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Biblioteche 

Pubblicato da Einaudi il catalogo di Dogliani 

Contro i depositi 
della cultura ufficiale 

Come e nati e si e svihippata un'iirteressante iniziativa di organizzazione a dWusione delta cultura • Una bat
ta l ia die passa iimanzHutfo attraverso la scuola • Come rispondere aHe estojenze deH'operaio e dello studente 

Quando nel 1963 fu inaugu
rate a Dogliani la c Bihuote-
ca civica Lmgi Einaudi», l'e-
vento fu salutato come UD fat-
to nuovo oelia storia della no-
atra cultura: mentre la mag-
gior parte degli editor! eta-
va awenturandosi nella cac-
cia al facile guadagno attra
verso lo sfruttamento intansi-
TO delle collane economicbe e 
delle cosiddette pubblicazionl 
popolari, l'iniziativa di DogUa-
ni sembrava proporsi come 
una valida e concrete alteroa-
tiva a un fenomeno di specu-
lasioiie, deslinato a svuotarsi 
— come s'e svuotato — nel 
breve giro di un paio d'aiml. 
Oggi la Biblioteca di Dogliani 
eootinua la sua attivita non 
aoto di diffusione del Ubro 
ma anche di organixvaxione di 
lncontri e dibattitl, e testimo-
nia con la sua semplice eai-
atenza tisica la validita della 
propoata allora avanzata con 
la cautela che ai conveniva a 
un esperimento isolato e per 
molti aspetti eccezionale. A sei 
anni di distanza, infatti, dopo 
che abbiamo assistito aU'assur-
do e iconcertante fenomeno 
del «hoom» e del successive 
crollo dtJ libro econonuco, 11 
diacorso aperto su Dogliani al 
ripresonta in tutta la aua at-
tualita: la creaatone di orgav 
niche biblioteche in ogni pic
colo centro abitato (parallela 
all'lntroduzione e alTestenaio-
ne della acuola dell'obbligo) 
contribuisce a una effettiva 
diffusione della cultura in lar-
ghl strati della popolazdone 
piu di quanto non ai poasa 
mai aperare da un pressan-
te invito al consumlamo indif-
ferenziato. 

Per quest* ragionl, piu o 
meno aottinteae, l'editore Ei
naudi ba ora pubblicato 11 ca
talogo sistematico di quella 
biblioteca, corredandolo di 
una aerie di document! rela-
tivi atameiresperienza e del
le pagufi di presentazione al
lora dettate da Delio Cantl-
morl: Quida alia forrnaztone 
di una biblioteca pubblica e 
private (FBE, L. 1J00), un li
bretto che non ha mancato di 
deatare qualche polemlca « 
che, d'altra pacta, ai preeen-
ta da a* ateseo eome va in
vito alia 

te l'autodefinizione di « guide • 
tenda — malgrado le intetuao-
ni — a conferirgli un vaiore 
paradigmatico e normativo. 
Ma e naturale che 11 primo 
errore che si pub commette-
re * quello di scorrere queati 
titoli alia caccia di aingole e 
pronabili numerose lacuna, 
che Ira l'altro la biblioteca 
steaaa pub colmare nel auo 
lento, costante divenire: su 
questa strada l'accusa di ten-
denziosita. che qualcuno ha 
voluto muovere all* acelte cuV 
turali del catalogo (rtlevando 
per eaempio 1'aaaenaa della 
nostra cultura idealistica), ci 
sembra ancora la piu motiva
te. in quanto prende atto del
la scelta operata da chi ha 
organizzato la biblioteca e la 
diacute nella sua globalita. an
che se per negare — dietro 11 
paravento di una chimerics 
oggettivita ideologic* — la le-gttimita di un programma 

pirato ai principi del laici-
(mo, del materialismo stori-
co, dell'illuminisrno. 

Anzi diremmo che nell'ispt-
razione illuminista del catalo
go stanno proprto i suoi pre-
gi ed i suoi difetti: 1 pregl. 
derivanti dall'ideologia laicista 
e materialists che dicevamo; 1 
llmiti, strettamente conneaai 
alia nature steasa deUlnizia-
tiva (vm'tqutpe di uomini col-
ti ed apertl, che decide che 
cosa e necessario sia letto dal
le claasl inferior!) e col con
cetto di cultura generate che 
la informs. Se Infatti I'espe-
rienza di Dogliani deve ser
vice, come e suspicabile, per 
promuovere un po' dovunque 
iniziative analoghe, coordlnan-
do e programmando con ri-
gore razione del varl entl pub-
blici intereaaati, non si pub 
prescindere da una franca di-
scussione aui problemi di ron
do che questa aguldas aolle-
va in modo quasi provocato-
rio. 

Ecco quindi queilVSquipa ml 
lavoro: 11 loro complto e quel
lo di elaborare un elenco di 
llbri adatti per costltuire 11 
nucleo originate essenziale di 
una futura biblioteca, situata 
per ragionl affetttve in un 
paestno agrlcolo deUe Langhe, 
saaolutamente prtvo di tradi-
aioni culturall. St da per scon-
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Ricci a Bari 
Fasan a Pado va 

Alia Gallerie d'erte La Vernka di Barl aspona Paolo RIccl. 
La presentezlono al catalogo e dl Carlo Bornarl. Nel proislmo 
febbraio, RIccl asporre a Mllano. Nalla foto, Paolo RIccl: 
c Notturno con figure * (19*7). 

Can II patraclAle del Cornune, del MUMO dvka a dell'Ento 
dot Turisme, tl a apsrta a Padova, alia Scuola dl S. ftocco, 
M M msatra enfatoofca di Antonio Fasen. t l traNa dl un vaalo 
cldo dl epore cho varnio dal 1M* ad oogi, o cho bono esprl-
•nana Mtlnorarlo ptttorko dl qweste artltta padovano cho alia 
•cMva wadoatla unltco una oaomptaro cooronta aapraaslva 
od una autontlca laplratloiio paatka. Nalla taraa, HmpMa pit 

H p«Ma — ci rlprapefuja aaaa Horl a natwr* morta a 
•I - la caataata * data dal caiora a dalla luca cha 
fatta accootaro I mat «uadH • MatHaa a a Kauai 
«aa»: Antaiw Wm*, a Ftori • aaaaagglo a, tM I ) . 

tato che deve esaerci qualco-
sa di essenziale su ognt ra-
mo del sapere, hadando ptii 
all'apgiornamento che alia sto-
ria deUe ricerche: il piii mo-
demo manuale dl odontoia
tria o dl ingegneria mecca-
nica o di filologia o dl aocio-
logia, in uao anche neUe uni-
veraita, measo alia portata di 
chiunque voglia imparare 
quajcoss dl prima mano, sde-
gnando le cosiddette opere di 
divulgaaione che da noi (e 
pur vero) in gran parte so-
no rappresentative di una sot-
tocultura deleteria. Questl ll
bri, acelti con tanta serieta 
a aenso di responsabilita e 
spregiudicatezza, vengono ca-
lati in un edificio modernis-
simo e funzionale, dove tutti 
dovrebbero esser fieri di pas
sage il loro tempo libero, an
che i contadini e gll operai, 
ai quali vengono cos! aperte 
le porta del sapere. 

Tuttavia, lo mi domando se 
o questo tipo di cultura gene-
rale quello che noi vorremmo 
diffondere in tutto il paese, 
ae il complto di una bibliote
ca di questa natura debba es
ser quello di soddisfare ogni 
curtoeita — piu che legitti-
ma — che pub sorgere in ogni 
cittadioo e di porgergli pater-
namente (invitandolo all'auto-
didattismo) 11 pane della 
scienza, o non pluttosto quel
lo dl partire dalla vita stes-
sa del cittadlno e di inserir-
ai nel suo mondo, che e in-
nanzi tutto 11 mondo del la
voro, per offrirgll tutto quel 
che gli serve per portare in-
nanzi la sua quotidians dura 
Iotta per la propria emanci-
pazlone: non un angolo di pa
ce e di evasione, dove poter 
godere qualche momento di 
una vita analogs a quella po-
sta a modello dalla societa 
borgbese, ma un centra di ri-
trovo e di dibattitl dove ecner-

Eono in primo piano 1 suoi 
iteressi, 1 suoi problemi par-

ticolari e generall, le que
stion! che riguardano piu da 
vicino la comunlta dl tutto il 

Per questo, il lavoro preli-
minare alia costituzione dl 
slmili biblioteche non apatta 
tanto ail'uomo dl cultura U-
lumlnato quanto al aoclologo 
• ai alndaoallata, ai quail va 
affldato 11 oompito di indica-
n in quali mfrastrutture gia 
aalstanti (nella atragrande 
maggioranza del casi e sol-
tanto la scuola) vada inseri-
ta l'attivita della biblioteca e 
a quali seitorl del mondo del 
lavoro sia legata quella deter-
minata societa: prescindendo 
da questi datl non pub dar-
sl cultura popolare, ae non 
nelle forme umanitarie e pa-
ternalistiche del socialismo ot-
tocentesco, inadeguate — non 
foss'altro — alle esigenze del 
mondo modemo. Ne e da 
escludere a prior! che una 
simile biblioteca possa nasce
nt dietro precise indlcazioni 
dal basso, una volts che sia 
riconosciuta e fatta conosoe-
re quella concezione vitale e 
non sacrale del libro, divenu-
to cosl strumento di lavoro 
a di lotta. Perche nella « gui-
da» Einaudi figure un solo 
trattato di mediclna del lavo
ro, e mancano invece tutte le 
numerose opere sulle condi-
zioni dell'operaio in fabbrica, 
sui pericoli delle malattie pro
fessional!, sull'organizzazione 
delle mutue, ecc. ecc, che si 
sono moltiplicate in questi an
ni, uscendo magarl anche sol-
tanto in piccole rlvlstine o in 
ciclostilati polemic! o in gior-
nall sindacali o aziendali? Non 
si tratta, naturalmente, dl una 
dl quelle lacune che, diceva
mo, si possono additare a tem
po perso ma di un problems 
fondamentale d'lmpostazione, 
che pub portare anche a met-
tere in discussione la nostra 
steasa fiorente industria edi-
toriale, una volta constatato 
11 suo dislnteresse per tutta 
questa produzione: se cosl 
stanno le cose, nascano que
sta biblioteche in opposizio-
ne alia cultura ufficiale In 
carnata nella maggior parte 
del catalogh! delle nostre ca
se editrici e in funzione in
vece di quell'altra cultura che 
ha trovato altrove le sue sedi 
piu natural!. 

D'altra parte, abbiamo pit 
volte rilevato attraverso quan
ta contraddizionl sia attuata la 
scuola dell'obbligo, la quale 
per ora ha raggiunto 11 prin
cipal risultato al scarlcare in-
tcramente sulle famiglie gl) 
oneri che comports, senza per 
altro riuscire a rinnovare ni 
1 metodi ne 1 contenutl del
la vecchla scuola dl clasae. 
Mancando in quasi tutte le 
scuole deH'obbfigo gli stru-
menti piti elementari di lavo
ro e di ricerca, mentre assi-
stiamo ogni armo al crescen-
te scontento delle famiglie per 
1 gravami imposti dalle ado-
sioni del llbri di testo, vedia-
mo anche rlspuntare sott'al-
tro volto 11 classismo di aem-
pre, determinato questa vol-
ta proprio dalla maggiore o 
minora diaponibillta di una bi
blioteca famlllare, a dalla 
maggiore o minora posaibill-
ta che si presenta anche a un 
lnaagnante ben intensionato 
di svolgere le sue funzioni a 
soconda dell'ambiente flslco e 
socials In cui si trova ad ope-
rare. 

Oggi la cultura popolare si 
fa innanai tutto attraverso la 
acuola: dl una acuola dell'ob
bligo dequaliflcata, cho aerva 
aoltanto a tenere — come si 
suoi dire — 1 ragatsi lonta-
nl dalla strada, non sappia-
mo cho cosa (arcana, a nam-
meno poaaiamo aocottare cho 
una profaaatona gla ooal â -
viltta ooma qi*afla daUlnoo. 

gnante sia ridotta al rango 
mortificante di cuatodi di ra-
gazzi che altrimenti non sa-
prebbero dovs andara. Par
ch* la scuola abbia la dignl-
ta che le spetta e necessario 
che easa possa diaporra di al-
tre infrastrutture ntfffimiaH. 
come appunto una buona bi
blioteca, dove gli studentl non 
siano accolti come element! 
di disordine e confinat! in un 
angolino remoto a leggere 
Topolino, ma dove ess! poa-
aano trovare il naturale com-
plemento della vita scolaatica: 
un luogo dove svolgere. indi-
vidualmente o in gruppo, tut
te quelle ricerche suggerlte da! 
nuovi metodi pedagogic! che 
alio stato attuale delle cosa 
finiscono per essere un eaclu-
sivo privilegio del figU deUe 
< famiglie perbene*. 

Ecco quindi che il catalo
go della biblioteca da costi-
tuirsi deve nascere oltre che 
dal mondo del lavoro da quel
lo della scuola: autorl ne do-
vono essere quant! pol saran-
no quotidianamente i veri pro
tagonist! della biblioteca. al
trimenti 11 risultato non po-
tra essere, come in parte e 
11 libretto di Einaudi, un'opa-
ra certo molto intelligente e 
ralfinata ma adatta pin a aol-
lecitare le discussion! fra hv 
tellettuali e iproduttorl di 
culture • che a rispondere al
io esigenze dell'operaio e del
lo studente smarrito dl un 
paeslno delle Langhe, o della 
Basilicata. o della Barbagia. 

Gennaro Barbarisi 

Grave comunicato deH'Unione 

degli flcrittori a Mosca 

Solzhenitsjn 
invitato 

ad andarsene 
dall' URSS 

MOSCA. novembre. 
L'Unione degli scrittori del

la Federazjone russa ha rite-
nuto di puntualkzare pubbli-
camente le sue valutazioni sul 
caso SolzhenitSiii. attraverso 
un comunicato diffuso dalla 
TASS la cui sostanza — quasi 
letteralmente ricalcaLa sulLa 
analogs presa di posizione 
compiuta anni fa nei riguardi 
di Boris Pasternak — risiede 
nella accusa alio scrittore di 
Riazan di aver completamen-
te tradito la causa del socia
lismo e di essersi schierato 
con i suoi nemici. per cui si 
arriva a proclamare che non 
aarebbe sgradito che egli de-
cidesse di abbandonare il 
paeae. 

II testo si a pre con un'ac
cusa di falsita rivolta a Sol-
zhenitsin per la questione del
ta sua convocazioiie alia riu-
nione a Mosca. che doveva 
ratificare la sua cspulsione. 
Si asserisce che gli sarebbero 
state offerte tutte le possibi
lity di parteciparvi. La Unio-
ne contesta quindi a Solzhe-
nitisin di avere * altezzosa-
roente ignorato la ghista cri-
tica da parte dell'opinione 
pubblica letteraria » e gli ri-
pete l'accusa di non essersi 
opposto alia utilizzazione del 
proprio nome t» delle sue ope
re da arte della propaganda 
borgbese. 

<E per di piu — aggiunge 
1 comunicato ~ con le sue 

azioni e dichiarazioni egli ha 
praticamente aderito alle file 
di coloro che agiscono contro 
il regime sociale vigente 
neH'Unione Sovietica >. Negli 
ultimi due anni sarebbero sta
te trasferite allestero. < at
traverso canali clandestini ». 
una serie di lettere, dichia
razioni e manoscritti dello 
scrittore espulso. 

La lettera che Sohhenitsin 
ha inviato alia Unione degli 
scrittori russi in risposta alia 
sua espulsione (lettera di cui 
VUnita ha dato notizia nei 
giorni scorsi) dimostrerebbe. 
a giudizk) della Unione che 
Solzhenitsin ha dimenticato 
i suoi doveri civici e sarebbe 
passato sulle posizioni dei ne
mici del socialismo. 

II comunicato si conclude 
con I'affermazione piu grave: 
< Nessuno — si dice tcstual-
mente — ha l'intenzione di 
trattcnere e di non lasciare 
partire Solzhenitsin. nemme-
no nel caso che egli desideri 
di recarsi la dove ogni volta. 
e con tanto entusiasmo. ven
gono accolte le sue opere e 
le( tere antisovietiche ». 

Come e noto. Solzhenitsin 
ha sempre dichiarato che egli 
non intende affatto lasciare 
il suo paese, ma intende in
vece continuare a condurvi la 
sua battaglia letteraria e po-
litica. 

0 Storia 

Controcanale 

L'ltalia tra il 1940 e U1943 in un saggio di Giorgio Bocca 

Nella guerra f ascista 
Un'accurafa ricosfruzione di Ire anni decisivi della nostra storia nazionale 
L'angoiazione neocapHalistica rischia di individuate la maggiore responsabilita 

storica del fascismo nell'aver porfafo al conflitto un'ltalia impreparata 

In questa Storia a"Italia nel
la guerra fascists. 1940-1943 
(Edltori Laterza. 1969, pagg. 
650, L. 5000), Giorgio Bocca 
tenta subito — ed e un pec-
cato che, pol, la cronaca de
gli awenlmenti bellici pren-
da troppo il soprawanto — 
un approocio con la realta 
strutturale del paese alia vl-
gilia del conflitto. «Certo — 
egli scrive — lltalia del 1938 
6 un paese capitalistico in 
cui la borghesia monopolisti-
ca e lo svlluppo lndustrialo 
hanno un ruolo prodominan-
te, dove la scelta a favoie del-
I'industna rlsale ai primi an
ni dell'unlta ed ha asaunto 
forme evident! sul finire del 
secolo, con la prima concen-
traaone industnale- Ma tutto 
cib deve essere poi visto den-
tro un regime one rests, nel 
1938, una sovrapposizione di 
slateml piu one il loro supe-
ramento, perche le strutture 
feudal!, la burocrazla, l'eser-
cito, la scuola e persino clb 
cho soprawive del socialismo 
agrarlo consentono neU'awer-
alone per I'lndustria, per 1 
suoi rischj, per le sue verifl-
ones. 

Piu esattamente, 'Emilio Se-
renl, nel 1946, notava (come 
Bocca, del reato, ricorda) che 
«la nascita e lo svlluppo del
ta grande Industria si realiz-
zano (in Italia) non nel di
ms del capitalismo Industria-
le ascendente e progressivo, 
ma gia sotto la costellazlone 
del capitale finanziario, del 
rimperlalismo. e dell'agricol-
tura povera ». 

Awiene cosl — scrive Boc
ca — che «l'egemonia de fac
to dell'industria monopolistl-
ca non basta a fare del fa

scismo un regime industrials, 
coal come la presenza dl una 
monarchia non basta a crea
te una societa aristocratic*. 
Manca al fascismo una cultu
re industriale, c'e un eviden-
te scollamento fra i suoi mo-
delli, fra 11 suo costume e Tin-
dustria a la tecnica, perdura 
l'equivoco di una rivoluzione 
che in realta non e tale ma 
che continua; e tutto cib si 
aente, manca al regime quello 
stato dl grazia produttivo in 
oui ogni attivita, incoraggia le 
altro, proprio dei rogimi in
dustrial! in ascesa. Siamo 

dunque all'estraneita nell'inter-
dipendenza, all'awersione nel
la complicity, a un rapporto 
dialettico speaso confuso e 
mortalmente rischtoso, non di-
mentichiamolo, per lo stesso 
capitaMsmo italiano, se e ve
ro one uno dei suoi piu pro-
babili sbocchi e la guerra dl 
conquista. legata a ideal! pre-
capitalisticl». 

11 punto di vista deH'auto-
re a dunque, in buona sostan. 
za — possiwno <Mr® — D e o ' 
capitalistico, e da tale punto 
di vista e analizzata, e critl-
cata una forma specifica, na
zionale, del slstema, che perb 
viene «ideallzzato » (non oc-
corre rlcordare che la II guer
ra mondiale si svolgo nella 
epoca deU'imperlalismo e del
le rivoluzioni proletarie) nel 
suo complesso. 

Di questa forma, delle sue 
contraddizioni, dlsfunzlonl e 
conseguenze l'esame e spesso 
acuto, su van plan!: l'lncapa-
citi di una seria program-
mazione economics per le esi
genze belllohe, l'angusta con
cezione eurocentrica che lm-
pedisce dl acorgore le eflet-

Notizie 

0 ELENCO dallt opsrs piu 
vandut* noi corao dalla »••• 
tlmans alia data do| M no-
vambr*. I numarl tra pa-
ranlatl Indkana II potto cho 
I* stoue opart occupavano 
nolle claislfka doll'ultlmo 
netlilario. 
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mondo *, Ilnaadl (I) 
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Ropubbllca t, Etas • Kom-
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Carzantl (S) 

4) Bocco: i Storia d* Hallo 
nolla guorra tascUta •, 
Latorza (4) 

5) tCwida alia formations 
dl una biblioteca >. Ei
naudi ( t ) . 

La claaslflca o stata com-
pllata tu datl raccoltl prat-
to lo llbrorlo: Intornailonala 
Dl Stofano (Oonova)i Inter
nationale Hollaa (Torino); 
Intornatlonalo Cavoar (Mlla
no): Catullo (Vorona); Gol-
donl (Vonotla); Intornacio-
nolo Soobor (Flronio); Unl-
vortltat (Trlotto); CepPolM 
(Rttloflno); Modornlttlma • 
Oromoso (Roma); Minorca 
(Napoll); Latorta (Barl); 
Coco (Ceflliorl); Salvatoro 
Faotto Floccovlo (Falormo). 

tive dimension! strategiche 
della guerra, 1'arretratezza e 
I'ottusita burocratica e cor-
porativa e la tendenza all'in-
trigo degli ambient* di parti-
to e dei comandi militari, per 
esempio, sono colte con pre-
cisione e riportate alia radice. 

Si vedano anche, d'altra par
te, alcune pagine sulle reazio-
ni dei contadini-soldati (5 
su 10 nell'esercito, 8 su 10 
fra gll alplni) al fronte, fon-
date sullo spoglio delle lette
re al familiari: oil contadi-
no in anra e totalmente di-
slnformato sul contesto mter. 
nazionale in cut si svolge la 
aua guerra e sulle prospettl-
ve polltiche ed econorniehe: 
del nemico ignore tutto fino 
a quando lo scopre diretta-
mente sul campo dl battaglia 
ma neppure allora si rende 
conto della macchuia econo
mics a industriale che gli sta 
dietro »; « quasi tutti hanno 
una religlosita che confina 
con la superstizione: chiedo-
no santl, amuleti, fanno vo-
ti, chiamano Dio a testimone 
della loro vita grama. A con-
frontare le loro letters con 
quella del cooibattentl tede-
schi o inglesl si capisce, me-
glio che da qualsiasi sagglo, 
la differenza aoatanziale dl 
culture, di oivilta che eslste 
fra le nostre truppe di origi-
ne contadina • artigiana e quel
le dei maggior] contendenti, 
dl est razione operaia o tro-
pieRatizia e d4 cultura tec-
nican. 

Ne sfuggono a Bocca alcu-
ni trattl sigmflicativi del tar-
do combattenttsmo fascists 
Ecco una annotazione, par 
esempio, su Tesei, tdeatore ed 
animatore delle celebri Impre 
ae dei « maiali », italiano dal
le tenderize « macabro-mlstl-
ohe» («I) successo guaata la 
spiritualita... vorrei finire la 
mis vita e la mis opera in 
una eseroitAzlone... cos) senza 
aver affondato niente»): rle-
cheggia qui — osserva Tauto. 
re — « lo splrlto ardente. idea-
listlco. risorgimentale del fra-
telli Oarrone e dl altri com-
battentl della guerre dal 15-
'18, ma con un allargamento 
niehlMsttco che denuncia la 
crisl di civilta In c\il si col-
Iocs U seconds guerre mon
diale i. 

Si tratta dunque dl un'ope-
ra utile, In quanto da un'ac
curate ricostrusione dl tro an
ni decisivi della nostra storia 
nazionale, pur non npportan-
do element) dl novlta alia ri
cerca. Clb anche se Pangola-
ttono neocapltallstlca cui ab
biamo accennato porta 1'auto-
re, troppo speaso, ad intend*-
re la guerra sopratrutto co
me fatto tecnleo (che e cer
to. un fatto di grande Impor
tant . ma non esaustlvo del 
fenomeno) con fl rtsohlo dl 
tndlvtduare, rldtitttvamenta. la 
maggiore reaponsablllta stori-
oa del faaclamo noH'avar nor-
tato al conflitto un'ltalia im
preparata. 

Marie Ronchi 

DOPO HIROSHIMA - La sto
ria dell* ami atcmiche occu-
pa Lmmtro CasteUani ormat da 
anm: Dopo Hiroshima, gtuuta 
alia sua seconda puntata, e 
la sua ultima inchiesta sull'ar-
pomento. La capactto di Costel-
lam di condurre le analisi at-
tTQverso un efficace montagaw 
e ormai collaudato: anche se, 
ci sembra, essa si va appan-
nando nel tempo, lnoltre, la 
sua posizione e senza duhbw 
onesta: Castellani tende sem
pre a rinfrescare la memorta 
dei telespettatori sottolineando 
i graii pericoli che 1'arrr.a ato-
mica comporta e fornendo m-
sieme nuovi elementi di infor-
mazione sul passato. 

Tuttaiia. un primo l\m\te del 
suo discorw cum,iste, secondo 
noi nel morahsmo die lo npi-
ra: occupato a ribadire conti-
nuamente, pur se implicitamen-
te. la sua condanna. Castellam 
tralascia spesso di ayxnofondire 
il Quadro storico e le ragumi po-
li'.iche degli avventmenti. Anche 
nella inchtesta attuale questo 
limite va ajfiorando: in que
sta puntata. dedicata agli anni 
fra il 1945 e il 1950 e intitolata 
agli «Seienziati contro Vatomi-
ca >, ad esempio, le ragiom piii 
profonde della polemica tra gli 
scienziati e della corsa degli 
Stati Umti alia superbomba 
non sono state indagate a suf-
ficienza. 

11 fatto e che ancora una vol
ta e stato trascuralo un data 
essenziale. fin d**'^- prima pun
tata: non e stato nemmeno pre-
so in considerazione il fatto che 
la prima bomba atomica fu km-
ciata dagli Stati Uniti. oltre 
che per piegare definitivamen-
te U Giappone, anche. e forse 
piu. per intimidire I'URSS. Si 
rischia di capire ben poco di 
Quel che avvenne dopo Hiro
shima se non si anahzzano i 

fatti lenendo conto detto aval-
pimento della lotta di doss* ud 
piano international* (il d%tCOr$o 
di Churchill a Fulton, cui si i 
appena accennato. ne fu un ti-
pica momenta). 

E 5i rischia di dare una spie-
gazione superficxale del falli-
tnento del Piano Barueh, che fu 
determinato non dalla «diffi-
denza » (del resto perieiUimen-
te legittima e sacrosanta) di 
Stalin, ne dalle < stranezze » dei 
comandi militari amertcani. ma 
dalla volonld del governo degli 
Stati Unin di mantenere. oc-
vinmente, il nonopolio dell'ar~ 
ma almeno ftnche fosse possi-
bile. Queste cose appakmo an
cora piu evidenti oggi, alia lu
ce di quel che e awenuto in 
questi anni: ma I'inchiesta di 
Castellani, proprio per la sua 
ispirazione moralistiea. non 
sempre tiene conto della pro-
spettita storica. 

Diremmo che questa volta, 
anche sul piano deU'informazio-
ne I'inchiesta appare piu deba
te delle precedenti: nonostante 
Castellani abbia intervistato 
protagonisti di primo piano. 
quel che abbiamo visto e udito 
ha aggiunto ben poco a quel 
che lo stesso Castellani avera 
detto altre volte (in questo sen-
so, il brano piu interessante, 
finora, ci e semhrato quello 
della prima puntata su Los Ala
mos). Le stesse dichiarazioni di 
Teller e di Blohinlzev erano 
scarsamente significative: e. 
c: sembra, anche perche le do-
mande di Castellani (che pure, 
altre volte, si e dimostrato 
acuto mtervistatore) non solle-
citavano risposte di particolare 
rilievo. Comunque. giudicheremo 
certo meglio quanto il discorso 
ci apparira. col procedere delle 
puntate, piu completo. 

9- «• 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1* 
t.M LEZIONI 

Francete, Italiano, Educaxione srtistlca, Botanies, Educa-
zlono clvlco 

12.10 ANTQLOGIA Dl SAPERE 

Lo sport per tutti: prima puntata 

13.10 TANTO ERA TANTO ANTICO 

11.30 TELEGIORNALE 

15.00 REPLICA LEZIONI DEL MATT I NO 

17.00 |L PAESE Dl GIOCAGIC 

17.30 TELEGIORNALE 

17.4S LA TV DEI RAGAZZI 

a) GfoaccMno Rossini; b) I I mwsoo delle bambolo 

10.4S OPINIONI A CONFRONT*) 

19.15 SAPERE 
L'ltall* del diolfttti, • euro <H Luis* Collodl, reels dl Vir-
Ollio SoboJ • 4.a puntata 

19.45 TELEGIORNALE SPORT, Notlzlo del lavoro o doll'econo-
m|«, Oggi al Portamento 

30.30 TELEGIORNALE 

21.00 LA SCUOLA DEGLI ALTRI 
L'lnchlotta dl Gnu o Cravori t l occupa del sittoma *eo-
lattico glapponoto e della cottruzlone dl una miova tcuola 
in Algeria o nolla Costa d'Avorio 

22.00 MERCOLEDI' SPORT 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
H.00 TVM 

19.00 CORSO Dl INGLESE 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 BANDITI A ORGOSOLO 
Film. Rogia di Vlttorlo Do Seta. Per la sorie Momenta del 
cinema italiano, curata da Fornaldo Di Giammattoo, va in 
onda uno del film piu interottantl tul problems del band!-
tismo sardo. Alia Moitr i dol cinema di Venecia, noi 1H1, 
•sio contegul II Promio dcttinato all'opora prima. Do Seta, 
cho prowoniva dal documentaritmo, vl dotto prova non 
solo della sua ablllta dl narrator* asclutto o acuto, ma 
anche del suoi Intorotti per II rotrotorra socto-economlco 
o cuituralo d*i problem). Gll attori sono tutti pros) sul 
luogo. 

22.50 GIOTTO 
Emrnor o ProvitaM, autorl del documentary, tracciano l« 
biografla d| Giotto s no lllustrano con cura la tocnicho 

23J0 CRONACHE ITALIANE 

PRETURA UNIF1CATA 
M R O M A 

n Pretore di Roma in data 
10 marzo 1969 ha emesso il 
seguente decreto penale 

COWTRO 
ASSOGNA MARLA naU a Ra
ma il 25-1-1939 residente m 
Roma con esercizio in Via 
dei Giuncbi n. 11 

1MPUTATA 
della contrawenzione di cui 
agli artt. 23-47 1° comma e 
61 R.D.L. 15-101925 n. 2033 
modif. con legge 23-2-1950 
n. 66 e con legge 13-3-1958 
n. 283 per aver posto in ven-
dita nel proprio esercizio olio 
di semi senza apporre al-
l'esterno del locale la targa 
prescritta. In Roma il ?-12-'88 

OMJSSIS 
Condanna la predetta alia 

pena di lire 50.000 di arnraon-
da ed al pa^amento delle 
spese processuali. 

Ordina la pubblicazione del
la condanna. per estratto sui 
giornali < 1'Units > e « E Gior-
nale d'ltalia Agricolo» non-
che 1'affissione all'AIbo defla 
Camera di Commercio ed a 
quello del Cornune di real-
denza della condannata . 

Per estratto conforme aJ-
l'originale. 

Roma. 8 novembre 1969. 
71 Cancelliere Capo 

dirigente 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO; or* 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 1,30: 
L* camonl dol mattino; 9: I 
nottri flflli; 9.10: II Barbl«r* di 
Slvlglla. Opora dl G. Rottlni. 
Atto sacondo; 10.45: L* or* dal
la musics; 11.30: Colonna musi
cal*; 12.05: Contrappunto; 12.34: 
Letter* apart*; 12.42: Punto a 
vlrgola; 12.53: Giorno p*r glor-
no; 13.15: Cafo chantant, con 
Antonolla St*nl, Ello Pandolfl; 
14,45: Zlbaldon* Italiano; 15.45: 
Parats dl succmi; 14,30: La 
dlscotoca d*l Radlocorrlero; 
17,05: Ptr voi giovsnl. Pr*s*n-
tano Ronio Arbor* • Anna Ma
ria Fusco; 19.13: Koonlgsmark, 
di Pi*rr* Boncit (4«); 19.30: 
Luna Park; 20.15: i Una d*ll* 
ultlm* t«r* dl Carnoval* a V*-
naiia >. Tr* atti dl C. Goldonl; 
22.05: Concorto slnfonlco dlrat-
to do Massimo Prad*lla. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: or* 4.30, 
7.30, 0.30, 9.30, 10.30, 11.90, 12.15. 
13.30, 14.30, 15.30, 14.30, 17.10, 
10.30, 19.30, 22, 24; 0.40: C*n-
lonl nuov*; 915 Romantics; 
9.40: Intorludlo; 10: II cappel-
10 dol pr*t*. <M E. D* March! 
(•»); 10.40: Chlamat* Roma 
3131; 13: Lando Bunanra a Va
leria Fabrlxl ki Don Giovanni 
« la tflng*; 13.3S: C*tra~Hap-
ponlng. Improvvltazlonl muslca-
11 condott* dal Quartotto Gatra; 
14: Centontstima 1949; 14.05: 

PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

n Pretore di Roma in da
ta 10 marzo 1969 ha emesso 
il seguente decreto penale r#-
so esecutivo con sentenza in 
data 3 giugno 1969 

CONTRO 
TAVOLIERI COSTANTTNO ns-
to a Roma 1'8-2-1938 residen-
te in Pomezia Via F. Confa-
lonieri n. 6 con esercizio in 
Pomezia Via Virgilio n. 25 

IMPUTATO 
della contrawenzione di cui 
agli artt. 23-47 1° comma e 
61 R.D.L. 15-101925 n. 2098 
modif. con legge 23-2-1950 
n. 66 e con legge 13-3-1958 
n. 282 per aver posto in ven-
dita nel proprio esercizio olio 
di semi senza apporre al-
1'estemo del locale la targa 
prescritta. In Roma il 29 ago-
sto 1968. 

OMISSIS 
Condanna il predetto alia 

pena di lire 50.000 di ammen-
da ed al pagamento delle 
spese processuali. 

Ordina la pubblicazione del
la condanna. per estratto sui 
giornali «VUnita » e «L'ln-
formatore Agrario» nonche 
1'affissione all'Mbo della Ca
mera di Commercio ed a 
quello del Cornune di residen-
za del condannato. 

Per estratto conforme ai-
l'originale. 

Roma, 8 novembre 1969. 
71 Cancelliere Capo 

dirigente 

PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

II Pretore di Roma in da
ta 18 aprile 1967 ha eme$so 
la seguente sentenza 

CONTRO 
AVOLIO GIUSEPPINA di Sal-
vatore n=»ta a Napoli il 16 set-
tembre 1926 residente in Ro
ma Via Pisino n. 25 con eser
cizio in Roma Via Attilio 
Hortis n. 78 

IMPUTATA 
della contrawenzione di cui 
agli artt. 25, 86 e 108 D.P.R. 
12-2-1965 n. 162 per non aver 
indicate, in modo ben visi 
bile, sui recipient o sulle 
spine da cui si estraeva il 
vino posto in vendita, il gra
de alcoolico minimo. In Ro
ma il 27-11-1966. 

OMISSIS 
Condanna la predetta alia 

pena di lire 50.000 di ammen-
da ed al pagamento delle 
spese processuali. 

Ordina la pubblicazione del
la condanna, per estratto sui 
giornali c 1' Unita » c «E 
Mondo Agricolo >. 

Per estratto conforme aJ-
l'originale. 

Roma. 8 novembre 1989. 
II Cemeelltere Capo 

dirigente 

Juke-box; 14.45: R*c*ntltslm« In 
mkrosolco; IS: Motlvl sceltl per 
voi; 14: Pomerldlana; I I : Ape
ritive In muslca; 19: 13 salu
te no I '40. Un programme di 
C. Bettl-Berutto e M. Dl Vltto
rlo; 19.50: Punto e vlrgola; 20.01 
Success! Italian! per orchestra; 
20.15: Rotterdam: Radiocrona-
ca dall'lncootro di colcio Felje-
noord-Mllan per la Coppa del 
Campionl; 21.40: Dlschl rlce-
vutl, a cura dl Lllll Cavatta; 
23: Cronacho del Mtzzoglorno. 

TERZO 
Or* 9.25: Conversazione; 9.30: 

Mutlch* dl G. F. Mallplero; 10: 
Concerto di aperture; 11,35: Ar-
chlvio del disco; 12.05: L'infor-
matore etnomusicologico; 12.20: 
Musich* parallel*; 13: Intarmez-
*o; 14.30: Mtlodramma In sin-
tetl: « M n . Opera dl P. Ma-
tcagnl; 15.30: Rltratto dl auto-
re: Loot Janacek: 14,15: Orsa 
minor*; 14.45: Muskb* dl B. 
Blacher; 17: L* optnlonl degli 
altrl; 17.10: Cone dl lingua te-
desca; 17.35: Conversazione; 
17.40: Jazz oggi; 10.30: Mutlca 
logger*; 10.45: Piccolo plarwta; 
19.15: Concerto dl ognt tore; 
20.30: Nlccolo MacMavolll n*| 
V C*nt*nart* doll* nascita; 21: 
Centenarlo dl Borllox (4*); 22.30: 
I metodi della crlttca In Italia 
dal dopoguorra od oggi (VI I ) ; 
23: Mutlch* dl A. Berg; 23.40: 
Rlvltta dall* rivltt*. 

VI MGNALIAMO: Una doll* ultlm* tare dl Carnoval* a Vonoila 
dl Cart* Geldont (Radio 1*, ore Vktf)^JJ^« * J * * % $ ! - * * * 

PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

II Pretore di Roma in da
ta 10 maggio 1969 ha emes
so il seguente decreto penale 

CONTRO 
IACOMETTI ALESSANDRI-
NA nata a Genzano l'l 1-2 1904 
residente in Roma Via Fori-
gno n. 31 con esercizio in 
Roma Via del Velodrorao n. 69 

IMPUTATA 
della contrawenzione di cui 
agli artt. 25. 86 e 108 D.P.R. 
12-2 1965 n. 162 per non aver 
indicato. in modo ben visibi-
le, sui recipienti o sulle spi
ne da cui si estraeva il vino 
posto in vendita, il grado al
coolico minimo. In Roma fl 
2910-1968 

OMISSIS 
Condanna la predetta alia 

pena di lire 30.000 di ammen-
da ed al pagamento delle 
spese processuali. 

Oidina la pubblicazione del
la condanna. per estratto sui 
giornali «l'Unita » e < II Gaz-
zettino Agricolo» nonche la 
affissione all'AIbo della Ca
mera di commercio ed a 
quello del Cornune di residen-
za della condannata. 

Per estratto conforme al 
l'origjnale. 

Roma 8 novembre 1989. 
U CancMier* Cm* 

Onn0OlBM 


