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II giudice, il diritto e i cittadini 

Una legge 
fuori tempo 

La Costituzione ha introdolfo nuovi valori, espressi dalle loffe popolari e 
di massa, senza i quali non e possibile una riforma democrafica dei codici 

Da stasera in TV Vinchiesta «Parlare, leggere, scrivere» 

VIAGGH M I A LINGUA ITAI1ANA 
A colloquio con il regista Piero Nelli, autore del programma insieme a Tullio De Mauro e Umberfo Eco - Testi-
monianze, materiale d'archivio, sequenze sceneggiate costituiscono la struttura della trasmissione - Un con
tinue) confronto tra la parola « colta » e il linguaggio popolare - Una vicenda che riflette la storia nazionale 

Non v'e oggi convegno 
giuridico nel quale non si 
discuta dei mali della giu-
stizia. Ma il male della giu-
stizia e un male antico, an-
nidato nel corpo delle leg-
gi o nel sistema che le ha 
generate, che nel momento 
attualo rivcla tutta la sua 
gravita alia luce di nuove 
esigenze che pone una so
cieta in crescita. Parlare an
cora di « crisi» equivale a 
lasciar intendere che si trat-
ti di una fase acuta, supe-
rabile con opportune tera-
pie, laddove appare ormai 
chiaramente una situazione 
irreversibile senza profondi 
mutamenti nella struttura 
normativa e giudiziaria. 

L'accenno ai casi di « a-
berranti applicazioni della 
norma penale le quali scuo-
tono la coscienza popolare » 
fatto a Perugia pecca percio 
a dir poco di superficialita, 
senza una analisi piu appro-
fondita del come e perche 
tali casi si siano verificati. 
E soprattutto senza la nota-
zione che tali casi non so-
no episodici, ma rappresen-
tano il limite estremo di 
migliaia e migliaia di altri 
casi in cui, pur essendovi 
una applicazione formalmen-
te corretta della legge, e 
stata resa una giustizia in-
soddisfacente o perlomeno 
contrastante con le aspetta-
tivo della societa. 

A ben guardare il punto 
in fondo e proprio questo. 
Nell'arresto dei cinque ra-
gazzi per il furto di una 
anguria, nella condanna a 
14 mesi di carcere di due 
coniugi per il mancato pa-
gamento della rata di un 
televisore, nella cattura di 
una donna madre di otto 
figli colpevole di essersi 
procurato un aborto, una 
vera e propria violazione 
della legge non e'e; una for-
zatura forse, ma di forzatu-
re nella interpretazione del
la legge siamo abituati or
mai a non piu stupirci, 
quando, per esempio, vedia-
mo un industriale . che ha 
mandato sul lastrico duemi-
la operai e fatto bancarotta 
per vari miliardi trascorre-
re tranquillamente i suoi 
giorni in una splendida vil
la grazie alle sottogliezze 
giuridiche di un'alta corte, 
quando ritroviamo libera 
una donna responsabile del
la morte di bambini affida-
ti alle sue cure, o quando 
assistiamo al lavoro mirabi-
le del meglio della scienza 
giuridica italiana per tra-
sf or mare un fatto criminale 
di speculazione e di profit-
to che costo la vita a due-
mila persone in una calami
ty naturale. Perfino la gra-
zia sollecitamente concessa 
ad un industriale che sa-
rebbe dovuto andare in 
carcere per inquinamento 
non fa una piega sotto il 
profilo formale (d'allra par
te fra tanti industrial! che 
inquinano perche proprio 
lui?). 

L'indice 
accusatore 

Versare laerime per quat-
tro ladruncoli di frutta, sol-
lecitare inchieste, puntare 
l'indicc accusatore sui ma-
gistrati e sulla loro eccessi-
va indipendenza (?) per ri-
chiederne finalmente una 
responsabilizzazione e vera 
ipocrisia e serve ad eludere 
un discorso di fondo sui rea-
li problemi che andrebbero 
affrontati. 

Una prima cosa da tcner 
presente e che il nostro or-
dinamento giuridico e Tor-
ganizzazione giudiziaria si 
sono formati in buona par
te nel periodo fascista, ere-
ditando cuei principii dello 
Stato liberate prefascista 
che nel nostro Paese erano 
stati mutuati dal sistema 
napoleonico. II risultato e 
la tutela esasperata dello 
Stato, attraverso tutte le sue 
manifestazioni, e della pro
prieta privata, e la scarsa 
importanza che viene data 
ai diritli dei cittadini come 
singoli. Troviamo cosi nel 
codice penale una massiccia 
protezione degli inlcressi 
dello Stato, dei funzionan 
pubblici «ncl libro 2° del co-
dice sono elencati ben 73 
titoli di dclitti contro la 
pcrsonalita dello Stato e 86 
contro la pubblica ammini-
slrazione e 1'amministrazio-
no della giustizia) c della 
proprieta privata (la norma 
che prevede il furto contie-
ne otto aggravant! specifi-
che con pene fino a dieci 
anni di reclusione). 

Manca in voce del tutto 
anche la previsione di reati 
contro la societa Si spicga 
cosi come possa finire in 
careen- tranquillamente chi 
ruha anche un oggetlo di 
poco valore e non ci vada 
invece chi con manovrc spe
culative dctermina il rialzo 
dei prczzi o csporta capitali 
p.ll'ejitcro con comode ope-
rfizioni di banca. 

D'altra parte solo oggi si 
comincia ad avvertire una 
maggiore sensibilitn per eer
ie forme di illecito che non 
sono previsto esplicitamente 
dal codice penale. Al livel-
lo proprio di coscienza po
polare ci si comincia a chie-
dere so sia giusto conside-
raro ladro soltanto il bor-
seggiatoro e non anche, ed 
in misura maggiore, lo spe
culator che fa precipitare 
le azioni in borsa, chi co-
struisce in dispregio dei 
regolamenti edilizi togliendo 
agli altri l'aria e il verde, 
chi inquina le acque, chi 
sfrutta il lavoro degli ope
rai alle catene di montag-
gio, logorandone il fisico. 
Tutto questo esula da un 
normotipo di criminale co
me ci veniva rappresentato 
e che tutti eravamo avvez-
zi ad accettare. 

Interprete 
sensibile 

La Costituzione ha intro-
dotto nuovi valori che ten-
tano faticosamente di farsi 
strada nel vecchio corpo 
dello leggi; il lavoro, la sa
lute, la casa, i bisogni es-
senziali sono beni che ri-
chiedono una piu efficace 
tutela o una nuova tutela 
laddove essa manchi. E' sot-
to la spinta di tali esigenze 
che il sistema giudiziario 
scricchiola e mostra tutte 
le sue crepe. La riforma dei 
codici dovra tener conto di 
questo, delle indicazioni che 
il movimento democratico 
ha dato, se vuole essere una 
vera riforma. 

A questo punto il discor
so rimbalza sul giudice e 
sulle sue responsabilita. 
Nessuno vuole minimizzar-
le, ma con vecchi ed inade-
guati strumenti a disposizio-
ne il suo alibi morale era 
pressocche perfetto: cam-
biate le leggi ed anche la 
mia giustizia migliorera. 
Chi ha inventato il forma-
lismo giuridico per legare 
i giudici al sistema non puo 
scandalizzarsi di una logi-
ca sifTatta, ed inoltre anche 
i giudici sono il risultato di 
una certa cultura giuridica. 
Fortunatamente non tutti 
hanno segnato il passo. Mol-
ti, soprattutto i giovani, 
hanno saputo aprire nelle 
vecchie mura spiragli che 
presto hanno assunto la di-
mensione di varchi enormi, 
facendo penetrare un nuovo 
diritto recepito dai principii 
costituzionali, dallo statuto 
dei lavoratori, dai valori e-
spressi dalle lotte operaie. 

L'esperienza ha dimostra-
to che, dove il giudice ha 
saputo rendersi interprete 
piu sensibile delle esigenze 
del suo tempo, il risultato 
del suo lavoro e stato sem-
pre un contributo apprezza-
bile per il progresso anche 
della scienza giuridica. L'in-
terprctazione evolutiva, la 
giurisprudenza piu avanzata, 
sia pure con tutti i limiti 
del caso, hanno indicato 
nuove prospettive al diritto. 
Tutto cio ha destato scan-
dalo nelle coscienze piu pi-
gre. Si e parlato di giudici 
politicizzati e si sono levati 
alti clamori chiedendo san-
zioni per quei giudici che 
erano andati a parlare agli 
operai. Nessuno si era mai 
meravigliato quando i giudi
ci frequentavano soltanto i 
circoli nei quali ccnavano 
con industrial! e proprieta-
ri terricri; ma parlare con 
gli operai, no. Eppure il 
giudice dovrebbe conoscere 
il mondo della fabbrica per 
capire i problemi sui quali 
e chiamato a giudicarc. 

Ecco perche ritorna con 
frequenza il tema della apo-
licita del giudice, una sort a 
di condizione asettica nella 
quale egli dovrebbe vivere 
senza vedere e senza pen
sare, soprattutto senza ca
pire. II giudice apolitico, 
neutrale, e il migliorc ser-
vitore del sistema perche 
inconsapcvolmente fa la po
litics vohita dalla classc al 
polere. E' quanto afTermava 
anche il guardasigilli fasci
sts Rocco in un discorso sul
la magistratura, e non e'e 
da meravigliarsi se 1'argo--
mento oggi venga ripreso 
da certi nostalgici del pas-
sato. Ogni lanto, magari, 
uno di questi giudici ecce-
dera infliggendo tre anni di • 
reclusione per il furto di 
una mela, ma I'opinione 
pubblica si commuovera per 
questo, e tutto sara presto 
dimenticato. 

Appare quindi molto pe-
ricoloso un discorso sulla 
responsabilita del giudice a-
vanzato in termini vaghi c 
senza precisi riferimenti. E' 
chiaro che ipotizzare soltan
to una responsabilita per 
ritardi e omissioni e trop-
po poco Riferire la respon
sabilita al contcnulo delle 
decisioni equivarrebbe a 
minare profondamente il 
principio di indipendenza 
della magistratura. Ciascuno 

sarebbe portato, per evita-
re guai, ad adeguare le sue 
sentenze alle decisioni'dei 
vertici giudiziari. Ne si po-
trebbe pensare ad inasprire 
la selezione dei magistrati, 
nel passaggio alle varie fun-
zioni, introducendo nuova-
mente quella camera che si 
sta cercando di abbattere 
del tutto. II fatto che i l ' 
giudice non sia soggetto a 
selezione e quindi non abbia 
una carriera e una garanzia 
proprio per il cittadino che 
sara giudicato. 

Non resta quindi, per una 
magistratura che deve es
sere il piu possibile indipen-
dente, che una sorta di re
sponsabilita, per cosi dire 
politica, che pero e di diffi
cile realizzazione in un si
stema nel quale i magistrati 
sono nominati a seguito di 
concorso e non sono eletti-
vi. Va detto pero che men-
tre gli interventi di carat-
tere amministrativo fatti 
dalle gerarchie sulPoperato 
dei magistrati (si veda il 
caso dei pretori di Mila-
no) hanno suscitato giuste 
e motivate reazioni in tutti 
i settori per la pericolosi-
ta contenuta nel principio, 
non altrettanto puo dirsi per 
quel controllo che I'opinio
ne pubblica comincia, sia 
pure timidamente, ad eser-
citare sull'operato della ma
gistratura. 

E* questo controllo che bi-
sogna stimolare sempre piu, 
sia pure attraverso canali 
validi, per far si che l'atti-
vita del giudice non sia un 
rituale magico destinato a 
pochi iniziati, ma si svolga 
nella piu assoluta pubblici-
ta e sia soggetta alia criti-
ca di tutti. 

II primo rapporto al qua
le viene fatto di pensare e 
quello con la stampa. Non 
a caso il prossimo convegno 
deH'Associazione magistrati, 
che si svolgera a Torino dal 
13 al 16 settembre, avra per 
tema < Giustizia e informa-
zione >. Una giustizia che si 
sottopone al controllo della 
pubblica opinione puo riac-
quistare credibilita e con-
senso, altrimenti resta una 
inquisizione. 

Tullio Grimaldi I I pubblico in una sala della biblioteca comunale 

Contributo alia discussione sull'8 settembre 1943 

La dif esa di Roma 
Alle fonii della coscienza popolare anfifascisfa - Una verifa di faflo atforno alia quale si profrae un conflitlo 
di inferprefazioni la cui soluzione sforiografica e inseparabile da un coerenfe chiarimenfo politico - L'accor-
do per Tamiisfizio firmafo dal gruppo Ambrosio-Casfellano escludeva di proposifo ogni azione antifedesca 

A trenfanni dall'8 settem
bre 1943 vi e ancora grande 
confusione c varieta di opi
nion! su quella che fu arti-
ficiosamente definita la « man-
cata difesa di Roman. La ve-
rita e che la «difesa di Ro
ma » ci fu malgrado la uni-
laterale e anticipata denuncia 
deirarmistizio da parte degli 
americani, la fuga precipitosa 
ma da tempo prevista della 
monarchia. le condizioni di de-
bolezza nelle quali dovettero 
muoversi coloro che davvero 
volevano combattere. Occorre 
metter bene in luce questa 
verita e farla diventare per 
sempre una delle fonti deilo 
spirito pubblico antifascista 
con particolare nguardo alia 
funzione che nella a difesa di 
Roma» ebbero alcuni repart? 
dell'esercito. 

Perche cio avvenga e in prl 
mo luogo necessario rettifica-
re con precisi atti di gover 
no quella che ancora ufficio-
samente. ma del tutto abusi-
vamente. viene fatta passare 
come la «defezione» del ge
nerate Giacomo Carboni. Per 
iniziativa di questo alto uffi-
ciale, in effetti. fu possibile 
stabilire in Roma, fin dallo 
agosto 1943. una stretta colla-
borazione fra una parte del-
Tesercito e il movimento an 
ti fascista. Purono Luigi Lon-
go e Giuseppe Di Vittorio a 
trattare con Carboni la conse 
gna di un notevole quantitati 
vo di armi automatiche e di 
munizioni (il numero erro-
neamente indicato nella « En 
ciclopcd;a dcU'antifascismo e 
della Ri*sislenza» a cura di 
Secchia e Nizza e ripreso da 
altre pubblicazioni. non ne e 
che la terza parte) per il nrv 
vimento anti fascista pnma 
della dichiarazione d'armisti-
zio e nella certezza che il tern 
po sarebbe stato sufficiente 
per organizzare un attacco 
convergente contro I coman-
di tedeschi. 

II capro 
espiatorio 

La storiografia piu awerti-
ta e le stesse memone dei 
protagonist! hanno messo or
mai in chiaro (e il lavoro 
teatrale di Luigi Squarzina e 
intervenuto col vigore della 
arte) che il modo come da 
parte del gruppo Ambrosio 
Castellano e degli alleati an-
glo americani si rcalizzo I'ac-
cordo per l'armlstizio fu tale 
da escludere dellberatamente 

ogni vero proposito di azione 
antitedesca e ogni possibility 
di collaborazione fra eserci-
to e partiti antifascists Ma dal 
Regno del Sud, a copertura 
delle gravi responsabilita de-
rivanti da questa situazione, 
venne, immediatemente dopo 
1'8 settembre, 1'indicazione di 
un solo « capro espiatorio»: 
il generate Giacomo Carboni 
accusato di non aver esegui-
to l'ordine di difendere Roma. 

A prescindere dal fatto. ov-
vio. che non avrebbe potuto 
certo un ordine tardivo mo-
dificare le conseguenze di 45 
giorni di mancata preparazio 
ne. la verita e che l'ordine, 
come era logico. non fu mai 
dato. e che il solo ordine ema
nate per Carboni fu quello di 
proteggere, fronte a est. da 
eventuali attacchi. la fuga del 
re (la quale awenne indistur 
bata) e che fu Carboni, di 
sua iniziativa. a volere e a di 
rigere. in condizioni dispera-
te. la battaglia che tenne i 
tedeschi per due giorni in 
chiodati attorno a Roma, men 
tre aweniva lo sbarco di Sa
lerno. 

Nel quadro di quella batta
glia le armi consegnate a noi 
comunisti la notte dell'8 set
tembre. non essendovi piu il 
tempo per usarle secondo i 
piani previsti. spararono nel
le mani dei primi volontari 
della ResUtenza italiana. 

A far luce piu netta sulla 
volonta delPAlto Comando e 
sulla situazione nella quale 
dovette agire il generate Gia
como Carboni riferisco, per 
analogia. nel loro testo inte
grate i due radiomessaggi in 
viati dal « Super-Grecia » ai re-
parti dipendenti (non ne ve 
do fare grande uso nella pub-
blicistica suU'argomento!): 

«0225006 — Seguito armi-
sttzio truppe italiane XI AT-
mata scguiranno seguente ti
nea condotta. Se tedeschi non 
faranno atti violenza armata, 
italiam non — dico non — 
rivolgeranno armi contro di 
loro. non — dico non — fa
ranno causa comune con i 
ribelli n€ con truppe angloa-
mericane che sbarcassero 
Reagiranno con la forza a 
ogni violenza armata, Ognuno 
rimanga suo posto con i com 
piti attuali. Sia mantenula 
con ogni mezzo disciphna 
esemplare. Ftrmato: generate 
Vecchiarelli. Ftnisce. Coman
do tedesco informato quanto 
precede. Siano immediala-
mente impartiti ordini cui so-
pra at reparti dipendenti. 
Assicurare ». 

E ancora: « Seguito into or
dine 0225006 dell'8 corrente. 
Presidii costieri debbono ri-
manere attuali posiziont fino 
al cambio con reparti tede
schi non oltre le ore 10 del 
giorno 10. In aderenza clau-
sole arniistiztalt truppe italia
ne non oppongano da ora re-
sistenza ad eventuali azioni 
anglo-americane. Reagiscano 
invece ad eventuali azioni jor-
ze ribelli. Truppe italiane rien-
treranno al piu presto in Ita
lia. Una volta sostituite gran-
di unita si concentreranno m 
zone che mi riservo fissare 
unitamente modalita trasfen-
mento. Siano lasciate a re
parti tedeschi subentranti ar
mi collettive et tutte arttglie-
rie con relativo mumzionamen-
to. Siano portate at seguito 
armi indwtduali ufliciaii et 
truppa con relativo munizio-
namento in misura adeguala 
ad eventuali esigenze belli-
che contro ribelli. Consegne-
ranno parimentt armi collet
tive tutti altri reparti delle 
forze annate italiane conser-
vando solo armamento indi-
viduale. Consegna armi collet
tive per tutte forze annate 
Italiane avra inizio a richie-
sta comandi tedeschi a parti-
re da oggi. Generate Vecchia
relli ». 

Banali 
menzogne 

Ce n'e quanto basta. Ebbe-
ne il generate Giacomo Car
boni che a trattare con i « ri
belli » non aveva atteso 1*8 
settembre e che il 9 settem
bre trovo la via per modifi 
care gli ordini ricevuti, e tut-
tora colpito da gravi misure 
discriminatorie interne con le 
quali lo Stato Maggiore. sen
za che il potere politico ab
bia saputo intervenire se non 
assai blandamente. in senso 
contrario, surrogo subdola-
mente la sentenza del Tribu
nate Militare che defini «de-
gno di essere ricordato* il 
modo come la difesa di Ro
ma era stata condotta. Ne le 
risposte che in diverse epa 
che i diversi govern! hanno 
fornito a interrogazioni di 
Terracini. di Boldrini. del de-
funto senatore Vigorelli e mie. 
si sono mai mosse dalla ver-
sione Interna dello Stato Mag
giore italiano e degli uffici 
militarl americani. 

Siamo nel 1973 e non vl 
h ancora una versione pub
blica dello Stato Maggiore Ita

liano sulla verita dell'8 set
tembre 1943. Certo e troppo 
difficile farla coincidere con 
le banali menzogne contenu-
te in certe « documentazioni » 
ufficiali americane. La sola 
verita che si e tentato di ac-
creditare e che la battaglia di 
Roma fu un fatto prevalente-
mente spontaneo. E* incredi-
bile. ma mai e stata condotta 
una seria indagine di Stato 
sul numero dei caduti, dei 
feriti. dei dispersi, che quel 
grande fatto d'arme costo. per
che la sua indubbia rilevan-
za potrebbe suonare contrad-
dittoria con la test della 
a mancata difesa ». A differen-
za di ogni altra catastrofe mi
litare della nostra storia, 1'8 
settembre 1943 non e mai sta
to nemmeno oggetto di una 
inchiesta parlamentare. 

Nel marzo del 1964 lo sto 
rico Piero Pieri. la cui inte-
merata indipendenza di giu 
dizio e a tutti nota, mi scri-
veva: « ET cosa innegabile che 
quando persone estranee alia 
quistione hanno preso ad esa-
minare a fondo la diuturna 
persecuzione del Gen. Carbo
ni. sono venute alia conclu-
sione che si era di fronte a 
una colossale mistificazlone: 
cosi i magistrati militait cosi 
Gaetano Salvemini, cosi mo-
destamente il sottoscritto ». 

In occasione del XXV an-
niversario dell'8 settembre 
1943. 1'attuale Presldente del
ta Repubblica. Giovanni Leo
ne, parlando in Campidoglio 
come Presidente del Consi-
glio affermo: «Non possiamo 
compiere qui un'indagine — 
che peraltro e sempre aperta 
e in questo anniversario va 
rinnovandosi — suite respon-
sab'iita. sulla possibilita e per-
sino sulla opportunita di una 
difesa di Roma (ma certamen-
te pud dirsi che al vertice vi 
fu mcertezza, disorientamen-
to. vilta)». 

Non e ancora dunque venu-
to 11 momento di portare a-
vanti questa indagine in sede 
non puramente storiografica? 
Non potrebbe partire un se-
gnale indicativo dalla stessa 
piu alta magistratura dello 
Stato. davanti alia quale pen 
de peraltro inevaso fin dal 
tempi del settennato Saragat 
un documentato esposto, in 
ordine almeno alia perequa-
zione della situazione discipli-
nare in cui trovasi II vecchio 
generate col verdetto plena-
mente assolutorio del Tribu
nate Militare? 

A. Trombadori 

«Parlare, leggere, scrive-
re». Con questo titolo e per 
cinque serate televisive ini-
ziarnlo da stasera, vena ana-
lizzalu I'aggrovigliala vicenda 
della lingua italiana, K colta » 
e dialettale, rincorrendone le ' 
tappe ed i modi di sviluppo 
netiu piii generate storia eco-
nomica, sociale e politica del 
nostro paese. Indagini sul 
campo, materiale d'archivio, 
sequenze sceneggiate costitui
scono la struttura della tra
smissione. Ne parliamo con 
Piero Nelli regista ed anche 
autore del programma insie
me al Unguista Tullio De 
Mauro ed al sociologo Umber-
to Eco. 

Qual e I'asse ideale di que
sta lunga indagine televisiva 
e quali risultuti intende per-
seguire? 

Devo dire subito che il mo-
dello cui la trasmissione si 
riferisce e il testo di De Mau
ro Storia linguistica dell'Italia 
unita che pone il problema 
della lingua in relatione al 
problema della storia e quindi 
della sociallta. Ne risulta ab-
bastanza chiaramente che la 
lingua riflette, in Italia, la vi
cenda nazionale: cioe la vi
cenda di un paese per lunghi 
secoli coloniale, frazionato po-
liticamente e quindi anche sul 
piano dei dialetti, tanto che al 
momento delPUnita nazionale 
esiste una specie di plurilin-
guismo italiano. Tuttavla, 
man mano che il processo 
unitario si sviluppa, viene ri-
proposta — sia pure moder-
nizzata — quella lingua italia
na che nel Cinquecento (quan
do l'ltalia diventa terra di 
conquista) era stata relegata 
a lingua dotta, di biblioteca. 
Viene riproposta, cioe, una 
lingua «colta»: nel senso che e 
lingua delle classi superiori, 
mentre i dialetti, quando re-
stano unica condizione di 
espressione, diventano segno 
di emarginazione sociale. Nel 
complesso, dunque, la tesi che 
vogliamo sviluppare e questa: 
anche le classi subalterne 
hanno una storia ma una del
le ragioni per cui questa non 
e conosciuta (noi stessl non 
la conosciamo) e che non han
no avuto un modo cultural-
mente accreditato di espri-
mersi. 

Tessuto 
connettivo 

In quali termini nanativi la 
trasmissione intende sviluppa
re questa tesi? 

Malgrado quel che suggeri-
sce il titolo, abbiamo scarta-
to la strada di una trasmiss'o-
ne dialettofonico folklorica. o 
letteraria. Svolgiamo invece, 
eminentemente. un discorjo 
Btoricosociologico con riferi-
mento alia lingua come uno 
degli elementi qualificanti la 
nazionalita (intesa non in sen
so patriottardo bensl come 
tessuto connettivo. civile e so
ciale. di un popolo). 

Puoi darci una idea di come 
si articoli il materiale delle 
cinque puntale e dello sche
ma logico che avete seguito 
nell'esposizione? 

LA partizione non e cronolo-
gica. bensl per argomenti. 
Nella prima puntata — che 
e. direi, di esposizione gene-
rale — si parte dalla emi-
grazione meridionale ai nord 
anche ricordando il dramma-
tico episodio del ragazzo clie 
1'anno scorso si impiccd a 
Torino perche non riusciva ad 
esprimersi in italiano; di qui 
and>amo subito a vedere cosa 
successe cent'anni fa quando 
por 1<» prima volta un eserci-
to a italiano » (composto ?ioe 
da cittadini di varie regioni 
italiane) combatte a Custoza, 
ne! 1866. C noto che una delle 
deficienze di quell'esercito fu 
proprio la dlfficolta del comu-
nicare: ed abbiamo infatti ri-
costruito il tragico episodio 
dei tre cavallegeeri pugliesi 
che, mandati in r;.-ognizione, 
non ritrovano il proprio reggi-
mento e si imbattono in una 
pattuglia comandata da un ur-
firiate piemontese che li 
scambia per disertori. mentre 
i tre non riescono a spiegare 
la propria situazione. Da que
sta aneddotica che ha il valore 
di una esemplificazione, si 
passa ad un breve excursus di 
storia italiana. attraverso lo 
affermarsi del toscano. per 
chiederci come mai in Italia 
la lingua nazionale non si dif 
fonde — come awiene negll 
altri paesi — convivendo con 
i dialetti e senza creare vasi 
incomunicanti. Neirinsieme 
della puntata, dunque. stabi-
Iiamo questo punto di patten-
za: la divisione sottolineata 
£l''inizio fra il nord ed un sud 
cbe appare piu «arretrato» 
perfino nel dato linguistico 
non e in realta una divisione 
gcografica. bensl sociale: sono 
i poveri che non sanno parla
re italiano. sia al nord che *»1 
sud. 

Puoi darci ancora quatche 
espmplificazione, per chiarire 
meglio lo sviluppo che assu
me nel corso dell'inchiesta 
questa tesi di partenza? 

Molto rapidamente. poss'.a 
mo dire che la seconda pun
tata vuole stabilire che la sud-
d'tanza politica e inevitabll-
mente anche una sudditanza 
Ungulstico-culturale. Ce quin 
di. innanzi tutto. 11 discorso 
sulla questione meridionale 
che svolgiamo partendo da un 
incontro in una scuola del 
1TJNLA (lTJnione nazionale 
per la lotta aH'analfabetisrno> 
e proseguiamo ritornnndo al 
Risorgimento per glumjere 
nuovamente al giorni nostri 
Pisacane, la rivolta di Bron 
te, 11 brlgantaggio. I recenti 
fatti di Reggio Calabria e in 
fine 11 Gattopardo. Veniamo 
cosi al nocclolo politico-cultu-
rale: su cosa e stata fondata 
1'unlta culturale del Risorgi
mento? L'utopla del Manzonl 

6 posta a confronto con la 
concreta sperimentazlone di 
don Milani e la sua scuola di 
Barbiana. 

Nella terza puntata, svolgia
mo una analisi dei modi in cui 
K cultura «dotta » arriva al 
popolo (ad esempio: VOrlan-
dn furioso ed il ieatro del pu-
pi siciliano, il melodramma, 
il romanzo d'appendlce); e 
quindi la scuola e Talfabetiz-
zazione realizzata sotto la 
spinta dell'emigrazione. Di 
contro affrontiamo quelle ma
nifestazioni di cultura popola
re che sono i canti popolari. 
aprendo il discorso anche sul
la nuova coscienza di quegll 
intellettuali che non scrivono 
piu per il popolo ma con il 
popolo (come Ignazio Buttitta 
che ascolteremo infatti decla-
mare 11 suo Lamento per la 
morte di Salvatore Canievale, 
mentre la madre ritorna sui 
luoghi in cui il figlio sindaca-
lista e stato assassinato). 

Un nodo 
di partenza 

La conclusione cui vogliamo 
arrivare e che anche la cultu
ra popolare rlesce ad espri-
mere una propria ideologia, 
cioe un suo metodo ed una 
sua prospettiva politica: la 
puntata, infatti, si conclude 
con un montaggio alternato 
fra tre episodi, due del primo 
socialismo (nelle risaie duran
te la formazione delle Leghe 
e in una zolfara siciliana in 
lotta) e l'autunno caldo del 
*69. 

Successivamente, n e l l a 
quarta puntata, cerchiamo di 
svolgere una analisi della lin
gua della borghesia imperia-
lista dopo la prima gueftra 
mondiale: quella che sceglie 
come proprio modello Carduc-
ci e D'Annunzio e non Svevo 
o Jahier. E' questo il nodo di 
partenza per un esame della 
cultura e dell'ideologia fasci
sta, anche attraverso la con-
trapposizione fra citazioni del
la retorica mussoliniana e l'u-
so del dialetto (non a caso 
proibito ai giornali dalle ve 
line del Minculpop). 

POSFO fare due esempi, fra 
gli altri che utilizziamo: uno 
e il ricordo della scritta in 
dialetto emiliano apparsa sui 
muri di Parma dopo la tra-
svolata atlantica di Balbo, 
Balbo,,hai traversato VAtlan-
tico ma non Parma; 1'altra 
e riferita alia battaglia di 
Guadalajara, durante la guer-
ra civile spagnola. quando i 
compagni del battaglione Ga
ribaldi lanciarono un messag-
gio alle truppe di Mussolini, 
utilizzando un camion fornito 
di altoparlanti: in quell'occa-
sione, quegli italianl appena 
giunti dall'Italia fascista 
ascoltarono per la prima vol
ta, nella stessa lingua, cose 
diverse da quelle che erano 
abituati ad ascoltare in pa-
tria; e dunque ascoltarono una 
lingua diversa. che aveva cioe 
« valori» different!. 

Con l'ultima puntata, infine, 
arriviamo ai giorni nostri: al-
fabetizzazione di massa, lin
gua del consumismo. linguag
gio politico e. nuovamente, le 
carenze della scuola. Ma por-
tiamo anche una nuova testi-
monianza della capacita popo
lare di creare un capolavoro 
quando pud usare la lingua 
per una problematica che fa 
parte delle sue ragioni di vita, 
com'e il caso delle Lettere dei 
condannati a morte della Rc-
sistenza. 

Resta da vedere, adesso, in 
che modo — da un punto 

di vista narrativo-televisivo 
— questa ricca problematioa 
e questa complessa articola-
zione si traducono in narrazio-
ne, cioe nelle cinque puntate 
televisive. Descrivendole, hai 
parlato di aneddotica esempli-
ftcutiva e sequenze recitatt. 
Qual e, piit precisamente, il 
modulo che hai adottato? 

Direi che si tratta di un 
meccanismo piuttosto nuovo In 
televisione e che sviluppa una 
costante precisa. Per ogni ar-
gomento, abbiamo svolto una 
ricerca fatta su materiale do-
cumentario o di repertorio, 
senza alcun ricorso agli 
wesperti ma limitandosi alia 
voce-speafcer di Riccardo 
Cucciolla « fuori campo ». Pol, 
quando si deve arrivare alia 
conclusione, questa viene « dl-
mostrata» attraverso una rl-
costruzione cinematografica. 

Un esempio? Nella seconda 
puntata affrontiamo il rappor
to nord-sud, cioe la question* 
meridionale come gigantesco 
rapporto citta-campagna, • 
parliamo dunque dell'esisten-
zo d« una cultura di tipo con-
tadino che viene ignorata da 
qualunque processo dl accul-
tm azione, fin dai tempi del-
l'Unita d'ltalia: 1'episodio ol-
nematografico dimostrativo e 
l'incontro fra Pisacane e le 
popolazioni meridionali, la lo
ro incapacity ad intendersi, o 
piuttosto l'incapacita di Pisa
cane a farsi comprendere dal
le popolazioni meridionali 
gip.cche si presentava a que-

ste ignorando completamente i 
loro termini di acculturazione. 

Le esemplificazioni che Nel
li ci propone sono numerose 
e sembrano costituire il tessu
to nanativo piii intenso, la cui 
traduzione pratica in termini 
televisivi e affidata ad un nu-
cleo di trenta attori fra cui 
Renzo Palmer, Anioldo Foa, 
Giulio Brogi, Luciano Virgilio. 
E' attraverso queste immagi-
ni « dimostrative » che, in mo
do preminente, Nelli cerchera 
di svolgere da stasera quel 
che egli stesso afferma come 
il proprio impegno di sempret 
Cercare di dare alle masse 
popolari. anche attraverso 
queste vlcende della lingua 
italiana, il senso di una loro 
autonoma storia che di sollto 
e opposta a quella delle classi 
dirigenti e solo talvolta pu6 
intrecciarsi con essa; una sto
ria, dunque, che troppo spesso 
resta sconosciuta e subalterna 
alia storia ufflciate. 

Dario Natoli 

Termometro 
in miniatura 

interno al 
corpo umano 

WASHINGTON, 11. 
L'ente spaziale per le ri

ce rche ha messo a punto 
una capsula in grado di mi
sura re la temperatura del 
corpo senza soluzione di con-
tinuita mentre compie II 
percorso dell'apparato dige-
rente. 

La capsula contiene una 
radio frasmittente miniatu-
rizzata, delle batterie e un 
termometro in grado di n-
gistrare continuamente la 
temperatura senza che tia 
necessario collegarlo con de
gli strumenti, mentre un rl-
cevitore all'estemo, riporta 
su nastro le informazioni. 

POTETE FARLO ANCHE V O I ! 1 ! 

Una pennellata 
e opla 

la ruggine sparisce 
per almeno sette anni 
Un nuovo preparato, inventato in Inghilterra, disin-
tegra istantaneamente la vecchia ruggine e imp»-
disce che si riformi. I piu grandi Enti mondial! 

I'hanno gia adottato 

Prcndcte un chiodo arrugini-
to. pcnncllatelo con la a Soluzio
ne D» e. dopo averlo lasciato 
asciugarc. immergctelo in un 
flacone colmo d'acqua marina. 
Se siete incrcduli per natura e 
avete molto tempo per fare 
esperimenti. cstraete il chiodo 
dopo selie anni: sara liscio e 
pulito. senza ombra di ruggi
ne. La c Soluzione D» ha eli
minate la ruggine preesistente 
e ha impedito il formarsi della 
nuova. Lo stesso test e altri 
ancora ha condotto l'lstituto 
svedese dell'Industria e del-
l'Artigianato in localita mari
ne. dove salsedine e umidita 
corrodono inesorabilmente i 
metalli. 

Poche pcnnellate della c Solu
zione D» sciolgono in un ba-
leno la ruggine da: utcnsili. 
clettrodomestici, tubi, grate 
metalliche. infem'ate, cancel-
late, intelaiature. serrature. 
cardini, automobili, bicicteMc. 
ecc. Ora la produzione c ini-
ziata su vasta scala, anche voi 
potcte procurarvi il preparato, 
sia per lavorazioni industrial! 
(cantieri navali. Industrie mec-
caniche, officine, laboratory 
ecc.) sia per usi casalinghi. 

La c Soluzione D > puo c?se
re applicata con un pennello. 
un panno. o con un \apor:zza-
torc. non danneggia il cromo, 
ne te superfici \erniciate. I 
ininfiammabile ed climina to-
talmcntc la necessita di «ab-
biarc, scrostare con spazsole 
metalliche. e preparare il fon
do con i convenzionali anti-
rucgine. Dopo la app!icaz:one 
della « Soluzione D ». l'oggetto 
puo essere subito \crniciato. 
Sinora I'hanno adottato. tanto 
per fare alcuni nomi: Autoriti 
deU'Energia Atomica. Philips. 
Kodak, Remington Rand, Pye, 
Ente Britannico Nucleare e 
Comitato Inglese per l'Accia:'o. 

Se volete dunque essere in 
buona compagnia, sia per le ne
cessita di casa che per il la-
voro esterno. ordinate anche 
voi OGGI STESSO la «Solu
zione D 9 che vi arrivera con-
trassegno (per circa mezzo li-
tro, surficicnte per coprire 
quasi 5 m1) a sole Lire S.900 
piu spese postali - semplice-
mente scrivendo a: LENK 
ITALIANA Sez. UR'1 - VI* ca-
vallotti, 13 20122 Milano. 

La annosa battaglia contro la 
ruggine e finalmente vinU: 
approfittatene anche voi tufcito. 

. . / A.V *rf ) , 
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