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X Scienza 

I primi 26 anni dell'era nucleare 

nei document! raccolti do Morton 

Grodzins ed Eugene Rabinowitch 

L'eta 
atomica 

1 prlml vcntisei anni dl 
era nucleare, datando dal-
l'esperimento di Fermi a 
Chicago, sono trascorsi con 
poco profitto per la coscien-
za degli uominl. Tut to quel-
lo che ne rimane, o press'a 
poco, e contenuto in un vo
lume di 718 pagine edito net 
nostro paese dal Saggiatore 
(L'etd atomtca, Milano, 1968, 
lire 4200), traduzlone da!-
Poriginale dello stesso tilo-
lo, curato negli Stati Unit! 
da Morton Grodzins ed Eu
gene Rabinowitch. Quest'ul-
timo 6 fondatore e direltore 
del Bulletin of Atomic Scien
tists, la rivista creata dagli 
uomini che avevano parteci-
pato direttamente alle ricer-
che sulIa bomba-A, e che con 
questo mezzo hanno poi con-
dotto e conducono una lode-
vole battaglia per la causa 
dcll'umanita. 

n libro contiene alcuni 
scritti apparsi in diverse 
epoche nella rivista, e inol-
tre molti altri scritti, che co
me i primi hanno oggi va-
lore di document!: testimo-
niano 1 vari moment! della 
formazione di una coscienza 
critica sulle implicazioni 

Notizie 

0 IL NITMERO Dl G B N -
KAIO dl • Qulndlcl ». che 
* corredato d a a n grande 
mani fe s to S color! d l Mao 
T i e - T a n ^ . «l IncentTa In una 
a m p l a docnmcntazlnne su l 
l e l o n e s tudrntesche nel-
l 'Amerlca latlna 31 i ra i ia 
dl una nutrlta serle dl t r i l l -
tnonlanze provenlentl dal -
I'Argentlna, Hrastle, Uru
guay . Cuba. Clle e altri 
pacsl . 

Nr l l o s tesso ouraero (II 
qntnd lces imo de l la ser le ) 
tp tccano per Importanza due 
•cr l t i l po l iuc l , quel lo dl Fi 
del Castro s o < La s c o m -
parsa deU' Unlverslta » • 
que l l o dl Kudl D u u c h k e 
tu l la « Teorta de iraz lone ». 
P e r la po l i t i c s Italian* va 
• e g n a l a t o nn Intervento dl 
G- U- Zorzol l: « Movimento 
dl massa e polere del par-
titl ». Bui piano culturale , 
Invece. lo serltto plu Im
p o r t a n t e rappresentato 
rial sagRlo dl 4ran Duhuf-
fc t : . Asrtsslantr rultura •. 

Ciimc at sultto una par
te r i l evante e costt iuita da
gli articull leitt-r-tn. quat -
tro per la precistwnc: • Co
m e I Inutility delta lettera-
tura puo dlventare *«-ra-
m c c t e Inutile • dl Ange lo 
Gugl l r lml ; • La narrazlone 
ublqua • dl Gaetano Testa; 
• Teatro neobarocco e l e a -
tro g e s t u a l e » dl Ello P a -
gl iaranl; o • A proposlto 
del futarlsroo • dl Luciano 
d e Maria. Seguono altri 
q u a i t r o contr lbui l dl a r g o -
m e n t o var lo: « Gil uo lvers l 
percet t lv l » dl Giorgio Cel -
II; « Emaneipazlone pol i t i 
c s , emaneipaz lone sessuale » 
dl Gunter Amend! ; « Morte 
del l 'arte come mercato • dl 
p le tro Gtlardl; e < II rlOn-
to del rlronrso b i a n c o » di 
Furlo Colombo 

0 L E P . T . Dl VITERBO. 
II Coroune e I 'Ai l tnda dl 
gogc torno dl Tarquiota tu-
d l c o n o 11 VII Premio Tar-
q u l n l a - Carrtarelll. con la 
g iurla formata da Repacl, 
B lg laxet t l . Boneschl . Castel-
Unl. Morera. PlcclonL SI-
nlsgaJIt, U s lndaco dl Tar-
q n l n l a e T les te ValdL 

II p r e m i o e dotato dl 2 m l -
l lonl e mezzo dl lire da ax 
aegnarsl nel segnente m o d o : 
1 m i l l o n e per o n vo lume dl 
poes le e d i t o dopo 11 31 a g o -
• t o 1968; I mi l l one per nn 
v o l o m e dl narrat ive rd l to 
dopo la i t e s sa data; meno 
mil lone per un arttcolo o d o -
c a m e n t a r l o tetevts lvo , ra-
d lo fon lco o c inematngrafteo . 
pubbl tcato o trasmcsso do
po II 15 se t tembre 1968 sn 
gll a s p e n ! turt«ticn-re«lden-
t la l l dl Tarqutnla e Marl-
a a Velca con partleolare rl-
gnaxdo *H'es»rcl i lo dl a tU-
• I t a sport ive c o m e i m p l e -
g o del t e m p o l lbero 

I vo lnml dovranno p e r -
trenlre in n o v e copie a l ia 
aegreter la del Premio . prea-
• o TAzlenda dl Soggiorno, 
T l a de l l e Torrl . Tarqulnia 
(V l t erbo) en i ro II 15 m a g -
g i o I96». Per gll arxlcoll • 
1 docnmentar l det to t erml -
• e * protrat to at 10 g in -
g n o 1969. 

La p r e m l a z l o n e avra loo-
g o a Tarqnlnla II 15 g iu-
g n o 1 9 » . nel decennale del
ta morte dl Vlnceruo Car-
«arel l l . 

umane e politlche della sco-
perta nucleare. Fra gh auto-
ri figurano Einstein, Szilard, 
Oppenheimer, Bertrand Rus
sell, Lapp Urey, Teller, e 
molti altri, fra i quali i so-
vieticl Topkhlev, Dobrlnin, 
Blagonravov, Fiodorov. Non 
si capisce perche non siano 
stati inclusi, nella prima 
parte, anche 1 memorial! di 
Niels Bohr a Roosevelt, ma 
nel complesso la raccolta e 
assai vasta, e contiene pa
gine memorabili, che quan-
do furono dettate parvero, 
e anche furono, acute e ge-
niali, ma non possono non 
apparire oggi inferior! al 
compito che affrontavano, e 
che non c stato assolto. 

U libro e come lo scena
rio di un dramma non con-
cluso, ma sospeso per man-
canza del pubblico: 11 pro-
cesso a Oppenheimer, le con-
siderazioni sullo < spionag-
gio atomico », la dlsputa sul 
«governo mondiale > sono 
come quinte vuote. Nessuno 
piu vi presta attenzione, 
nessuno accetta piu 1 miti 
che le animarono, mentre 
ciascuno si sforza di pensa-
re in termini di renlpnliiik, 
senza del resto venirne a 
capo, perche venirne a capo 
non e facile. Certo, da quan-
do 1'URSS, quindici anni fa, 
attud la bomba-H a poche 
settimane di distanza dagli 
USA, e da quando ha poi 
aperto 1'era spazlale, tutti 
hanno capito che la bom
ba-A non fu « rubata » agli 
americani. D'altra parte, chl 
si e reso conto del peso 
crescente della corsa agii 
armamentl in rapporto al-
l'economia degli USA e di 
altri paesi, sa bene che nes-
sun < governo mondiale > e 
possibile nelle circostanze 
presenti. Ma che cosa e pos
sibile? Cosa occorre fare o 
preparare? 

Si avverte che gli scritti 
raccolti da Grodzins e Rabi
nowitch non danno una rl-
sposta. Occorre andare ol-
tre, ripartire da queste te-
stimonianze e dalla espe-
rienza del ventennio trascor-
so, e ripensare ogn! cosa in 
una nuova luce. Tuttavia, e 
stato bene fare questo li
bro, non solo per 11 suo note-
vole valore documentario, 
ma perche esso ci riporta a 
un momento di tensione 
drammatica. che oggi sem-
bra non certo risolta, ma 

estraniata dalla civilta del 
consumi. Sedici anni fa ! Ro
senberg vennero mandati a 
morte, per un delitto di cui 
erano innocenti, e che in 
primo luogo non era un de
litto; l'opinione pubblica 
americana fu eccitata alia 
caccia alia spia, mentre gia 
da tempo si sapeva negli am
bient! scientific! che le spie 
non e'entravano per niente. 
E in ogni caso, non sarebbe-
ro state le supposte spie a 
tradire, ma il governo degli 
Stati Uniti aveva tfadito un 
alleato in tempo di guerra, 
nascondendogli informazioni 
che potevano essere utili al
ia difesa comune. 

Da quel tradimento ebbe 
inizio la storia successiva, 
segnata dalla diffidenza re-
ciproca, pesantemente carat-
terizzata dalla corsa agli ar
mament], che oramai domi-
na ogni prospcttiva, ipotcca 
ogni sviluppo, nega ogni 
progrcsso. Cio che distingue 
la condizione di oggi da 
queiia di dieci anni fa, e che 
oggi piu nessuno si illude — 
come si illudevano alcuni 
degli autori dell'Etd Atomi
ca — che basti un atto di 
buona volonta e di buon sen-
so per uscire dal pelago. 

Non basta: le forze in gio-
co sono immani, e occorre 
suscitarne altre egualmente 
poderose per mutare 11 cor-
so degli eventi. Ma per que
sto occorre avere. come l'eb-
be (ra gli altn Einstein, fi-
ducia ncll'uomo e nella ra-
gione. Fu ingenua la fiducia 
di Einstein, e la nostra di og
gi non puo che esserlo assai 
meno. Ma deve pur essere la 
stessa fiducia che due piu 
due fanno veramente quat
tro, e che questo pu6 essere 
insegnato e appreso. > 

Francesco Pistolese 

In vetrina a Budapest 

Poesia di 
Andrea Ady 

Saggi 

Una storia letteraria 
salvo errori e omissioni 

Letteratura 
per regioni 

LTJngherla ha ncordato in 
questl giorni 11 501 annlversa 
rlo della morte del poeta An
drea Ady con una serle dl ma-
nlfestazJonl cullurall: delega-
zionl dl scrlttori rumenl, Jugo-
slavi, c^chl e slovacchl hanno 
parted pa to a conlerenze e dl-
battitl; al teatro nazjonale dl 
Budapest, si e svolta una com 
memorazione pubblica; la 
stampa la radio e la televl 
slone hanno dedicato ampl 
servizl alle opere di Ady. Ma. 
ancora una volta la comme-
morazione del poeta ha offer-
to lo spunto alle case editri-
cl per un « rilanclo » dl deter
minate raccolte. Cosl la Sz6 
pirodalmt KOnyvktadd ha pre-
sentato un eccellente volumet-
to con le poesle dedicate a 
Lecla e a Csinska, 1 due gran-
di amort del poeta. 11 libro — 
subito esaurlto, nonostante che 
le opere dl Ady biano cono-
sclutlsssime — e Illustrato 
con una serte dl dlsegni del 
noto scultore magiaro Miklos 
Borsos II sagglo tntroduttlvo 
e del poeta Ferenc Juhasz 

Anche la rivista Uj iras.unn 
delle piu diffuse tra t giova-
ni intelletttiali ncorda Ady 
con un saggio del filosofo 
tjyoruy l.uKiics tratto da 
una raccolta di scritti pubbll-
cati anni fa dall'Ufficin pro 
paganda della cultura popo-
lare. 

Porno rovente e ll tltolo dl 
un libro — edito dalla Kos
suth di Budapest — che non 
ha mancato dl suscltare tnte-
resse non tanto per il conte
nuto, quanto per 11 nome del-
1'autore; GytJrgy Marosan Ck> 
me si rlcordera Marosan e 
stato uno del dirigenti del Par-
tlto socla:democratlco magta. 
ro, e, dopo Punlflcazlone con 
11 Partito Comunista ha n 
coperto vane cariche a llvel-
lo di direzlone del partito e 
del governo. Da divers! anni 
si e ritirato dalla vita pub
blica e ne ha approfittato per 
senvere le sue memorle. Ne 
e venuto fuori un libro che 
offre un ampio panorama del
le lotte del movimento ope-
raio magiaro, dalle origin! si-
no al 1945. 

L'autore parla in chiave au-
toblografica rlcordando la po-
HUca e le lotte che si svllup-
parono all'interno de) movi
mento socialdemocratico un-
gherese. L'opera — come han
no nlevato molti giDrnali — 
si Insensce nel quadro di un 
tennmeno esir^mamente pnsi 
tlvo che si va verlficando da 
alcuni anni fc. ciofe it fmrtre 
dl tutta una serle di rievoca 
zioni autt)biografiche Dresen 
tate dai veteranl del movi
mento operalo. 

Carlo Benedetti 

L'edltore Sansom, racco 
gliendo i saggi di storia let
teraria d) Walter Binni e Na-

| talino Sapegno gl& apparsi 
neirenciclopedla monogratlca 
per regioni Tuttltalia e arnc-
chendone la struttura inior 
mativa con un eccezionale cor-
redo d'lllustrazion) fornite di 
didascalie. ci offre un tnteres-
sante esperlmento dl storio-
gratia letteraria l cui pregi e 
la cui utllita appaiono eviden-
ti. Si trattava, uinanzitutto dl 
svincolare l'indagine sul fatti 
letterarl dal rapporto con una 
tittizla unita cullurale nazio-
nale, che non solo fe lnesisten-
te, o soltanto oplnabtle, per 
divers! secoll della storia del 
nostro paese; ma non si pub 
dire ragglunta neppure dopo 
1'unlficazione polttica della na-
zione (basti pensare, ad esem-
plo, alle vlcende particolari 
della letteratura siciltana mo 
derna — Verga — o al caso 
limite della sorte dl un gran-
de scnttore come Svevo; o al-
I'lsolamento In cui sono rima-
ste certe regioni — la Sarde-
gna, 1'Abruzzo e il Molise — 
od anche alle vlcende in atto 
della forzosa aggregazione de-

?li intellettuali In pochi cen-
rl egemonl: — tn due soli, 

a dir vero, Milano e Roma). 
Naturalmente, 11 limite im-

posto da un esperlmento del 
genere (e dl cui mostrano ple
na consapevolezza 1 curatorl 
del volume) e quello della 
conslstenza tutta formale e 
astratta dell'attuale divismne 
ammintstrativa del Paese in re 
gion) Ma tale limite si rive 
la a sua volta element" atti 
vo d'indagine. quando cl mo 
stra, in epoche diverse, I'eser 
cizio reale dl egemoma di par 
ticolari centrl e il loro at-
fermarsl o decadere attraver-
so le vlcende della storia po

litics. economics, soclale del 
Paese. U discorso si fa tn 
questo senso piu convincente 
quando si rifletta che am be-
due gll autori del volume so
no. seppure in grado e modi 
diversi. sensibilj al rapporto 
storia politica-stona della cul
tura e della letteratura. 

Dal punto dl vista del me-
todo l'esperlmento, si pu6 ben 
dire, 6 riuscito. e pu6 essere 
fruttuoso. Dove, se mai, 1'espe-
rimento urta contro dlfficol-
tb notovoli e nella storlcizza-
zlone e caratterizzazione de
gli eventi letterarl contempo-
ranei: quando 11 rapporto fra 

cultura e realta politica e so
clale richiederebbe analisl non 
ancora appoggiate da ricer-
che storiche generalmente ac-
quisite e scelte di prospettt-
ve e di giudizi che tnvolgono 
rischl evident! In altre pa
role: per la « contemporanei-
ta » si pub scegliere fra una 
caratiprizzazionp storica. che 
piu che sui molti nomi dispo 
nibil- e nnn ancora sicura 
mente seleziunatt dal passare 
rip) tempo punti sulle • ten 
denze ». e un cnteno di com 
piuiezza che non trascuri nes 
sun fenomeno, o nome. affl 
dato alia piu affollata memo-

Riviste 

Socialismo 
a Napoli 

Enzo Santarelll, dl cui st 6 
recentemente ncordato il vo
lume sui rapportl tra la nvo-
luzlone ungherese ed i socia-
listi italiam ntorna su Bela 
Kun, in un saggio pubblicato 
su iMouimento operato e so-
claltsta (gennaio-marzo I9fi9), 
che costituisce un primo, prov-
visorio profilo dell'attivita e 
del pensiero del nvoluzionano 
ungherese nel corso dell'inte-
ra sua attivita. Indubbiamen-
te, un npensamento della sto
ria deU'lnierna2)onale Comu
nista puo essere assai utile, e 
una piii ampia tnformazione 
sulle sue vicende 6 urgente e 
necessana. Per Be"la Kun non 
ci si pub certo accontentare 
della nabihtazione fatta do
po la morte di Stalin, tanto 
piu che essa rlguarda la fl-
gura morale di Bela Kun, 
mentre la conoscenza della 
linea politica da lul sostenu-
ta nell'ultimo penodo della 
sua attivita resta ancora piut-
tosto vaga. 

Dalla ricostruzlone del San
tarelll, per esempio, appare 
evidente il dissenso di Bela 
Kun dalla politica di fronte 
popolare antifascista, ma non 
appare evidente — per insuf-
ficienza di documentazione — 
fino a che punto tale dissen
so ebbe influenza sul movi
mento comunista internazlo-
nale e fino a che punto osta-
col6 l'adozione di una linea 
politica che ha pur sempre 
rappresentato il piu valido 
strumento di lotta contro il 
nazuTascismo. La lettura del 
saggio del Santarelll, comun-
que. ripropone la necessita di 
uno studio ne recriminatono 
ne giustificazionista delle vl
cende deiriC. 

In un altro saggio Mlchele 
Fatica studia un episodio del
la storia del movimento so
cialists napoletano negli anni 
che precedettero la prima 
guerra mondiale. Si tratta dl 

un lavoro assai mlnuzloso e 
accurato che, attraverso l'esa-
me del programmi elettorall 
e della formazione delle liste 
per le eleztoni amministratl-
ve del luglio 1914, mostra la 
grave crisi del socialismo na
poletano. in cui la stessa po
litica merldionalistica venlva 
sostenuta con intenti esclusi-
vamente riformistici e perso-
nalisticl. Si comprende come, 
In un ambiente in cui 1 pro
grammi del Blocco Popolare e 
de) Fascio dell'Ordine erano 
sostanzialmente analoghi (ma 
blsognerebbe vedere fino a che 
punto, nel Fascio esso riflet-
teva intent] propagandist^!), 
potesse sorgere ed affermarsi 
un circolo, come quello < Car
lo Marx». dove si sostene 
vano posizioni di netta mtran-
sigenza. Molti punti della ri
ce rca del Fatica riguardano. 
oltre alia storia del sociali
smo napoletano, quella piu 
vasta del socialismo italiano. 

A proposito del Bordiga, 11 
Fatica mette in nlievo 1 « re-
sidui intellettualistici » del suo 
pensiero. toccando un proble-
ma centrale per la ricostru
zlone dell'attivita del Bordi
ga. n Fatica ricorda il peso 
che le lotte operate della Set-
timana Rossa ebbero sullo 
spostamento a sinistra dei so-
cialistl napoletani, ma in Bor
diga il momento della costru-
zione teonca (spesso astrat
ta) appare sempre prevalente 
su quello deli'analisi della si 
tuazione reale. E' interessan 
te anche la soitolineatura del
le simpatie di Mussolini ver
so Tastensionismo. che posso
no far meglio comprendere l 
hnuti dell'astensionismo stes
so. oltre a gettare nuova lu 
ce sulle posizioni dl Mussoli
ni alia vigilia del suo vdtafac-
cia e della sua conversione al-
1'interventlsmo. 

a. I. 

Lingua e 
linguaggi 

Probleml di llnguistica ge
nerate (e dialettologia). lo 
strutturalismo (e sue possibi-
lita applicative), insieme ad 
indagini dl tipo semiologico, 
costituiscono, grosso modo, 
tre nuclei attorno ai quali si 
imperniano gll artlcoli del ses-
santatreesimo fascicolo di 
Vllsse. Wlisse. anno XXI. vol. 
IX, Lingua e Linguaggi, San
son!, Firenze, settembre 1986, 
pafg. 9-229, L. 2O00). 

Segnaliamo Innanzi tutto l 
contributi piu importanti: B. 
Miglionni. Cento- anni di lin
guistics ttaliana; A Schiajfi 
nl. Le origim dell'italmno let-
terarto e la soiuztone manzo 
niana del problema della lin
gua dopo G.J. Ascolt (ambedue 
pubblicati precedentemente e 
qui inseriti per l'occasione); 
G. Devoto, Ltnguistica Gene-
rale?; A. Pagliaro. Le funzio-
m del linguaggio; E. Garro-
ni. Jakobson e la scuola 
dl Praga: problemt del lin
guaggio poetico; C. Grassl, 
Linguaggio pubblicitario e sto
ria della lingua italiano, 

Nel complesso pero, pur tra 
tanta varieta e competenza, 
dobblamo rilevare il caratte-
re frammentario di questo nu-
mero della rivista. II fascico
lo, infatti, elude la reale ne
cessita di inlormare U pub
blico sulle vane scuole lingul-
stiche (dal trasformazionali-
smo al funzionalismo. dalla 
glossematica agli studt seman
tic! francesi. dalla glottodidak 
t:ca alle interpretazioni quan 
titative del linguaggio, ecc.) 
e si pnva della possibiltta 
di articolare un contronto tra 
tutte quelle correnti che la 
espansione degli studi lingul-
stici ha determinato 

II numero di Ulisse si pre-
senta dunque come un insie
me piuttosto eterogeneo su 
cui pesa la scelta disorganiz-
zata del temi, e viene pertan* 
to a collocarsi su dl una li

nea meramente lnlormativa 
(ripetiamo: soddlsiacente in 
qualche trattazione). priva pe-
ro di una piu generale volon
ta unificatnee e dl tensione 
problematica. 

Risulta ingenuo U tentative 
di aiutare il lettore che non 
si orizzonta nelle panie del
la termmologia saentifica, con 
un glossano di ventisei voci; 
dilettantesco l'articolo di Ca
milla Cederna. che non esce 
dai llmiti dl un banalissimo 
elenco dove non brilla luce 
di metodo interpretativo; stl-
molanti ma fuor di luogo le 
pagine di Pasolim che o pro
pone un discorso che mala-
mente si situa tra la critica 
letteraria (d(»bbiamo dire: li
bera da svolazzi retortci) e 
un esame deila condizione so-
cioculturale dello scnttore. 
" Anche accettando l'imposta-
zione del tascicolo (prenden-
do cioe per buona la finall-
ta dlvulgativa), dobbiamo nle-
vare la mancanza di ogni ln-
formazione relativa alio strut
turalismo italiano, la frettolo-
sita con cui si liqulda l'im-
portante contributo dei for
malist! russi e l'assenza dl 
una bibhografia utihzzabile. 

Ci domandiamo. inline, se 
non sarebbe 11 caso di evita 
re completamente il dnettanu-
smo culturale di stampo 
pseudoumanistico che le va
ne Fondazionl cercano di pro-
pinare ad un pubblico che 
fortur.atamente si sta facen 
do piu cauto e pre pa rat o 
non si puo trattare un qual-
siasi tema o prublema Uingui 
sneo o no) ratlazzonando con 
tnbuti (alcuni dei quali. ma 
gan di un certo livello) a de-
stra e a manca. Fare senve
re a un giomalista di Imgul-
stica e come far dire la mes-
sa ad un sagrestano. E In la
tino, per giunta. 

ilo Scalise Sergi 

ria del contemporaneo. 
A parer nostro, la prim? 

strada sarebbe stata la pjd 
giusta. certo la piu produtti 
va: come quella che avrebbe 
conseniito agli autori dl ap-
profondire. anche sulla base 
di importanti contributi par-
zlali che la nuova storiogra 
fia politica ci offre, 11 penodo 
fra le due ulUme guerre mon-
diali. recando un contributo 
di note vole peso a un dibattl-
to che 6 vivo ed essenziale al
le stesse possibility dl distrl-
care certi nodi dl fondo della 
recente nostra storia della cul
tura e della letteratura (si 
pensi al nodo degli anni Tren-
ta, ad esempio); consentendo 
di lasciar nell'ombra nomi e 
fenomeni abbastanza irrilevan-
ti, spesso riienti per pura e 
semplice consuetudine acca-
demica. 

Ci sembra che i due auton 
della Sturia abbiano acceduto 
a un cnteno di compromes-
so, fra le due possibiU dire-
zioni, col nsultato, spesso pe-
santemente negativo, dj pro-
porre lunghe serie di nomi 
atipicamente corabinate, e di 
offuscare per cio stesso certe 
lucide e importanti proposte 
di studio e di ncerca; per cui 
anche certi risultatl, sui qua
il non si pu6 che concordare 
(citer6 per tutti la giusta de-
fuuzione di C^E. Gadda come 
il maggiore dei narraton ita
liam contemporanei. proposte 
da Sapegno nel capitolo dedi
cato alia Lombardia) finisco-
no per perdersi nel citato 
tentativo di produrre sene 
complete di nomi. 

Si aggiunga cne una simile 
unea conipromissona genera 
un necessano — anche se (a 
stidiuso — discorso sulle omis
sioni, che non riesci mai a 
sapere quando siano esclusio-
ni volute, apprezzabili ideolo-
gicamente, o quando siano ve-
re e proprle sviste involonta-
ne. Daremo qui solo alcuni 
esempi di omissioni, Ira le pifi 
clamorose. Fra tante serie dl 
nomi di poeti e dl narrator!, 
talora anche lnsignificanti e 
non caratterizzanti, come ai 
puO giustificare l'assenza di 
un poeta come Vittono Sere-
m e dl narraton come Nata
lia Gmzburg e Fausta Term 
Cialente? E di fronte ad elen-
cazionl di cuitorl di fiiosufia 
e storia della filosolia (che 
spesso giungono fino alia 
menzione di semplici «pro-
lesson », come P.E. Lamanna), 
come spiegare l'assenza di 
studiosi che nanno svolto una 
funzione stimolante ecceziona-
te, spesso caratterizzando con 

la loro Influenza moment! com-
plessi di sviluppo della cul
tura in singoli centrl, quali 
un Antonio Banii o un Gal-
vano della Volpe? E fra gli 
storia e ammissibile la non 
presenza di un Dello Canti-
mori? 

II discorso si fa plu serto 
per quanto attiene alia criti
ca letteraria: poiche qui si 
tratta di omissioni che unpll-
cano I'azione di uo • capo-
scuolas come Carlo Bo e dl 
una personalita di pnmissi-
mo piano com'e quella di Gian 
franco Conuni (e ci si nfen-
see sia airimportanza del rin-
nuvatore degli studi tilologicl 
e del ncercatore. sia a quella 
del critico militante). Per non 
dire dellassenza del maggio
re studioso europeo di critica 
e storia dell'arte del nostro 
tempo, Roberto Longhi. la 
cut azlone va bene al di la 
del campo specifico e si fa 
stimolatrice di fatti cujturali 
general!. 

Qualche menda e osservabl-
le anche nelle didascalie del 
ricco matenale illustrative: ta
lora si tratta di annotazionl 
di consunto uso scolastico in 
netto contrasto con l'lndinz-
zo dei test! (cito per tutti la 
didascaha dedicata al Della 
Casa, delmito come autore dl 
trattati fra l quali il Galaleo; 
mentre giustamente U testo 
binniano insiste sul Casa poe
ta, e in paxticolare sul l'auto
re delle rime moral! della ma-
tuntai; tai aura di recupen 
abbastanza acntici (Giovanni 
Papint) o di trettolose defini-
zioni (Roccatagliata Ceccardi). 

Preziosa la bibhografia; uti
le 1'indice generale dei nomi. 

Adriano Seroni 
W. BINNI e N. SAPEGNO. 

Storia lelleraria dell? regioni 
dItalia, Firenze, Sansoni. 
Paeg. 886, Lire 9.000. 

n Contro 

Diciotto alunni su cento 
Diciotto alunni su cen

to studiano ancora in 
ambienti di fortuna. II 
20 per cento delle 275 
mifa e 459 aule disponi-
bill snno considerate 
€ prccanc » dalio stesso 
viintstcro della Pubblica 
islruzwnc. 

Bastano questi dati uf-
ficiali, tmprccist torse 
per difctlo, per dimostra-
re I'mcuria e Vabbando-
no in cui Vedilizia scola
stico i stata lasciata so-
prattutto in questi ultimi 
ventttrent'anni. Le re-
tponsabiUta di que$ta 

vcrgogna sono fampantt, 
se non altro perche si sa
rebbe dovuto quanto me
no prevedere che Vau-
incnto tncessante del nu
mero degli alltevi arrcb 
ot* coviportato necessana 
liiniic it TI increixcnro pro 
porzionato dealt edifui e 
delle attrcz:alure. £' 
mammissibtle ad esem
pio, come afferma csph-
citamentc la « relazione 
previstonale » del bilan-
cio dello Stato del 28 set-
temhrg sccrso, che mi 
1968 sia stato realmato 
toltanto il 22 per cento 

dei programmi edilizi, 
per cm del resto erano 
stati stanctatt apprno 3S0 
miliardi. Ma non e tutto. 

La popolazione scola-
stica in Italia e aimicn-
tata tn cento anni: nelle 
clcmcnlari da un niihone 
e 300 mila alunni a pu'i 
di quatiro mtlioni c n;c;-
zo; nelle secondarie di 
ogni ordine e grado da 
ventimila studenti a ol
tre tre miltoni. II feno
meno e legato, oltre al 
naturaie mcremento de-
mografico, alle lotte e al-
U conquiste delle « clot-

si subaltcrne » anche nel 
campo della scuola. Ed e 
indubbio che, nonostante 
tutto, il numero degh 
scolari e degh studenti e 
destmato ad aumentare. 

Perche non si e tenuio 
conto alnicno di questo? 
Perche, anzi, la situazio 
no c nmlflta ro?<71tru'/ien 
tc peggiorando proprw 
quando st ituponera un 
suo mtglioramento? Gli 
ultimi dati resi noti a 
auesin prnposito rzsalgo-
no al periodo 19521955. 
Sono dunque dati vecchi, 
ma ugualmenu indicati

ve Risulta infatti che in 
quegli anni le aule scola-
stiche disponibili sono 
passale da 120.061 a 125 
mila e 066, crescendo 
qumdi soltanto di 5.005 
unitd, mentre quelle 
mancanti sono aumenta-
te da 74.S34 a 84657, 
con un mcremento di 
ben 9.822 unita. Cosa si-
gnificano queste cifre se 
non che anche nell'edili-
::s scolasiiva si e fatta 
la politica del gambero? 

sir. se. 

Rai-Tv 

Controcanale 
LE VARIANTI — Le comme-
die mtistcalt rappresentano 
per i dirigenti televisivi una 
uarianle nel campo degli spet-
tacoli cosiddetti legaeri. domi
nate dalle sagre canore e dai 
varieta nobilitati dagli «o?pitt 
(Tonore*: non diremmo pero, 
che siano una variante in 
ineolio. II Cenerentolo di Scar-
nicci e Tarabust. elargitoci 

in due puntate. non ha certo 
contribuito a sollevare il no
stro morale. Questa comme-
dia nuisicale ebbe parecchio 
successo. anni fa sulle scene, 
protagonista Dapporto. Stentia-
mo. oggi. a capirne il motivo: 
probabilmente. il successo fu 
decretato dagli estimatori di 
Dapporto, sulla cui misura il 
testo era tagliato. D'altra par
te. Dapporto ha sempre gio-
cato su due elementi: la pre 

1 stanza fisica della soubrette 
generosamente scoperta agli 
occhi degli spettatori. e gli 
ammiccanti doppi sensi un 
po' grassocci — elementi. am
bedue. che in televisione. co
me tutti sanna. possono esse
re adoperati in ben scarsa 
misura. Era facile prevedere, 
dungue. che 11 Cenerento!o 
avrebbe reso ben poco sul 
video anche per il pubblico 
meglio disposto. E, infatti, la 
noia s'e sprecata. 

11 reg'ista -Flaminio Bollini 
ha rinunciato in partenza ad 
adattare in qualche modo la 
commedia al mezzo televisivo: 
e cost, il ritmo di questa vi-
cenda scioccherella. amhienta 
ta tra squallide mura di car-
tapesta. e diventato addirittura 
un ritmo da funerale (anche 
a prescindere dai faWt cada 
vert ) . Inoltre. in questa com
media musicale. musica e can- ' 
zoni e relativi balletti scarseg-
giano: per gran parte del tem
po. quindi. gli interpret! sono 
stati costretti a recitare, o 
quanto meno a tentare di reci 

tare — il che. per ragazze co
me Margaret Lee, Valeria Fa 
brizi, Martsa Traversa, e im 
p r c a qua1-'! rii^perafa, 

Rimane da parlare di Lando 
Buzzaxci. Ma e il caio di far 
lo? Questo at lore ha mol'e 
possibilitd. ha una vena o 
m>co drammatica nntet n'*> (lo 
ahbiamo constatniD arirhe . -
TV. in altre occa*mn\): ma 
non e certo con spettacoli co
me questo che pud farle vale 
re. Qui, egli non ha fatto che 
ripeiere stancamente le solitf 
motsette: meglio dnnenticare. 
ALTRA DELUS10NE - Con 
Re di Bavioia >'r lonclu^i lo 
infehce ciclo destinato a Frc 
derik Ross i / : e s'e concluso. 
ci pare. infeVfemente. Si em 
avvertita. a volte, nell'opera di 
quetto regista. una inclination'' 
estetizznnte che non promette 
va nulla di buono: in questo 
propramma rievocat'n-o su 
Luigi 11 di Baviera. quella in 
elinazione ha travaltn tutto II 
* documentario» somigVava a 
queali spettacoli che, d'e*tate, 
gli end del turismo • araaniz 
zano. anche in Italia, all'inter 
no di utile e cas ie l l j . e che si 
ch-amano. sulla scorta dei loro 
similt francesi, < Suoni e luci >. 
Con il sistema propria di que 
gli spettacoli. naturalmente fa 
cilitato dalla macchina da pre-
sa. Rossif ha interpretato la 
vita di Luigi ll in chiave ter-
ribilmente romantica. cercandn 
continuamente di *creare una 
atmosfera*. Ma simili suane-
stioni per tunsti sono. anche 
quando chi le tenia ha qualitd. 
sempre piuttosto banalucce: e 
il t documentario» di Rossif 
non faceva eccezione alia re-
gola. Speriamo che la TV vo-
glia. un aiorno o Valtro. - mo-
strarci. di questo regista. le 
opere che meritano di essere 
viste. E ce ne sono. 

g. c. 

Programmi 

Televisione V 
13.30 S \ P E R E 

« II bambino nell rtA della scuola », a cura dl Assuntn Qu-* 
drlo (10. pnntata) 

13.00 CRONAri lF . DEL FUTURO 
l a terza puntata dc l l ln t cre s sante c ic lo s | Intltola « Indu
strie del 2000 » 

13.30 TEt .EOIORNALE 
17.0U GIOCAGIO" 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

Cont lnuano I te le f i lm della serle • I ragazzl dl padre Tobla *. 
scritti da C a s a c d e Clatnhrlcco e dlrettl da Halo Alraro 
Questa vol ta si parla del le d i savventure di nn sagrestano 
per colpa di nn pappagal lo . 

18,45 MALTA, CROCEVIA DEL MEDITERRAVEO 
Documentar io di Slro Marcel l lnl su testo dl Giorgio Lllli 
Latino 

19.15 SAPERE 
c Storia della l ecnlca *, a cura dl G. B. Zorzolt (6 puntata i 

19,45 NOTIZIE DEL LAVORO. Cronache ltal lane 
20,30 TELEGIORN'AI.E 
21.00 COMtJNISMI DEL DISSENSO 

Va In onda la quarta pnntata del l ' lnchlesta dl Gino Neblnio 
e Giul lano Tomei , r inviata la se t i imana scorsa per via delln 
sc lopero generate per le pension!. In questa puntata . come 
era s ta to gia annunc ia to . Neblo lo e Tomel passano dalla 
Jugos lavia alia Romania e si occupano In partleolare del
la r lvalutazlone del l 'antico passato latino che in Romania 
si s ta operando . 

Televisione 2" 
19.00 SAPERE 

Corso dl Infflese 
21,15 LE RAGAZZE DI PIAZZA DI S P A G N A 

Film. Regla dl Luciano Eramer. Tra ell Interpretl: rose t ta 
Greco. Luria Bose , Marcel lo Mastrolannl. A v e Nlnchl . Re-
nato Salvatorl . E* ancora un fllm a eplsodi: questa volta. 
pero. le storie sono tre e si tntrecclano plu orpanlcainente 
dl quanto non a v v e n U s e In • Parlgl e sempre Parl^l •. Le 
storie sono <iuelle dl tre sart ine c h e ab l tano alia per l fer l i 
dl Roma e lavorano at centro. Ernmer conferma In ques to 
film, che forse e tra I suol mlel iorl , la sua caparita di 
descrivere ron freschezza (ma sempre nel l imltl del boz-
zetto) deholezze e speranze di un mondo che s ia ira 11 
" popolare " e II p lcco lo-borehese . Nel le parti dl due delle 
protagoniste sono Anna Maria Ruel larl . una delle tante 
Miss Italia che e h h e al lora ll suo m o m e n t o dl popolarit.i 
e ancora Lucia Bose . 

22.SO I DIBATTITI DEL TELEGlORNALE 
II tema e nuelto de l « t e m p o l lbero » In rapporto acl l Indl 
rlzzl e a l le at t iv i ta delle varle associazioni . Partec lpano 
I'avv Rovleat t l e l"on. Amlconl . commlssarlo e v iceeomml*-
sario de l l 'ENAL, Ton. lacomet t l , dell 'ARCI. II dott. Gna-
bello. del l 'Assoclazlone itai iana clrroli spnrtlvl e il prof. 
Notarlo del CSI. 

2J.00 MERCOLEDI" SPORT 
21.00 TELEGlORNALE 

Radio 
V A Z I O N A L E 

GIORNALE R A D I O : ore 7; 8: 
10: 12: 13: 15: 17: 20: 23. 

6.35 Corso dl l ingua tedesca 
7.10 Musica s top 
7.4f Ierl al congresso del PCI 
»JV Le canzonl del mat t lno 
9.0C < La fanc iu lU del West • 

dl G. Puccini 
10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore del la musica 
11.06 La nostra salute 
1140 Colonna mnslcale 
12.05 Contrappunto 
13,15 Radlohappenlnr. 
14,00 Trasmbtslonl rec lonal l 
14,45 Zibmldone Italiano. Pr ima 

parte: Con corso TJNCLA 
per canzonl nnove 

15J5 II Klornale dl bordo 
15.45 Pa rata dl success! 
U.O* Pro tra m m a per I plccol l 
1«J» Folklore In salotto 
17,05 Per vol r lovanl 
19,13 c Slssl . la dlv lna Impera-

trlce ». Oriclnale radlofo-
nlco d | Franco Monlcel l l 

194* Luna-park 

SECONDO 
G I O R V 4 L E RADIO: ore 6.30; 

74«: 8 J 0 : 9J0: 10.30; 
1140: 12.15: 1140: 1440: 
1540: IS49: 1740; 1840; 
1940: 22: 21. 

COO S s r d l a t l e canta 
7,43 BUIardinn a tempo dl m u 

sica 
8.40 Mnslca l e c t e r a 

10,00 • Grandl speranze •. B o -
manzo dl C. D ickens 

10.40 Chlamate Roma 3131 
12.20 Trasmlssionl rer ional l 
l l . W Al vostro servlr lo 
U 4 S RalTaella ron 11 mlerofo -

no a trarolla 
14.00 Jnke -bnx 
14.45 Dlschl In vetr ina 
13.03 Motlvl scelt l per vol 
15,15 Merzosoprano M. M a t s n -

mnto 
18,00 roncorso U V C L A p«r 

canzonl nuove 

1645 La Dlscoteca dei Radto-
corrlere 

17,15 Le canzonl dl Sanremo 
1969 

1745 Classe Unlca 
18.00 Apertt lvo In mut lca 
19.00 Scrivete le parole 
19.50 Punto e vlrrola 
20.01 I maeniricl tre 
20.45 Concorso t ' S f t A p#r 

canzoni nuove 
21.00 Italia rhe l a i o r a 
21.10 II mondo dell 'opera 
22,10 RafTaella con il microfono 

a trarolla 
22,40 Novi ta dtscorraf lrhe a n e -

ricane 
23.00 Cronache del Mezznclorno 

TERZO 
940 N. Rimski -Korsakov 

10,00 Concerto di apertura 
10.45 I Poemi s lnfonicl dl Franz 

Liszt 
11.40 Archivlo del Disco 
12.05 L'lnformatore e t s o m n t i -

coloicicn 
12.20 Masirhe paral le le 
13.00 Intermezzo 
13.45 Vlolinlsta Will iam Prlns-

i-"«e 
14J0 Melodramma In s lntes l 
1540 Rl'ratto dl antore* U n c o 

Wolf 
Ifi*^ MiKlche !•.••!!•»•» d ' c i s ! 
IT.on l e opinion! deel l altri 
17.20 Corso di l ineua tedesra 
17.45 J. S. R»ch 
18.00 Notlzle del Terzo 
18.15 Ouadrante economico 
I8.M Musica l e f t e r a 
18.45 Piccolo planet* 
19.15 Concerto di o*nl sera 
2040 PsicolorJa e psiranalisl da 

Freud ad o t e l 
21.00 Celebrazloni ross inlane 
22.00 II G l o m a l e del Terzo 
2240 II romanzo poltztesrn 
23.W1 Mnsiche dl R. Baervoe t s 
20,15 • Rlunlone tradlzlonale », 

Commedia In due att l dl 
Victor Rozov 

2140 Concerto s infonlco diretto 
da A. Ceccato 

23.10 O R < I al conrresso del PCI 

XI S E G N 4 L 1 A M O : ( R l u n l o n e t rad lz lona le* dl Victor Rozov 
(Nazlonale , ore 20.15). Reria dl L'mberto Benedet to Tra t;ll In'er-
pret l : Alberto Llonello. Diana Torrlerl. Raonl Grastlll i . A n d r e i 
Checchi . II sov le t i co Rozov e nn antore alia cui opera radio e 
te lev is ione attlnjcono volentierl . Per questa commedia , d«dlcata. 
a una t iunione tra vecchi c o m p a e n l dl scuola, scrltta nel '67. al 
e parlato dl atmosfera cerhov lana: ma. In realta. vl si r lscon-
trano. specie nella A pura dl Srrghet , lo * cpostatfl • che si r ! \e la 
II mlftllore * il plu llbero della rompi l tn la , Influssl dl un certo 
teatro atnerlcano che mlt lzza la Crura del v i r a b o n d o , « s a f rto-
fanctviUo ». 


