
antastico 
compie dieci anni: presentata la nuoto edizione 
dello show miliardario. Protagonisti 
Massimo Ranieri, Anna Oxa, Magai e il cinema 

rima Vediretro\ 
senza contestazioni per «Memorie di Adriano» 
lo spettacolo di Scaparro ambientato 
nella Villa di Tivoli. Convince Albertazzi 

CULTURAeSPETTACOLI 

Uni loto depoca dell Archivio Minar! 

L'istruzione femminile nell'800 

Una scuola 
senza le donne 
Agli inizi del Novecento le donne iscritte ai licei 
del Regno erano solo 233 mentre i maschi supe
ravano le 12 000 unità Non meglio andava per 11-
struscione tecnica 84 donne contro 10 000 maschi 
Insomma [istruzione era una parola femminile 
solo grammaticalmente Un libro, che r.assume 
uria ricerca sulla storia dell istruzione femminile 
nell'Italia dell Ottocento, ne svela fatti e misfatti 

MICHELA DE GIORGIO 

• H Ce un quadro famoso di 
Vittorio Corcos alla Galleria 
Nazionale d Arte Moderna di 
Roma tra le più belle lettrici 
«scuola italiana» novecente
sca una ragazza in giardino 
in pausa di lettura con il libro 
poggiato sulla panchina Sia 
mo - finalmente - nell «epoca 
bella » della lettura social me n 
te concessa approdo fatico 
samente raggiunto dalle don 
ne Alle spaile e è un secolo di 
agguerrite battaglie perché il 
libro da oggetto peccaminoso 
(quando non fosse quello di 
preghiere) mutasse di valore 
U ragazza di Corcos unisce 
nella bella testa sognante ca 
pitale estetico e capitale cultu 
rale non più tn dissidio ma 
ben congiunti per un nuo\o 
valore sociale delle donne Al 
I alba del secolo XX quello 
sguardo perso in una consa 
pevole revérie è ormai un «ca 
latterò femminile iconografi 
camente pregevole Anche il 
ncamo del resto - ovvia e ob 
bllgalon i occupazione fem 
minile ottocentesca - era sta 
to individuato da Stendhal co 
me trincea di un «immaginati 
va segnata da differenze ses 
suate «Una donna intenta al 
ricamo lavoro insipido che 
occupa solo le mani sogna il 
proprio amante mentre questi 
galoppando nella pianura con 
fi suo squadrone è punito se 
fa un movimento sbagliato 
Gli accorti e i preveggenti m 
luivano che la ben nota diffe 
renza psicologica fra Maschile 
e Femminile poteva attestarsi 
indifferentemente su piccoli 
punti o su pagine stampate 
ma il misogino Ottocento 
pensò al ncamo come un a 
rea proti tta 

Di libri di ricami delle bat 
taglie fri i due avamposti st 
parla motto in L educazione 
dette donne Storie e modelli 
di vita femminile nell Italia de I 
I Ottocento a cura di Simonet 
ta Soldani (Franco Angeli pp 
570 lire 35 000) Sono ventitré 
saggi (preceduti da un mtro 
durone di Simonetta Solda 
ni) che coprono finalmente il 
vuoto di ricerca sulla stona 
dell istruzione femminile nel 
I Italia dell Ottocento Awilen 
le per la stona delle donne 
per la stona delle istituzioni 
scolastiche per la stona dei 
comportamenti sociali ecc il 
volume è il (rutto del lavoro di 
gruppo (guidato da un comi 
lato scientifico Soldani Por 
ciani Della Penila Garin M 
A Manacorda Talamo Raici 
eh) che aveva organizzato nei 
1987 un convegno a Siena su 
«Le donne a scuola L educa 
nane femminile nell Italia del 
I Ottocento» contemporaneo 
ad una bella mostra molto vi 
sitata (con un ricco catalo 
go) 

Negli women s studies di Iin 
gua inglese t francese ì lavon 
stonografici sui! istruzione 
femminile sono stati un punto 
forte dell indagine sulle ragio 
ni politiche culturali soc ali 

che hanno escluso le donne 
dal potere Nel mondo anglo 
sassone la stona dell istruzio 
ne femminile è stata fatta an 
che dal «cuore» delle istituzio
ni vita quotidiana emotività 
amicizie inimicizie amon 
che furono grande parte del 
1 esistenza «scolastica» delle 
Indipendent Women che fon 
darono collegi femminili nel 
I Inghilterra vittoriana o nell A 
menca di fine secolo Martha 
Vicinus è certo la pioniera del 
1 intreccio di colleges e senti 
menti 

Da noi è tale il deserto di in 
datimi alle spalle da temere 
che il tema storiografico «le 
donne e la scuota» possa esse 
re «condannato ad un etemo 
esilio nella terra di nessuno 
delle storie speciali » come 
paventa Simonetta ^oldani 
nell introduzione 

E il secolo prima e il secolo 
dopo il misogino XIX? Sono 
ancora campi da arare per in 
tero Si sa che il secolo dei Lu 
mi e 1 secolo Nuovo pensaro 
no !t donne a scuola secondo 
loro particolari orizzonti d 
concess oni che non sono tra 
ducibili solo m dati sul! alfabe 
libazione Tanto per segnare 
numericamente I alba della 
redenzione - in cui il libro m 
fine diventa vettore dì porteci 
pozione - ecco delle scarne 
cifre agli inizi del Novecento 
le iscritte ai licei del Regno 
erano 233 (contro 12 605 stu 
denti maschi) ed erano solo 
84 (su un totale di 1000-1 stu 
denti) le frequentatici degli 
Istituti Tecnici le cui sezioni di 
fis ca matematica permeile 
vano l accesso alle facoltà 
scientifiche Glissa (come e 
quanto) consapevoli de! ruolo 
di innovatrici nazionali dei co 
stumi familiari e sociali (sarà 
poi vero che I omologazione 
al maschile dei comportamen 
ti delle donne trae conforto 
dai grandi numeri7) alcune si 
mossero in aree geografiche 
aspre dove i codici dell onore 
femminile erano barriere na 
turali a Corleone e a Lentini 
di Siracusa nell anno scolasti 
co 1886-1887 due studentesse 
varcarono la soglia delle locali 
scuole tecniche Nelle scuole 
normahinvece sempre ali alba 
del fatidico 1900 le iscritte so 
no oltre 10000 e si muovono 
come pesci nell acqua della ti 
picizzazione di quel mestiere 
«fisiologicamenie» funzionale 
a ruoli femminli socialmente 
ben accetti Bene accolti an 
che dalla letteratura cosi an 
che il romanzo di categor a 
contribuiva a riprodurre mae 
sire II peso che è dato in tutti 
i saggi alle fonti letterarie è il 
giusto riconoscimento del fat 
toche nell Italia dell Ottocen 
to i educazione delle donne 
non fu effetto solo di leggi e 
decreti ma di un complesso 
intreccio di modelli culturali 
che trovarono nella stampa 
dtll epoca echi e stimoli al 
mutamento delle mentalità 
dominanti 

L'Italia di Freud 
• • ROMA I momenti roma 
ni di Freud furono esaltanti 
Era riuscito a conquistare 
uno dei luoghi più cari al 
suo immaginano Usciva 
dall albergo ogni mattina 
con una gardenia fresca al 
(occhiello e dopo una visita 
ai Musei Vaticani cosi nel 
settembre 1907 scriveva alla 
moglie Martha • immagina 
la mia gioia quando dopo 
tanta solitudine oggi ho vi 
sto in Vaticano un volto ca 
ro e familiare il riconosci' 
mento è stato tuttavia unila
terale si trattava infatti delta 
Gradiva» Un mese pnma a 
Lavarone Freud aveva por 
tato a termine il suo magi 
strale saggio su Deliri e sogni 
nella Gradiva di Wilhelm 
Jensen 

A questi ncordi freudiani e 
alle origini della psicoanalisi 
in Italia è dedicata la mostra 
L Italia nella psicoanahsi or 
ganizzata dalla Società psi 
coanalitica italiana e dall I 
stituto dell Enciclopedia 
Treccani in occasione del 
congresso intemazionale in 
corso in questi giorni a Ro
ma 

Ad Anna Maria Accerboni 
Pavanello storica delta psi 
coanalisi le cui ncerche e i 
cui contatti con ta famiglia 
Weiss hanno consentito di 
ricostruire attraverso docu 
menti e materiali inediti i 
primordi del movimento psi 
coanalitico nel nostro paese 
abbiamo rivolto alcune do
mande propno sulla «fortu
na» di Freud in Italia tema 
del dibattito di oggi ali assise 
romana 

Possiamo ricostruire 11 rit
ma culturale tn cui paoar 
do Weiss coralli' *> la sua 
opera di pioniere della 
psicanalisi In Italia. 

Era quella di Weiss una 
Trieste appena uscita dalle 
spenenza traumatica della 
guerra Dopo essere stata 
per sette secoli provincia au 
stnaca la città si ncongiun 
geva ali Italia Edoardo 
Weiss il cui padre emigrato 
dalla natia Boemia a Trieste 
aveva fatto fortuna dtven 
tando una delle personalità 
più eminenti della comunità 
ebraica era ritornato nella 
sua città natale dopo la !un 
ga parentesi della sua forma 
zione a Vienna come psi 
chiatra e psicoanahsta 

Qua! è stata la ricezione 
della psicanalisi a Trie 
ste e qual è 11 debito con 
tratto con la cultura ebrai-

Il congresso psicoanalitico di Roma 
affronta la diffusione della disciplina 
nel nostro paese. Molti ritardi, qualche 
originalità e, per cominciare, una mostra 

MANUELA TRINCI 

Wetss Senzadio e Ferretti al XII Congresso intemazionale di psicanalisi di Lucerna nel 34 

ca? 
Giorgio Voghera he ha n 
costruito in maniera magi 
strale gli anni della psieoa 
nalisi a Trieste testimonia 
come la maggior parte delle 
persone che si interessavano 
alla psicoanalisl e che mter 
pellavano Weiss con nchie 

ste assillanti da neofiti fin 
troppo entusiasti erano 
ebrei 

Uno dei pazienti più cele
bri fu Umberto Saba 

L incontro di Umberto Saba 
con I analisi segnò per am 
missione dello stesso poeta 
una svolta nella sua vita e 

soprattutto nella sua poesia 
L analisi con Weiss durò tre 
anni per I epoca un analisi 
abbastanza lunga ma tnter 
rotta per il trasferimento di 
Weiss nel 1931 a Roma II 
poeta si rammaricò sempre 
di questa forzata interruzio 
ne mantenendo dentro di se 
insieme ad una idealizzazio 

ne del suo analista un padre 
di cui egli sentirà sempre la 
mancanza un senso di in 
completezza per un proces
so che non era nuscito a ti 
berarlo del tutto dalla sua 
malattia di vivere 

Dalle origini al giorni no
stri che ne è della storia 
della psicoanalisl in Ita
lia? Che cosa questo con
gresso romano può in 
questo senso rappresenta
re? 

Il problema è quello di una 
giusta distanza nel conside
rare gli avvenimenti in una 
prospettiva storica La nostra 
psicoanalisi sviluppatasi in 
Italia per cause di forza mag 
giore con un notevole ntar 
do anche in questo campo 
cosi importante per la com 
prensione anche delle linee 
di sviluppo teorico-cliniche 
deve recuperare terreno In 
Europa sempre più sta pren 
dendo piede la consapevo 
lezza dell importanza del 
contributo che la ricerca sto 
nca ha tn relazione ali ap 
profondimento delle leone e 
delle epistemologie della 
psicoanalisi Nel 1986 è stata 
fondata 1 Associazione mter 
nazionale per ta Stona della 
psicoanalisi presieduta dal 
parigino Alain De Mijolla II 
congresso di Roma e la mo 
stra ad esso connessa offn 
ranno I occasione per la 
creazione ufficiale di un 
gruppo di ricerca italiano La 
Società psicoanalitica Italia 
na intende fondare un archi 
vio stonco con 1 intenzione 
di recuperare interamente il 
propno passato 

Non c'è il rischio che la 
storia della psicoanalisl in 
Italia divenga la storia del
la Società psicoanalitica 
italiana, In una coinciden
za che deve far pensare? 

Per quanto riguarda i difficili 
inizi è noto quanto abbia pe 
sato il contesto storico in cui 
gli psicoanalisti italiani si so
no trovati ad operare Si 
pensi al fascismo alla chiesa 
cattolica ali idealismo Tut 
te condizioni dalle quali non 
si può prescindere per capi 
re il difficile decollo della 
psicoanalisl in Italia e il suo 
iniziale ritardo Per quanto 
nguarda il rapporto tra la 
scuola freudiana e gli altri 
gruppi e un discorso che re 
sta ancora tutto aperto e in 
cui la stona della psicoanali 
si potrebbe costituire un ter 
reno di confronto e di cono 
scenza al di la delle parti 

E ora l'inconscio cambia formato 
• 1 Fu agli inizi degli anni 
Cinquanta che si pose il prò 
blema di dare sistematicità 
alla traduzione delle opere 
di Sigmund Freud Ovvia 
mente esisteva una preisto 
ria e i nomi oggi in gran 
parte dimenticati apparten 
gono ali era pionieristica 
della psicoanalisl m Italia 
Alle prime opere divulgative 
o di volgarizzazione del pen 
siero freudiano seguirono 
negli anni Venti le prime ve 
re e proprie traduzioni fre 
quentemente approssimati 
ve alle quali tuttavia Freud 
nspose con incoraggiamen 
to 

«Caro dottore - scrisse il 
16 novembre 1921 a Edoar 
do Weisa (unico traduttore 
autorizzato per formazione 
e competenza) - portando 
mi la prima parte dell ìntro 
duzione alla psicoanalisl 
versione italiana il professor 
Levi Bianchini mi ha fatto un 
grosso piacere Ma la gratitu 
dine va a Lei e non voglio 
fare a meno di esprimergli 
la Spero che il risultato la 
compenserà del rischio Con 
cordiali saluti Suo Freud 

E già nel 31 a Tneste 

Weiss psichiatra presso il 
frenocomio civico e anal sta 
dell intellettualità triestina 
aveva proposto alla casa 
editrice I Internatio naie r 
Verlag detentnee dei diritti 
sulle opere di Freud un prò 
getto riguardante una tradu 
zione italiana delle opere 
complete traduzione che 
sarebbe stata affidata a un 
comitato di esperti da crear 
si proprio a Tneste La citta 
di frontiera crogiuolo di et 
me e di religioni diverse 
aveva sviluppato proprio in 
quegli anni anche grazie 
una diffusa conoscenza del 
la lingua tedesca una parti 
colare sensibilità al pensiero 
di Freud Ci sarebbe voluto 
invece più di un trentennio 
prima che si arrivasse in Ita 
Ita ali edizione completa 
delle opere di Freud merito 
dell editore Paolo Bonnghie 
n assistito dallo storico della 
psicoanalisl Michele Ran 
chetti e con la supervisione 
scientifica di Cesare Musatti 

Paolo Bonnghien transfu 
ga dalla Einaudi nel 1957 
porta con sé dalle Edizioni 
scientifiche Einaudi Intbizio 

ne sintomo e angoscia 
(1951) e Casi clinici (1952) 
curati rispettivamente da 
Emilio Servadio e Cesare 
Musatti Sono il piccolo nu 
eleo attorno a cui si costituì 
ra la collana di Psicoanalisl 
e psicologia Viene cosi 
messa in cantiere I edizione 
italiana Spiace chiamarla 
traduzione perche di fatto 
- va ben oltre la semplice 
versione delle opere com 
plete di Freud Di per sé co 
stituisce un pezzo della sto 
ria della psicoanalisl in Ita 
lia 

Molti furono i problemi di 
traduzione Si pensi alla at 
tualissima diatriba sulla revi 
sione della Standard edition 
una «Bibbia* per il mondo 
psicoanalitico anglosassone 
La questione verte sugli spo 
Marcienti di significato a li 
vello metapsicologico e eli 
meo legati alla specificità 
della terminologia tedesca 
di Freud Alla fine degli am 
Settanta Bruno Bettelheim 
in un opera che fece scalpo 
re denunciò nel tessuto 
prevalentemente medicaliz 
zato della psicoanalisl ame 

ncana il tradimento del 
pensiero freudiano correian 
dolo agli svisamenti testuali 
della Standard edition Que 
sto ha indotto a creare un 
comitato per la revisione 
della celebre edizione di cui 
sono oggi responsabili Mal 
com Pines e R ccardo Stcì 
ner 

L edizione italiana fu defi 
nita da Strachey la più bella 
edizione di Treud che lui co 
noscesse Quando Paolo 
Bonnghien accompagnato 
da Michele Ranchetti si recò 
a Marlow per concordare 
con James Strachey le linee 
generali della edizione ita 
liana che avrebbe poi tenu 
to conto massicciamente 
dell impostazione della 

Standard furono ricevuti in 
un atmosfera da circolo di 
Bloomsberry nel cottage di 
campagna pieno di libri di 
dischi e di carte Alix Stra 
chey accompagnava il man 
to 

Fu - racconta Ranchetti -
un incontro memorabile 
appena entrati ci si scontra 
va con un busto in bronzo a 
grandezza più che naturale 

del fratello Lytton (manto di 
Virginia Woolf) Gli chiesi se 
era somigliante mi nspose 

un pò troppo e mi indicò 
i pacchi di carta che giace 
vano in basso allo scaffale 

Sono tutte le lettere di mio 
fratello mi disse Spero 
che le pubblicherà Non 
credo mi rispose sa mio 
fratello era un omosessua 
le Lo so dissi ma ades 
so Già ma allora no 
Dopo pranzo un pranzo 
molto modesto come era 
modesta la casa Strachey ci 
parlava di Freud di come 
fosse diverso da quanto ap 
paia dalle fotografie Molto 
più vivace quasi più violen 
to Non stava mai fermo» 

Per commemorare il cin 
quantenano della morte di 
Freud la Bollati Bonnghien 
ha fatto uscire quest anno 
una edizione paper back 
delle opere complete di 
Freud Un omaggio dovero 
so e una possibilità in più 
per la diffusione di quello 
che è stato e resta il canale 
fondamentale per la cono 
sctnza del pensiero di Freud 
in (lai a 

OMT 

Il «Napoleon» 
di Abel Gance 
a Bologna 
e Portoferraio 

Così 
la nuova legge 
sui beni 
culturali 

Il film Napoleon (nella foto un inquadratura) di Abel Gan 
ce nella sua versione integrale e con I accompagnamento 
di una grande orchestra sinfonica verrà proiettato stasera 
in Piazza Maggiore a Bologna e sabato prossimo nella rada 
di Portoferraio ali Isola d Elba Promotori dell iniziativa so 
no ancora una volta (come era già accaduto nel 1981 nel 
corso dell estate romana) Andrea Andermann e Francis 
Ford Coppola II kolossal del muto (prevede per alcune se 
quenze la proiezione in simultanea su tre schermi) era sta-
to girato da Abel Gance nel 1927 e proiettato per la prima 
volta al Teatro dell Opera di Parigi Dopo lunghi anni di ab 
bandono è stato restaurato e reintegralo delle parti man 
canti e musicato da Carmine Coppola padre del regista 
americano La proiezione che prende spunto dal bicente 
nano della Rivoluzione francese costituisce anche una 
commemorazione dell anniversario della strage alla stazio 
ne di Bologna 

I o schema di una nuova 
legge di tutela per i beni cui 
turali elaborato dalla com 
missione presieduta da 
Massimo Severo Giannini è 
stato consegnato ieri al nuo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vo ministro dei Beni cultura 
" • " ^ • ^ ^ • ™ " ' " ^ ^ ^ M " li Nando Facchiano La 
nuova proposta di legge dovrebbe sostituire la vecchia nor 
mativa del 1939 Fra le novità la definizione stessa di bene 
culturale come tutto ciò che identifica un aspetto «significa 
tivo della civiltà umana o dell ambiente storico e naturale» 
I estensione del concetto stesso ai centri storici nella toro 
integrità e non solo a loro parti Lo schema di legge preve 
de inoltre la categoria di «interesse culturale» nella quale 
rientreranno anche librerie antichi caffè e botteghe art già 
ne di cui si stabilisce la *im modificabilità della destinazio 
ne d uso» la dichiarazione di bene culturale anche per 
opere artistiche che abbiano meno di cinquant anni I Isti 
tuzione di un pubblico registro che trasenva tutti i passaggi 
di proprietà e la competenza delle regioni anche nella ca 
targazione 

La famosa biblioteca di 
Alessandria la più grande 
dell antichità e che conte 
neva una vera miniera di li 
bri e codici antichissimi fu 
distrutta da un incendio 
Ora molti secoli dopo è sta 
to indetto dall Unesco e dal 

Un concorso 
internazionale 
per la biblioteca 
di Alessandria 

governo egiziano un concorso internazionale per dotare la 
città di una nuova struttura I nsultati del concorso che 
hanno visto la partecipazione di settanta progettisti di ogni 
parte del mondo verranno annunciati il prossimo 25 set
tembre I lavon di costruzione della biblioteca saranno por 
tati a termine nel 1995 e costeranno circa 200 miliardi di li 

A Sirolo 
la prima 
rassegna 
dei «teli neri» 

Un teatro povero un palco 
scenico nudo una dramma 
turgia affidata al testo alla 
voce alla presenza dell at 
tore alla sua capacità di 
evocare tn scena immagini 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ed emozioni Sono i presup 
™ " ^ " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ posti dalla prima rassegna 
dei «Teli new promossa dall associazione Amici del Tea
tro dal Centro studi Franco Enriquez e dati Istituto del 
Dramma italiano La rassegna verrà inaugurata la sera del 7 
agosto al Teatro Cortesi di Sirolo da Valeria Monconi con 
una lettura di un testo di Ghigo De Chiara 

Gino Landi 
direttore 
del balletto 
di Trieste 

Gino Landi notissimo co
reografo e regista televisivo 
è stato nominato direttore 
del corpo di ballo del Tea 
tro Verdi di Tneste Figlio 
d arte ha cominciato giova 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nissimo ta sua camera di 
^ * ^ ^ m m ballerino Successivamente 
ha intrapreso I attività di coreografo firmando numerosi 
spettacoli e diventando autore di punta delle produzioni te 
levisive Più recentemente è passato alla regia ed ha aflron 
tato I operetta e I opera lirica 

«Non solo non ne avete mal 
sentito parlare prima ma 
neanche ne sentirete parla 
re in futuro» è il giudizio e 
non è il più severo di un cn 
tico cinematografico dopo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 uscita di Jown conquista 
™ " ^ ^ " ^ ^ ™ " — ™ ^ ^ Manhattan ultimo episodio 
della truculenta saga di film che passano sotto I etichetta 
Venerdì 13 Insomma sembra che gli spettatori più che im 
paunti escano annoiati dalla sequela di omicidi che il ma 
niaco sessuale Jason compie sulla nave che lo trasporta a 
New York 

RENATO PALLAVICINI 

L'ultimo 
«Venerdì 13» 
fa morire 
(ma di noia) 

Paolo Volponi 
Le mosche del capitale 

Pervaso dall ira e dal dolore questo romanzo 
che ha il coraggio di svelarci con spietatezza 

il presente, ha vinto la scommessa 
con la critica e 1 lettori 

Tre edizioni in tre mesi 
Supcrcoralli pp \ 279 L 28000 

Einaudi 

Enrica Collotti Plschel 

GANDHI E LA NON VIOLENZA 
Gli aspetti universali delle teorie di Gandhi 
nell attuale dibattito sul rapporto tra etica e 

politica 
Blbl otaca min ma 
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