
Nazionale ore 2 1 : « TV7 » 

controcanale 
EROl COWRO EfiOl - Por \l 
secondo saboto con^cmUro c 
stofo morato r/i lacnmo, ha 
proudato amote (jehco o dc 
]u&o), ha nallcaoiafo au un /in 
ma di addu: Valtia bPttunana 
con i! GanWifimi. quesla .sclii 
iiiniia con d fi^tual della can 
zone napoietano Le canzom 
iii.Mt'»ic con il c'dlcio, .sono, ,M 
dice, fa nostra pnssinjir na:io 
mlcm ma e difficile di\cono 
score cho la TV contribute 
con iutte le wtc foi:c a far 
dwami>arc quesla pa^wne. 

Natufestaziani come qudia 
dedicata alia canzone nnpole-
tana (di nome c d\ fatto) n-
maircbhou) cucn^oiUe al pub 
blica sedulo dtnanzi ol pah o 
^cenico Mf la TV uon pioi ve 
do^ e d diffondoi le MI Jut to i! 
tor) dor o nazionale Inutile, a 
j>aie, '•Iiipn M M' poi Q\\ ouia 
niz.ato-i e oh autot i e t can 
tahti Mino /iKiufi od accettaio 
am lie le tv-isim' put ndicotc 
(come quella cho ha oolpuo 
la ran oiicnia 0 dnoiv.w) o 
d pre.z o di una pubblicita che 
non ;)(>' rebbe) o ottencro alt li
me iti; c oti'ianienlo lo paaano, 
Un prczo, pern, e non piccolo, 
lo }Kia mo anche i tclcal.'-ona 
t\, one io quelh cho delle can-

zoni e dei festival tarchbcio 
volontien a meiw nbbiflmo op-
proso, infatti. dal K.uliocorne 
ro rlii? oprraro quc<,t'anno i nc 
cc?,\a) i colleqamciiti in duetto 
da Capri o stata una unprosa 
complo^sa o co-iiosa, ma le <• d<* 
ficolta tocincho >•> cue vengano 
iniocalo in altie occasion] (u 
cordiamo, lanto poi fare Vutli 
mo osempio, che Vir>ote^i di 
tia\mciteie Quol cior in in di 
retta, o ^laia qiudicata nfnpi 
slirn), quando si twtta di ĴJOIT 
o di eanzoni i enoouo affronta 
te e supeiate di sloncio 

Contro ah oioi dell'iiaala 
questo ^abalo come sabato ->cor 
•.a erano oh e\o\ d\ eaitone 
e noi ^penamo cue --e non han 
no rin'a abbiono al'i'.eno 'i"li 
liiifo iina a^ei mazimie di jit. 
s|j(7in I! cwlo rinvilo da \HV>I,J 
(,ai lone e da Luciano /'nir'l 
o pre^entato aa l.ueio DaVa h i 
,nfaHi molti nunu n , n •-ado 
y'aie auche i! pubh'n o pwi i a 
••to — (' oiu^a e --taki una i n' 
ta tanlo, Vniiziatua <!i icp.icai 
lo I r<7j(0"i a 'iinal, i he, d\ 
sottimana in ^ettnnana. ci ap 
pniouo, soito tutti motto rin ei-
tent i' o i an atari neU'antnla 
ata soi'n riiisati, attravei--n fur 
,i infrn i>te, anche <i ncMt'dir 

dal divert 
spjnilo di l 
la -diada 
stato possi 
avanti A( 
sioni cnt 
(quelle di 
porli tra r> 
mn icana < 
ture di \\ 
p O f l t l O ' , ' "^ 

oiate da < 
di Mm. p 
<-apul" inc 
, Quctttt 
be vo*e a 
sahata sc 
-MM .-')<' 
V.tn MSM' 
M*nt|)i tra 
a'umati, • • 
i ,II r'luni 
H '>)ir ma 
-<e tia-m 

• nnano p. 
V«i «*,r 

(O-Du.w 
( j ' f l i inmi, • 
.non una 
mciilo (').< 
in WIIIIKI' 
dnnenti ' 
MI to bene 

mento îNilcJie ufilp 
;ilrv.s'to)i(?. Orlo, sui-

mlrapiosa sarobhe 
)\le andato audio put 

osompio, lo i iflos 
ho deqt\ « r.s-priii » 
(tiainmatteo si i rap-
>lonza nella \oaeta a 
violenza nolle avven 

In Catioto) avrobbom 
\e so--1enuto •< mlr 
!;in iiwlrridlr- hrniu 
\zi rii (/oriMiirufnno. 
le.sto neah Stall I'm-
tra Valtio, lo avieb 

who piu iiileilrj-jihili 
i.NO, del rcrtn, o ha 
1 duscaiM rfi I'mfirrrn 
roiiiiopjitaHrtfi") da e 
•i daqli S ICSM (ViMoni 
I'irlic l»llo nsn!lo>M' 

K il ir.iipo uon ."•« 
H-ato. i is[o r'ir que 
sMilrtl, OUDIIUllMmiMl 
,• a 'a I V dc\ KijKi:;i. 
o mil (ii ]))i\:"nid 
>, .MHipiriN.-iomo, jin 
i ipic^to modo if pro 
,n ( 'I'KMO orroi si man 
ciomrnir o, dal mo 
M tidiiot'rt di caito 
e non di (MiU'om, i 

•rfn iNiJ'i hanno pen-
di r.sivii nuaro. 

file:///oaeta

