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Scienza 

L& rieerca nel 
processo 

rivoluzionario 
UD Jntcressante dibaitito 

sui problem] della rieerca 
scientiflca e tecnologica si 
6 tenuto recentemente alio 
Istituto Gramsci, a Roma, 
per inizialiva delia sezione 
culturale della direzione del 
partito. 

Ci sembra opporluno chc 
i risultati di quella discus-
sione c il scnso del docu
ment o preparatorio venga-
no conosciuti e messi in di-
scussione da un numero piu 
grande possibile di compa-
gni, anche perche gli avve-
nimenti spaziali di questi 
giorni non sono che un 
aspetto del problema piu 
vasto della rivoluzione scien
tiflca e tecnologica. 

II corapagno Chiarante ha 
scritto recentemente sul Con-
temporaneo-Rinascita: «E* 
un fatto cbe la "rivoluzione 
scientifica e tecnologica" 
che oggi e all'ordine del 
giorno nelle societa indu-
striali avanzate, ha posto in 
crisi cosl l'ipotesi della ata-
gnazione come quella evo-
Juzionistiea, cbe sovente era-
no state prospettate, anche 
da parte marxista, come ri-
sposta al problema dei rap-
porti fra assetto sociale ca-
pitalistico e sviluppo della 
scienza e della tecnica: non 
si verinca cio6 ne un blocco 
o un ristagno della rieerca 
o dell'utilizzazione delle sue 
scoperte, dovuto all'incapaci-
ta del capitalismo di regge-
re alia dinamica che essa 
detennina nelle forze pro-
duttive; ne d'altra parte, la 
incessante accelerazione del-
lo sviluppo scientifico e tec-
nologico appare di per s6 
sufBciente a rompere i rap-
porti capitalistici di produ-
zione e a delineare la nasci-
ta di un nuovo ordinamento 
della societa. Al contrario la 
sollecitazione e l'industria-
lizzazione della produzione 
scientifica cosl da assicura-
re un flusso incessante di 
innovazioni, sono venute ac-
quistando un ruolo sempre 
piu deterrainante nello svi
luppo economico del capita-
lismo maturo, rivelandosi 
strumento essenziale per 
conlenere e superare le cri
si di sovraproduzionc o le 
tendenze alia stagnazione, 
creare nuovi bisogni e apri-

re nuovi sbcccfci agli inve-
stimenti, compensare con lo 
sviluppo di nuovi rami del
la produzione la riduzione 
del tempo di lavoro richie-
sto per produrre i beni ne-
cessari alia societa >. E an-
cora: « La cosiddetta "rivo
luzione scientifica e tecno
logica" e strettamente con-
dizionata da quelli che fino 
ad oggi sono stati, a livello 
internazionale, i grandi com-
mittcnti della attivita di ri
eerca: da un lato 1 program-
mi militari o di prestigio, 
daH'altro gli interessi della 
industria capitalistica. Si cal-
cola che oggi nel mondo vi 
siano 5.000 studiosi cbe si 
dedicano alle ricerche con-
tro il cancro, mentre sono 
500.000 queili impegnati nel
le ricerche spaziali; si dedi
cano somme ingenti per le 
ricerche volte a scoprire e 
imporre nuovi prodotti di 
consumo opulento, mentre 
al confronto e del tutto ri-
sibile ci6 che si spende per 
ricerche (per esempio nella 
agricoltura nei paesi tropi-
cali) che sarebbero invece 
essenziaii per afTrontare il 
problema della carestia e 
della fame ». 

Queste considerazioni su-
perano veccliie posizioni 
acrttiche del partito nei ri-
guardi dell'importarite que
sti one, le quali perd rispun-
tano in alcuni articoli e 
lettere di commento alia im-
presa spaziale dell'Apollo 8. 

II grande awenimento non 
deve offuscare la mentc del 
critico rivoluzionario. E non 
si pu6 vedere solo la « ca-
rica rivoluzionaria » dei ri
sultati dei voli spaziali se 
essi non vengono inquadrati 
nel contcsto della societa in 
cui viviamo e se non si ope
ra una opportuna difleren-
ziazione tra le scoperte an-
tiche del singoli scienziati e 
I risultati della rieerca stret
tamente controllata dalle 
classi dirigenti e program-
mati per i propri fini. 

U domandarsi se sono uti-
II o no le imprese spazia
li 6 un falso problema. II 
vero e invece quello delle 
scelte e della committenza 
della rieerca. 

Una impresa spaziale pu6 
essere utile anche alia sco-
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perta dell'anticancro o alia 
soluzione del problema della 
fame nel mondo a condizio-
ne che I riKiilinti d<?!!a ri
eerca vengano selczionati a 
questi fini e non ad altri, 
che in genere contrastano 
con i vitali interessi degli 
uomini. Forse andiamo ver
so il « progetto uomo », ma 
la lotta di classe nel mondo 
continua ad acuirsi, la 
corsa al riarmo si accelera 
sempre piii e il divario tra 
sfruttatori e sfruttati cre-
sce. 

Nel documento dell'lsti
tuto Gramsci abbiamo scrit
to che in passato sono state 
sottovaiutate le possibility 
che lo sviluppo della rieer
ca scientifica di punta, del
la stessa rieerca fondamen-
tale offre in prospettiva al 
sistcma capitalistico per 
aprire sbocchi di spesa so
ciale improduttiva necessa-
ria al superamento del di
vario fra gli increment* 
nella capacita produttiva e 
in quella di consumo. Non 
soltanto la rieerca avanza-
ta permette l'espansione 
della tradizionale valvola 
delle spese militari (es.: la 
rete antimissile di costo 
previsto da 10 a 30 miliardi 
di doJJari) ma crea nuovi 
« bisogni » sociali (esplora-
zione dello spazio, esplora-
zione della crosta tcrrestre 
e sottomarina, grandi acce
lerator! e telescopi) che pos-
sono assorbire inveslimenti 
pressoch6 illimitati. D'altro 
lato i consumi privati nella 
societa capitalistica avanza-
ta tendono anche essi ad in-
dirizzarsi verso i prodotti 
delle industrie scientifiche 
di punta. Questo riguarda 
non solo i trasporti (auto-
mobili, aerei. elicolteri, ecc.) 
1 mezzi di comunicazione (tc-
levisione a colori, video-te-
lefono, ecc.) ma anche la 
cibernetica. La « computeriz-
zazione» privata pu6 svol-
gere in futuro nella socie
ta capitalistica dei prossimi 
30 anni un ruolo analogo, 
sul piano dei consumi, a 
quello avuto dalla motoriz-
zazione privata per la so
cieta capitalistica nei 30 
anni passati-

Questo tipo di sviluppo 
della scienza e della tecno-
Iogia e perci6 intimamente 
interconnesso alio sviluppo 
delta societa capitalistica e, 
mentre ne condiziona e nc 
detennina alcuni aspetti fon-
damentali, aprendo nel suo 
seno nuove contraddizioni 
nel momento stesso in cui 
permette di superarne altre, 
ne 6 a sua volta condiziona-
to e subordinalo. Entra in 
crisi percid la concezione 
che considera la scienza e 
la tecnica strumenti neutrali 
di progresso della societa, 
indipendentemente dai rap-
porti sociali, e che postula 
un processo di sviluppo 
scientifico chc segue una 
propria dinamica interna, 
soggetta a proprie leggi, di
namica che pud essere tut-
t'al piu favorita od ostaco-
lata dalla struttura della 
societa e dai suoi ritmi di 
sviluppo, ma non alterata o 
determinata nella sostanza. 

E concludendo, la risposta 
alia politica capitalistica del
la scienza deve essere oggi 
piu che mai una risposta 
politico e non tecnocrati-
ca. Una « politica della ri
eerca » della sinistra rivo
luzionaria non ha senso se 
non d un aspetto e uno stru
mento dello scon tro politico 
di classe. 

La risposta al sottosvilup-
po, in primo luogo, e la lot
ta antimperialista, condotta 
da un lato dai popoli dei 
paesi « sottosviluppati », con 
1'appoggio attivo e la solida-
rieta operante degli Stati 
socialist!, e daH'altro dalle 
forze rivoluzionarie all'inter-
no dei paesi capitalistici 
avanzati. Non a caso la lot
ta del Vietnam e stata an
che il catalizzatore di una 
vigorosa ripresa di lotta an-
ticapitalistica in questi pae
si, e non a caso le indu
strie di punta dello svilup
po scientifico e tccnologico 
sono ncgli Stati Uniti. in 
particotare, le Industrie piu 
impegnate nella gucrra 
scientifica. Ma in questo 
modo lo scontro di classe 
non e solo la risposta al sot-
tosvihippo, e anche lo svi
luppo alle contraddizioni 
delta societa capitalistica a-
vanzata. Non a caso questa 
risposta oggi tende gia in 
alcuni paesi, come la Fran-
cia c I'ltalia, a coinvolgere, 
con contenuti e prospettive 
rivoluzionario, al tempo stes
so, le avancuardie operaie 
delle industrie tecnologica-
mente piu avanzate e il mo-
\imcnto studentcsco. Si trat
ta degli strati piii acuta-
mente sottoposti alia con-
traddizione fra la realta op-
pressiva dei rapporti capita
listici di produzione, c la po-
tenzialita liberatricc delta 
scienza come forza produt
tiva. 

Aurelio Misiti 

Mostre Libri d'arte 

Sughi a Roma 

Un 
pittore 
della 
noia 
piccolo-
borghese 

Nel naturallsrno eslstenzlale 
di Alberto Sughi (gallena « La 
barcaccla», Roma) e tn atto 
un lento rivolRimento e, a giu-
dicare dai quadri piu recentl 
esposti a Roma, ron alcuni 
risultati plttorlcl nuovi e po-
sitivi. 

I motlvl plastlcl narratlvl 
variano ancora il tema tipico 
dl Sughi: un piccolo uomo 
trascina clabattando dl gior
no in giorno, di stanza in stan
za, un'esistenza immaiinconita 
e senile fra gli agi del vlvere 
borghese e della societa del 
consumi. II rivolgimento pla-
stico consiste, mi sembra, In 
questo: la flgura umana la-
scia il posto agli spazi vuoti, 
come dilatat] dalla visione at-
traverso un obiettivo grandan-
golare. e al moltl oggettj del
la sua mediocre esistenza. La 
pittura si va facendo abbuia-
ta e geiida, con Mmsurata con-
centrazione veristica su partl-
colari e finzioni otticbe, e Jl 
vuoto plastico degli Intern! da 
alia immaginc una quallta sur-
reale e una tensione ambigua. 
Insomma un mondo oiccolo-
borghese e un po' provinciate 
che pittoncamente •• gnada-
gna ad essere tra:tato come 
« natura morta ». Una giacca, 
qualche camicia, uo Daio di 
scarpe. un casse'.to a per to e 
frugato. delle piante grasse, il 
tutto piii fermo come 11 rl-
flesso dello specchio, bastano 
ora a Sughi per dare forma alia 
noia deU'esistenza e alia segre-
ta violenza che dalla noia nasce 
e si fortlfica come .e piante 
grasse nel clima di serra delle 
stanze. Insomma ia manjera 
nevrotlca, erotica e ansiosa di 
Francis Bacon ha ceduto il po
sto alia manlera sempre in-
glese, ossessiva nella mania 
analitiea, di un Lu^ien Freud. 
C!osl da uno stesso rema stan-
no na^cendo altri mt-Uvt pla
stic! che si preveduno tanto 
piu ricchi quanto piu Su
ghi llberera il suo talen-
to analitico. Ad esempio, gia 
il gioco plastico fra »e materJe 
del cuolo. delle piante e delle 
staffe, riesce a cosrruire un 
bel frammento di :rismo tu-
nebre della vita borghese. II 
limite crepuscolare di tale 11-
rismo potrebbe ancne essere 
superato dai pittore con una 
maggiore veriti dell'esperlen-
za e con una visione ruu spie-
tata e sintetica della realta. 

Comunque. ora .a capacity 
di forte concentrazione visiva 
sugli oggettl (si vedano / cu-
scini di cuoio. Le mani nel 
cassetto, L'interno, J quadri 
con giacca) appare come una 
piccola ma schietta conquista 
plastica e, quel che e piii 1m-
portante. rivela una disposizio-
ne lntellettuale a proiettare la 
propria sensibility fra le cose 
anziche consumarla in una 
sorta di narcisistico lamento 
sulla vita che non VA Insom
ma Ia « gabbia » dei manlerl-
smo esistenziale si e aperta 
e Sughi ne e fuori. Voglio dire 
che senza il senso de: terribi-
le e senza H senso di violen
za e la sensualita del grande 
realista esistenzia^e inglese. 
una pittura « alia Francis Ba
con » non ha prospettiva dl ve-
rita. Dietro una pittura come 
quella dt Bacon a'e la vita 
di Bacon e e'e l'amblente in
glese che e, diciarao cosl. an
cora un « ombelico r della no
stra terra (della nostra cul
ture). 

Dario Micacchi 

Un volume di disegni di Ugo At ta rd i : 

« Questo matto mondo assassino » 

I pezzi di carta 
del marchese di Sade 

On n'est potnt crimtnel vour 
(aire la peinture I Des bi-
zarres penchants qu/inspirela 
liiiiuia. G i i i i l aunio n p o i t u i u u C 
ba scritto che questo epifo-
nema servirebbe egregiamente 
come dlstico per tutta t'ope-
ra dei marchese dl rfade: nun 
si e certamente del crimlnfl-
U per avere dipinto le bizzar-
re inclination! che la natu
ra ispira. E non a caso egli 
trascrisse questo dlstico nel 
suo saggio sul Divino Mar
chese, dopo avere ricordato 
che Tous lea hommes sont 
/ous; il taut, pour n'en point 
voir;/ S'enfermer dans sa 
chambre et briser son mtroir: 
tuttl gli uomini sono pazzl, 
e per non vedere, bisogna rin-
chiudersl nella propria came
ra e mandare in pezzi 10 
specchio. 

II volume di dlsegni dl Ogo 
Attardi che ora esce con la 
pxefazione di Dario Micacchi 
e nell'impostazione grafica di 
Giuseppe Montanuccl (l dise-
gnl sono esposti alia galleria 
« II gabblano » dl Roma) por
ta il titolo swiftiano: Questo 

matto mondo assassino e si 
presenta, cosl ci pare, come 
il Ubro piu canco di risormn-

significato sono una cosa so
la, cbe cl sla capitato sotto 
gli occhi in questi ultimi tem
pi. Se ci chiedessero un bl-
lancio, uno di quei bllanci che 
si fanno tra la fine di un an
no e il principio dl un altro, 
parleremmo delle ooesie di 
Giovanni Giudici lntitolate 
Pantomime dt Praga uscite 6b 
poco da Schelwiller, del film 
di Elio Petri Un tranquillo 
posto di campagna e dl questi 
disegni d! Ugo Attardi. Ve, 
In queste opere. non soltan
to l'uomo sdopplato del no
stra tempo, ne estraneo ne 
consanguineo, com'e stato 
scritto. rispetto alia rtvluzio-
ne, e percib folle. ma ancne 
l'uomo che. llberatosl del ?uo 
personaggio storico (1 suol 
modelli), si affaccia nudo e 
con la sua furia sul vuoto del 
futuro: l'uomo, scrive Dario 
Micacchi nella presentazicme 
di questi disegni, che non ri-
conosce nella storla altra prov-

A u toistruzione 

Arrivano 
i «Tutor» 

La prima pubblicazione In Ita
lia di testi programmatj per la 
autoistruzione (anche se si trat
ta di programmi inglesi, con-
trollati sulla traduzione da Do-
menico Parisi. Piero Merzagora 
ed altri) e forse piu che una 
semplice notizia editoriale. Es
sa annuncia una nvoluzione pe; 
dagogica, di cui gli stessi pochi 
studiosi itaiiani che cominciano 
ad interessarsi alia produzione 
di sistemi didattici programmati 
non riescono a coglicre la por-
tata. 11 nome — debitamente 
registrato — che e stato dato 
a questi testi programmati e 
quello di < Tutor >: sono stru
menti per imparare da s6 che 
poco hanno a che vedere con il 
tradizionale manuale: ogni Tutor 
— come awerte la didascalia 
pubblicitana — vi insegna. vi 
interroga passo per passo e, se 
sbagliate. vi spiega 1'errore e 
vi corregge: e impossibile leg-
gere un Tutor senza capirne 
oerfettamente il contenuto e sen
za apprenderlo. 

I sei Tutor finora pubblicati 
riguardano I'elettronica. mate-
matica pratica. algebra elemen-
tare. aritmetica per calcolatori 
elettronici. trigonometria. elet-
tricita: sono annunciati altri no-
ve titoli: il regolo calcolatore. 
tubi elettronici. frazioni. deci-
mali e percentuali. tecniche pra-
tiche di gestione. chimica ge
nerate. fbndamenti di program-
mazione per i calcolatori. t«*cni-
che di programmazione per » 
calcolatori. element! fondamen-
tali per lo studio della musica. 
Sono editi da Vallecchi con un 
prezzo che si aggira dalle due-
mila alle sennila lire per corso. 

La programmazione dei testi 
e strutturata secondo un mo
del lo a funzionamento succes-
sionale con spiofiazione degli er-
rori: minima, forse eccessiva-
mente. d la parte esercitativa, 

Con questa iniziativa. come 
con I'altra sempre di Vallecchi 
del Programma FPCT (Fonna-
zione Professionale e Cultura 
Tecnica. che pid comprende piu 
di trenta fa^cicoli in cinque se-
zioni: e.cercitazione di misure 
e regola7ioni. tecnolocia di fab-
brica chimica. macchine uten-

sili, legislazione sociale e rap-
porto di lavoro. calcolo econo
mico azienda(e). ci si awia ad 
un confronto concreto con i prc-
blemi che solleva I'istruzione 
programmata. Chi ha gi5 av-
viato le prime sperimentazioni 
nella scuola pubbtica (in isti-
tuti secondari o in facolta uni-
versitarie di indirizzo tecnico). 
mettendo a punto una meccaniz-
zazione rudimentale (mdimen-
tale sotto il profllo didattico. 
mentre dai punto di vista tec
nico si tratta a volte di reatiz-
zazioni di ootevole genialita) o 
procedendo ad una ripartizione 
corrispondente alle esigenze di 
apprendimento della materia. 
sa a quali obiezioni di ordine 
teorico o a quali resistenze di 
ordine pratico da parte degli 
student! si vada incontro. e piu 
in generate quali difficolta tec-
niche e didattiche solleva I'av-
vio di corsi programmati: la di-
scussione. I'approntamento e la 
sperimentazione di quest! se
condo noi possono aprire pro
spettive interessanti se awer-
ranno in un clima differente da 
quello che si ha oggi in Italia 
sia negli ambienti < specializ-
zati > sia neU'opinione pubbtica 
piu vasta: clima di indifTerenza 
se non di diffidenza di matrice 
sostanzialmcnte idealistica. o di 
apprez2amenfo carico di distin-
guo e di aprioristiche limitazio-
ni. dove a fatica va emergendo 
1'impegno ad un confronto nella 
pratica. 

Lucio Del Comb 

videnza all'lnfuori dl quella 
che umanamente si d^. C'e una 
sola dlfterenza, m questi di-

poesie e tn quel film): che 
nessuno ha voluto mandare in 
pezzi lo specchio. Guardarsi. 
invece. guardarsi con crudel-
ta. e riconoscersl folll. Ma 
Sade. era questo che /oleva 
dire. 

Proletarl blu e saltimbanchi 
rosa nanno lasciato U posto 
a quest'uomo sdoppiato, solo 
con gli strumenti della Dro-
prla tortura. Non si tratta di 
una Indagine naturaitsrica in-
tesa a conoscere il male di 
se stessi, ma dl uno sforzo 
per usclre dai gusclo dl ci
cala che secoll di sforia ci 
hanno stretto addosso. In que
st! disegni, muore 11 perso-
naggio-uomo, 11 patetico e 11 
violento, la vittlma e il car-
neflce: muore I'assasslno che 
impugna 11 coltello ?ontro se 
stesso e contro tuttl 1 oropri 
simiii, muore queU'alter ego 
appeso all'attaccapannl, spa-
ventapasser! nazlsta col ber-
retto da pollziotto o scianto-
sa che ha lasciato appesi I 
merletti della sua vanita, muo
re 11 peccatore, ma muore an
che 11 giusto che da I'ultlmo 
spettacolo della sua lotta enn 
l'angelo. Sola e dolce. molto 
amata e accarezzata, e tutta-
vla torblda e lrraggiungibile. 
in questo viagglo « dall'abitu-
dlne della vita alia visione del

la coscienza », rimane una inn-
na glacente, che aspetta dl es
sere trafitta insieme col oro-
prlo figlio ancora da nasce-
re. Qui si chlude la storia 
che Attardi racconta. 

Ma e vero, come scrive Mi
cacchi, che Attardi ha dise-
gnato questi fogll dai cuore 
della lotta dl classe Slcche il 
richiamo a Sebastian Matta e 
pertinente: scrivendo questa 
storia (non cl lascia la sug-
gestione letteraria che questo 
sia un Ubro a da leggere», 
un Iibro « raccontato ») \ttar-
dl ha sentito nella propria 
carne la sofferenza (piu che 
i o mail i>l del mondo e c is l 
ha scoperto il mondo e an
che la rivoluzione, la volonta 
dl camblare 11 mondo, e — 
qui si scioglie il nodo del '•ap-
porto tra autoblografia e sto
ria — la propria forma. Se 
si pub trarre un insegnamen-
to illuministico. si dlra che, 
con questa scoperta, 11 pitto-
re-narratore, spogliatosl oel 
proprio personaggio e dl tut-
te le possibili false ^oscienze, 
ha imparato na non fuggi-
re», a rimanere solo e nudo, 
a rifiutare i modelli dl ^ e 
del mondo, a ricostituirsi. una 
mattina dopo I'altra, ponendo 
se stesso, sempre dl movo, 
di fronte al vuoto del futuro. 

II signor De Launay, gover-
natore della Bastiglia. aveva 
le sue ragioni quando -si la-
gnava del detenuto Donatien-
Alphonse-Francols de Sade: 
« D 2 luglio (del 1789, n.a.r.) 
gli venne l'ldea di servirsi, a 
guisa di portavoce, di un lun-
go tubo di latta. termmante 
in una delle estremita a im-
buto, che gli era stato dato 
perche potesse buttare \ ntiu-
ti nel fossato attraverso Ia sua 
fmestra. che dava sulla me 
Sauit-Antoine. Egli gridb a piii 
riprese che " sgozzavano t pri-
gionieri della Bastiglia e che 
bisognava liberarli " ». Ma, se
condo Apollinaire. faceva an
che altro il detenuto D.A.F. 
de Sade: « Buttava dalla fire-
stra pezzl di carta, in aul de-
scriveva i particolari delle tor 
ture cu! i prigionieri sareb
bero stati sottoposti ». A >uei 
pezzi di carta si pu6 pensa-
re, guardando ! fogli di Que
sto matto mondo assassino e 
misurando con 1 passi J-*I cur-
cerato quella stanza ^he ra-
ramente si apre sul mondo e 
che, forse. fe proprio ;a cella 
aella Bastislia o dell'osp:z:o 
di Charenton. 

Ottavio Cecchr 

Notizie 
# ECCO LELF.NCO DEI>-
I.F. OPERE PIU' V E S U t -
TE nel C«TSO drlla jteitlmx-
na. I numrrl tra pjirrincsl 
indic*im ti posm cnt it 
slrsse opere ocenpavano 
nella cla«i(lca deirallirno 
noiiiUrlo. 
Narratlva: 
I ) K a n l h l t i : « Koto », Riz-

zoll (1) 
2 ) n a s t a n l : « L'alrone >. 

M o n d ^ d n r l <2> 
J> K s » » b » i a : « M l l l e g i a », 

Mundadorl 
4) Sljron: • Vr confession! 

d l N i i T W B H ». F.tnaudl 
5) Kazan: • II enmpromrt-

<o ». Ferro <5) 
Sajcsistica: 
1) Monianelll - G r r v i s o : 

« I.Italia delta Contrort-
forma •, KIuol) ( I ) 

2) Ceram: « 1 detectKes dcl-
1" archeolojrla » Elnaadl 
(J) 

3) Kennedy: « I tredlcl ptor-
nl delU crlst dl Cuba *, 
Rarzantl 

4) « IJI llihnla rnncordata », 
Mnndadnrl (3) 

5) • 11 catechlirno delt'Uo* 
lotto >, Florentlna Ed. 

IJ» cla<<lflc* ^ <iat* enw-
pllaia su datl rarroltl nre<-
to le t.lhierte Internsjlona-
II ni Stefano (Grnnva); In
ternationale Hellas (Tori
no); Internazionale Cavonr 
(Mllano): Catnllo tVero-
na); (ioldnnl (Veneila); In
ternazionale Seeher (Flren-
ze); Unlversltas (Trieste); 
Cappeili (Roio.rna); Moder-
nl«lm» e Oremese (Roma); 
Minerva (NapoM); I-aterza 
(Harl): Corco <C«!!arl): 
Salvatore Fauito Flaccovio 
fPalerroo), 
• l-A nillRlA INTERNA-
7.IOSAI.F. nEL.UA I BIEN-
NALF. Internazionale della 

KraNca, preslednta da Al-
do Paioccht e composia da 
Armando Nocentlnl. presi-
dente drlla tnostra. rmoer-
to ttaldtm. Krnzo Hta«lon. 
RafTaetlo Monti e da Gior-
elo Treniln ha a^segnato. 
come settle. I preml a dl-
<posizmne: « Gran Premio 
CittA dl Fircnze . per an 
auHta Itallano (L- 500(KH>> 
Mario Calandrl dl Torino 
- Gran Prrtnlo CittA dl Fi-
renze • per an artlsta *tra-
niero (I, 500.000) Ton Van 
0< (Oianda) Altri preml 
auKecnatl: « Per I'ltalta •: 
Premio K \I-TV (L, 400 000) 
<><rar Gflllo: Premio Azlen-
da Tnrl<mo Prato (L- 250 
mtla) Walter Placesl; Pre
mio Fnndarlone Carmine 
(L. JOO.OOO) Giovanni Bar-
hisan: Premto Kart05 delta 
Cartotecnlca Pancloll. Mon-
tecailnl i l . tso.000) Sersio 
Saroni: Premio Artnro To-
sl (I. 100 000) Fernando F»-
rnlli; Premio del Mons 
(L. 100 000) panlo Manaresi 

Alirl prrtnl «<se(niatl: 
• Per ?!l stranlerl •: Cas-
<a dl Ri«parinlo (U 500 000) 
-Ian Krejcl (Cecoslovac-
(iiijir, Ptrmia TH-* !u Ncrl 
lU. 300 000) France Mlhellc 
(JacoslavU); Premio Fon-
dazlone Carmine (I- 230 000) 
Felix lloffm.'.nn (Svizrera): 
Premto Karto« delta carlo-
tecnica Pancloll. Monteratl-
nl <L. 150.000) Konrad srze-
dolckl (Pnlonlav. Premio 
Banea Toscana. Mattl Pe
tal* (Flnlandla): Premio 
SIP, Dennl* Olsen (Stall 
Vnltl). 

0 I MANOSCRITT1 non 
pubblleatl trovati dopo la 
mnrte dl Ernest ttemtngwa? 
non contengono opere dl 

Srande valore letteraria. II 
don Carlos BaHer. blosrato 
dello scrlttore Americano. 
ha dichlaraio In un Intervl-
sta che delle tremila pa?i-
ne dl mannscrittl oon pub
blicati — custodltl in una 
cassetta dl slcorrzza in nna 
banca dl Manhattan — solo 
na fcrrvc raznszszn r rrc rac-
contl poirebbero a son giu-
dizlo essere pobblicati. 
• IL 13 GKNNAIO I3C9 
Al I.E ORE IfiJO ha avuto 
intzlo la rsposizinnc-rappre-
<entazlone or^anlzzata nel
le sale del Museo Clvlco dl 
Bniogaz 

La Manlfestazlone-Ineon-
tro vnole essere nna tnanl-
frMazlone d'arte aperta a 
tutte le solleclrazlonl caltu-
rall. a tntte le esperlenze 
artistiche 

Si potra assUtrre mrattl 
nel corso della Manlfesta-
zlone che termlnera II 2 
fehhralo I9S9. ad happen
ings ed « eventl • a prole-
ztnni dl rums sperlmentall 
a passo rldotto, ad audiilo-
nl dl muslche sperirnentall 
e dl poesie lette dagll au-
torl stessi. SI potranno ve
dere anche opere dl pittu
ra, scuttura e hianco-e-ne-
ro. nonch* poesie vlslve 

Durante 11 corso della ma-
nlfcsiazlone artlstl e crlti-
cl. student! e operal e II 
pnbhllcn presepte. potran
no llberamrnte dlscutere I 
problem! che a tall fattl ar
tist Icl possono essere con-
nessl, 

La Manlfestutone e ini-
sisia con alcnr.l happ<T.!r.£S 
tenntl da Franco Vaccarl. 
da Entenlo Mlcclnl e Glnsl 
Copptnl 

Sono annnnctatl lnterven-
tl dl Adrlano Spatola. Glor-

Klo Celll. Erwlo Hagen e 
Vasco Beodin). 
0 OGGI, ALLE ORE 18. 
S! IN\L*GL'K.\ alU « Marl
borough • dl Roma ana im-
portante mosira del eranrfr 
pittore inglese Graham Su
therland. St tratla dl una 
serle dt ventletnque litoera-
ne, e$eguite tra il 1965 e II 
I96S, e dedicate agli anl-
mali. II titolo complessHo 
delta serte e. infatti. « A 
nrstiary » e gli anlmall raf-
flguratl sono non soltanio 
gli insettl che appartengo-
no da moltl anni al carat-
terlstlco mondo 700-nto-
morfico dt Sutherland ma 
anche uccelll, topi, sclm-
mle. pecore. leonl. pipistrel-
11. e c c SI tratta quindl dl 
un « bestlarto • vero e pro
prio. che la Marlborough 
Floe Art dl Lnndra ha fat
to stampare a Parlgl pres-
so Mourlot su carta a ma-
no ed ha raccoWo tn una 
cartella-

Le lltogTafle sono tlrate 
In TO cople pin dlect prove 
dl staznpa Insieme alle II-
tograne la Marlborongh 
espone anche nna qnlndlcl-
na di acquarelli dl vano 
soggetto 
• IL IS GESWlO SI E' 
INAUGl'RATA a Stoccol-
m». presso llstltuto Italla
no dl Cultnra, ana mostra 
dl Totl Scialoia. La mostra. 
che e patroclnata dai Di-
rettore dell'lstituto Mauro 
Carradl. e costltnlta da cln-
quanta opere. alenne dl 
grandi dlmenslonl. dai 1957 
ad oggi, e provtene da Mal
ta oe dove neU'ottobre-no-
vembre e stata ospitata al 
Malmoe Museum, uno del 
piii Important! delia Svezla. 

Rai Tv 

Controcanale 
SI I'.MILA Dl DiVORZlu -

Per la prima volta la le-
levviione italiana ha ajjrantato 
un dibattiio aperta sul teina 
del divorzio. k il compito e 
stato afjuiato (o permesso) a 
TV 7, la ruhnca di ruttura che 
cost spesso as solve la funzio-
ne di dare una byolverata al 
urovinciahsmo domiiiante alia 
Kai-TV. La quvsUone e stata 
ajjrontata con estrema caute 
la, come convien.' ad un tema 
che investe cosi vroiondamen-
te la realta italiana e i redal-
ton hanno apparcntemente fat
to tl possibile per presentare 
una dtscussione aperta. nella 
quale sembrassero conlluire con 
paritd di diriiti tutte le forze 
chc in Ital'a sono tmpcynoie 
in questo liibuiiiiu. Burbaio, 
Masina e Suzi — 1 redattori 
che hanno curato il luno/itSit-
mo servizio — hanno sceltu. 
infatti. la via apijarcntemente 
piu ovvia: quella cioe di chia 
mare dinnanzi al video per-
sonalitd politiche rappresen-
tanti le posizioni antidivorzi-
ste e dit'orziste. Alibianio cosi 
ascoltalo I'on. Fortuna — pri
mo firmatario del progetto di 
ledge intorno al quale si uni-
scono le forze di vari partiti 
—. la compaona Kilde Jotti. 
il democristiano Ruffini. espo-
nenl'i deU'Az'ione Cattolica e 
delle Acli... Girt in questo pri
ma elenco, tuttaria, si vedrd 
che e stata data una certa pre-
minenza ai sosteniton dell'at-
tuale regime di indissolubilild 
del matrimonio: tna non e di 
questo che conta parlarc. Con-
ta piuttosto — al di la dell'c-
same delle singole posizioni 
esposte. le quali investono un 
discorso piii precisamente po
litico — che il servizio. intro-
ducendo un discorso mioro 
per la nostra TV (e dunque per 
milioni di telespettatori) non 

ha crcduto opporlu'io aprire 
la sua esposizione con qualche 
cifra complessivj, qualche 
dato sulla situazione in cui si 
trovano cenlmaia di mifihaia 
di coppie italiane e. in conse-
ouenza. di fujh. Non si pud 
dire che tale piemessa sia sta
ta saltata in quanto « ovvia »: 
giacche Vinchiesta ha ritenuto 
addiritiura doveroso aprirsi con 
la dettagliata illustrazione di-l-
la meccamca del matrimonio 
civile e di Audio reliotoso; te
ma. eridentemente. afsai piu 
noto di quello delle situazioni 
provocate da separazioni ine-
versibili. Dircmo di piu: non 
s'e voluto nemmeno precisare 
quah siano 1 termini della pro-
posta in discussione. cosicche 
iu spettatore — se ha voluto 
comprendere qualcosa sulla 
proposta di leqtje in esame — 
ha dovuto fors' faticosamente 
strada fra le contrastanti af-
fermazioni degli intervistati. In 
questa comlizione. pur dando 
atto alia TV di esseni final-
mente accorta con assurdo ri-
tardo di un problema del qua
le fjli itaiiani discutono ormai 
da anni, non si pud dire che 
il servizio ahbia portato un 
contributo di determinate 
cliiarczza (come pur era da 
attendersi da uno strumento 
di informaztone che possiede 
lilt immensi strumenti della 
TV). Resta comunque, la con-
solazione dt'll'a/jermazione con-
clusiva: la discussione conti
nua. C'e da sperare die. pren-
dendone realmente atto. la .si 
voglia continuare anche in te-
levisione. con altri servizi che 
da una semplice esposizione 
pass'tno ad analisi piu precise 
e puntuali. Come quelle che 
la stampa sta gia portando 
oranti da anni. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAPEItE 

Profill di protagonist!: Edison 
13.00 OGGI LE COMICIIE 

Vanno In onda un breve dl film til Laurel e Hardy, « Anni-
versarlo dl nozze» e « Le avventure dl Romeo » dl Mosi-
e Gruel 

13,30 TELEGIOBNALE 
14.00 SPORT 1NVERNALI 

Da Kitzbuehl. in collcgamento dlretto, la telecrnnaca delle 
gare di dlscesa znaschilc. 

17,00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 CHISSA* CHI LO SA ? 
18,45 ANTOLOGIA DI ALMANACCO 
19,10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIR1TO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT. Cronache del lavoro 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 SPETTACOLO SENZA PASSAPORTO 

E' una passerella dl cantantl e attorl prescntatl da Mikr-
Bongiomo. Autorl dello spettacolo, nel quale 1 testi aono 
ridotti a poco. sono il reglsta Vito Molinarl e Alberto 
Testa. Ascolteremo Nino Ferrer, Claude Francois. Antoipe. 
Rocky Roberts, Anna Molfo, Charles Aznavour e Annie 
Glrardot. Tra gli attorl: Lino Toffolo. Cochi e Rrnato 
I'imitatore Franco Rosl. 

22.15 LINEA CONTRO LINEA 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
18.30 SAPERE 

Corso d l tedesco 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 1NCONTRI 

S. G. Biamonte e Giuseppe Sitiilla hanno reglstrato un eol-
loquio con il flautista severlno Gazzelloni, forse 11 piu 
grande solista del mondo in questo strumento. L'incontro 
e stato glrato In buona pane a Roccasecca. 11 paese lazialr 
dove Gazzelloni ft nato ed ha trascorso buona parte dalla 
sua adolcscenza In una famiglia di modrste condizioni 
economlche 

22.15 DOSSIER MATA HAR1 
Tcleromanzo dl Bruno dl Grrnnlmo e Mario Land!. Regia 
di Mario Landl. Interpreti: Cosetta Greco e Gabriele F»r-
zettl. E' la seconda puntata del programma gia trasmesso 
qualche tempo fa sul primo canale: questa volta assistlamo 
al successo di Margaretha. non ancora dlrenuta Mata Hari. 
a Parigl, ai suol amori e all'lnizlo ambiguo delta sua ear-
riera dl spla. 

Radio 
NAZIOSALE 

GIORSALE RADIO: ore 7: 8: 
10: 12: 13; 15: 17; 20: 23 

6,30 Segnale orarlo - Per so
la orchestra 

7.10 Musica stop 
7.48 Ierl at Partamento 
8J0 Le canzonl del mattinn 
9.00 Incontri con donne e pars! 
9,06 N'nvita italiane della mu

sica leggera 
9.30 Clak 

10.05 La Radio per le Scuole 
11.15 Le ore della musica 
11.15 r*ove andare 
11 JO L'na coce per vol 
12.05 Contranpunto 
12.36 Lettere aperte 
• 2.4; Fuiuo e \ircoia 
12.53 G i o r n o per g iorno 
IJ.15 P o n t e R a d i o ' 
14.00 Trasmlssioni regional! 
14.40 Zihaldone italiano 
15.45 Schermo musicale 
IS.00 Prorramma per i raxazzl 
16,30 Incontri con la scienza 
16.10 L'n cer to r i t m o 
17.15 Muslche di Francois Cou-

perin 
18.00 Gran Varieta 
19.25 Sni nosiri mercatl 
19.30 Luna-park 
20.15 No. guarda la luna e 

qcell'altra 
21.00 I.'arte di Victor De SJL-

bata 
2220 Viacg)/> mnsicale In Ita

lia: Napoll 

SECONDO 
GIORNAI.E RXUIO: ore 6.30: 

7 J 0 ; 8.30; 9 J 0 ; 10.30; 
11.30; 12.15; 13.30; 14 30; 
15.30; 16,38, 17,30; 18.30; 
19.30; 22; 24 

6 00 Prima d| comlnrlare 
7.43 Riliardlno a tempo d| 

•nnslra 
10,00 Ritote e motorl 
10.15 Caldo e freddo 
10.40 nattn Qnattro 
11,35 il palato immaginario 
11.45 Per nol adult! 
12.20 Trasmlssioni rrgionall 

13.00 Cantanti alllnferno 
I3J5 lo. Caterina 
14.00 Juke-box 
14.4^ Angolo maslcale 
15.03 Relax a 45 girl 
15,15 Direttore Hans Knappert-

sbnseh 
16.03 Rapsodia 
16.35 Serio ma non troppo 
17.10 Mirrofono sulla e l t u : 

L'Aqnlla 
17.40 Bandiera gialla 
18-35 Aperltlvo in musica 
18.55 Sul nostrl mercatl 
19.00 II motivo del rootiv* 
19.50 Pnnto e virgola 
20.01 « V i t t o r i a » 
20.35 Orchestre dirette da Ar

mando Trovajoti 
?i.oo Italia che lavora 
21.10 Jazz concerto 
22.10 Cantanti alllnferno 
22.10 Nate oggi 
23.00 Cronarhe del Mezzogiorno 
23.10 Concorso per nuove ean-

zoni 

TER20 

9.25 La Roma dei turistl 
9.30 C. Franck 

10.00 J. Brahms 
10.40 F. Sor - N. Paganini 
11.05 Antologla di interpreti 
12.20 Mnsiehe di Roheu Schu

mann 
13.35 Recital del quartetto P»r-

renin 
14.50 • Arianna e Barbabln » 
17.00 Le opinion! degli aiiri 
17.10 IJI religione del Germa-

ni prelstorlcl 
\1.za Corso di lingna tedesra 
17,45 M. Reger. 18.00 Notizie 

<IeI Terzo 
18.15 Clfre alia ma no 
18.30 Musica leggera 
18.45 La grande platea 
19.15 Concerto d| ogni sera 
20.30 Mnslca e poeMa 
20.4^ Concerto sinrnnieo 
22.00 II Glornale del Terzo 
22.30 « 11 compito dt nn hnor 

governo » 
23.25 R i \ i s t a del le r lv iste 

VI SEGN'ALIAMO: Terzo ore 13.35 - « Recital del Quartern 
Parrenln •_ Interessante concerto, nel quale sono Compretf brain 
dl Dehussy (11 . Qnanctto »), dl Birtftk (il • Sesto Qn&Jt*tt«>) 
e dl Petrassl (il « Quartetto • det 195TJ. 
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