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Movimento operaio 

A cinquant'anni dalla fondazione 

Russi tedeschi e italiani 
di fronte all' Internazionale 

La Federazione giovanile so

cialista alle sezioni: «L'atto 

con cui Lenin ci chiama a con-

gresso e il migliore decreto di 

abilifazione morale e politico 

che poteva essere compilafo 

per noi, guardie aiovani del 

socialismo comunista inter

nazionale! » - II messaggio di 

Oddino Morgari 

Linguistica 

Semantica del 
linguaggio 

biblico 

Un' immagine del I Congresso dell ' lnternazlonale comunista tenulosi a Mosca nel marzo del 1919. 

Pochi mcsl dopo la fonda
zione della Terza Internazio
nale, Leone Trockij scrisse: 
«Se oggi Mosca 6 il centro 
della Terza Internazionale 
domani — ne siamo profon-
damente convinti — questo 
centro si spostera in Occi-
dente: a Berlino, Parigi, 
Londra. Per quanto gioiosa-
mente il proletariato russo 
accolga i rappresentanti del
la classe operaia del mondo 
tra le mura del Cremlino, es-
so inviera con ancora piu 
gioia i suoi rappresentanti al 
secondo Congresso dell'In-
ternazionale comunista in 
uno dei centri dell'Europa 
occidentale. Infatti un con
gresso comunista internazio
nale a Berlino o a Parigi si-
gnifichera il completo trion-
fo della rivoluzione proleta-
ria in Europa e probabil-
mente in tutto il mondo ». 

Tutto lo stato maggiore 
bolscevico era assolutamen-
te della stessa opinione, da 
Lenin — che non manco mai 
di sottolineare gli aspctti di 
arretratezza della Russia — 
a Bucharin, che aveva detto 
addirittura che «la rivolu
zlone internazionale e sol-
tanto essa e la nostra salvez-
za », da Zinov'ev, che diven-
ne il primo presidente del 
Komintern a Radek, che ap-
pena uscito di prigione in 

Germania, ne sara il scgre-
tario. E in fondo, tutto il 
problema storico di un giu-
dizio sulla Terza Internazio
nale, nasce di qui: dal fatto 
che — e non certo per colpa 
dei bolscevichi — la rivo-
luzione non si estese all'Eu-
ropa centrale e occidentale 
e la prevalenza russa. di mo
vimento e di Stato. non fece 
se non accrescersi, modifi-
cando profondamente la 
struttura originaria. 

E' pero ancora da vedcre 
se, all origine stessa, la que-
stione non fosse gia. se non 
posta. adombrata, soprattut-
to per quanto concerne il 
modello di rivoluzione, la 
trasferibilita dell'espericnza 
del potere bolscevico in al-
tri paesi industrialmente piu 
avanzati e ricchi di una «so
ciety civile » ben altrimcnti 
complessa. In effctti, dob-
biamo rifarci a Rosa Luxem
burg per scorgere la prima 
impostazione problcmatica 
di questo rapporto. Nel suo 
saggio su «La rivoluzione 
russa », pubblicato postumo 
da Paul Levi, la Luxemburg 
scriveva infatti: «Sarebbe 
chiedere a Lenin e compa-
gni opera sovrumana se si 
esigesse che in queste con-
dizinni si creasse quasi per 
incanto la migliore demo-
crazia, il modello di dittatu-

Geografia 
La nuova edizione dell'Atlante del T.C.I. 

Ilnuovovolto 
del nostr o mondo 

Una pubblicazione fra le migliori - Tra-
sformato in questi anni I'aspetto cartogra-
fico di interi continent! - II contributo 

informativo degli scienziati sovietici 

E' stato recentemente posto in 
vendita U nuovo Atlante Inter
nazionale del Touring Club Ita-
liano. L'opera si compone di 
due voturni: 1'atlante. di Rrande 
formato. con 1*3 pagine di car-
tografia a 6-10 colori. e lindice. 
piu ridotto e maneggevole. di 
circa 1000 pagine comprendente 
duecentocinquantamila voci. E* 
questa 1'ottava edizione a cui e 
giunta la pubblicazione che, con 
gli atlanti sovietici e america-
ni. e considerata la migliore del 
mondo. L'altissimo HveJIo grafi-
co e artistico. che derivava alle 
prime edizioni daH'utilizzazione, 
per la stamps, di incisioni su 
pietra. e stato mantenuto anche 
in questa edizione. per molti 
aspetti nuova poiche vf e fe-
delmente registrata la trasfor-
mazione politica della situazio-
ne mondiale e dei singoli paesi 
e ogni dato emerso dalle sempre 

• piu approfondite conoscenae geo-
fisiche del nostro pianeta. II la-
voro di raccolta. di selezione. di 
controllo delle informazioni e 
durato 12 anni. sotto la dire-
atione di Manlio CastiRlioni. |u-
minosa figura di studi'tso e di 
antifascLsta. ed e stato conti-
nuato alia sua morte da Sandro 
Toniolo. 

La suecessJone delle tavole 
dciratlantc, che compongooo 
una superficie di cir*a 20 mq. 
rispecchia la tradizionale divi-
sione delle parti del mondo: Eu
ropa. Asia. Africa. America e 
Oceania. Per ciascuna di es=e 
»mo state nremesse le carte 
Cenerali. fisica e politica: se-
guono le carte a scala masjRio-
re. ordinate per grandi region!. 
per statl c territori. in modo da 
•vitare. per quanto possibile. 
che una inrta politica o pnlitico-
amministretiva sia trattata par-
xialmente in tavole diverge. 
Q-jattro sono 1 gruppi fonda 
mentali in cui si divid^no le 
mappe: un primo. definite « ge
nerate ». che devrrive il morvio 
e opm sua singnla parte: seguo 
no le carte « nasswr.tive >. che 
comprendono. a scala media, m 
tere regioni di primaria impor-
tanza (per es.. Penisola Iberica. 
Europa centrale): il terzo grup-
UO e qucllo delle carte « fonda-
mentali». gcneralmrnte a scala 
deppia o tripla delle preceden-

ti; ultime vengono le carte edi 
snluppo > (ben 156). che rap-
presentano a scala ancora mag 
giore locahta di spiccato inte-
resse. cioe citta e loro dintorni. 
zone di ecceztonale concentra-
zione urbana e industnale. luo-
ghi di singolare conformazione 
fisica. e c c Una caraUeriMica 
che e propria dellatlante sin dal
la piO lontana edizione o laver 
adottafo. con im avanzatis^imo 
cnterio etnografico. la ripro-
duzjone dei nomi di luoghi e i 
termini geocrafici nella lingua 
di cia«cun paese. 

Ma altri aspetti vanno neor-
dati. Dalla precedente edizione. 
uscita nel 19S5-56. a quclla at-
tuale. profondi sono stnti i mu-
tamenti politid che hanno tra-
sformato l*a.wctto enrto^rarjeo 
di interi continenti. Tip;co ^ il 
caso dell'Africa. che fig:irava 
prima ripartita in estesi c com-
patti domini co!onia!» e che si 
presenta ora come un vanor>into 
mosaico di stati indipondoiti. 
Men> vist050 ma pur sempre n-
levantissimo e il nuovo volto 
che ha as<:iinto I'Antartidc di cm 
le piu reeenti documcntarioni 
cartografiche e sctcntifichp han
no mutato la configurazione co-
stiera e l vslori altimetricl 
(grande contributo informativo 
e stato c.fferto dallo sp!end;do 
atlante pubblicato <uil contmen 
te dai Sovietici). N£ va dimen-
ticata la rappre'ontazione inte-
ranvnte rifatta della morfo'ocjia 
jottomarina mediante curve e 
linoe batimctriche fornitc dalle 
campagne oceanografiche dei 
nrincipali Paesj. la segnalaztone 
dei hacini Wroclettrici e d'irn-
gazione. rinsenmento della rete 
di oleodotti. 1'aggiornamento del 
roticoiato ferroviario. la com 
plessa, a voile difficilis<'.ma so-
luzione dei problemi Imsnn^tici 

Un'opera quindi di ccce/ionale 
livello che fara !a fdicitA. oltre 
che di 5tudio«i e stiidcnti. anche 
dei molti appa«sionati alle ma 
t/^rie geografiche 0^.iest'annv\ 
cade il 75° anniversano dcl!3 
nascita del Sodalizio mnane^c. 
1^ pubblicazione deU'Atiantc In
ternazionale c un modo degno 
per onorarlo. 

a. n. 

ra del proletariato ed una 
f iorente economia social ista. 
Con il loro a t t egg iamento 
dec i samente rivoluzionario, 
con la loro e semplare ener-
gia e la loro incrol labi le fe-
deltft al soc ia l i smo interna
z ionale essi hanno fatto 
quanto veramente era da 
farsi... 11 pericolo comincia 
nel m o m e n t o in cui, facendo 
di necess i ta virtu, essi fissa-
no teor icamente in tutti 1 
de l tagl i la tattica a cui sono 
costrett i da queste fatali con-
dizioni e vog l iono raccoman-
darla come model lo di tatti
ca social ista. al l ' imitazione 
del proletariato internazio
nale.. . ». 

Per ques to la Luxemburg 
stessa , prima di morire, rac-
comando ai compagni del 
part i to comunista tedesco di 
opporsi alia crcazione del la 
Ter/a Internazionale sinche 
il c o m u n i s m o non si fosse 
sv i luppato in Germania. in 
Italia, in Francia. Ed Eber-
lc in porto appunto a Mosca 
queste obiezioni, astenen-
dosi anche sulla votazione 
che il 3 marzo, su proposta 
dei delegati de lFAustr ia . 
de l l 'Ungheria e del la fede
razione balcanica, dec l se la 
formale cost i tuzione del la 
nuova Internazionale. C\b 
che a w e n n c il 4 marzo 1919. 

Ma era poss ibi le davvc-
ro differire ques to passo? 
Quando Trockij l e sse le pa
role f iammanti del Mnm'fc-
sto c h e suggel lava la nascita 
del nuovo organismo, cift 
che balzava, e g ius tamentc , 
in pr imo piano era la neces
sita d» una centralizzazionc 
del mov imento in una situa-
zione di hattaglia aperta in 
tutta l'Europa. Se ne voglia-
mo una test imonianza stori-
ca precisa non ahbiamn c h e 
a rifarci al r ichiamo c h e la 
fondazione della Terza Inter
nazionale ehbe in Italia, in 
un part i to che comunis ta 
ccrto non era ma in cui ner-
s ino un riformista come Tre
ves vedrva — e lo diceva 
noi suoi interventi alia Ca
mera — nella quest ione del-
r a t t e c s i a m e n t o ver^o la Rus
sia dei Soviet la discriminan-
te essenzia le tra la c lasse 
operaia . \c s;ir socranre , l e 
sue rivendica7inni. e la vn-
lonta di conservazione de l l e 
vecch ie cla>;si diricenti . 

Gli italiani non partecina-
rono al primo Consrcs so dol-
l ' lnternazionale: ma sempli-
c e m e n t c pcrche non potcro-
no q inngere a Mosca. Ch6 
l 'adesione era fuori discu^-
sione. Alia meta di febbraio 
Oddino Moraari. che era una 
sorta di * ministro degl i 
EMori . del PSi . manda a 
Lenin un biql ietto: c Sono 
d c l e c a t o uf f ic ia lmente dal 
Part i to socialista ital iann per 
c spr imere al bo l scev i smo la 
solidarietS senza r i serve . en-
tusiasta e riconoscente. del 
partito c del proletariato co-
sc iente italiano. Sporo di es
sere in Russia tra breve ». II 
popolare socialista torine^e 
si fermer.^ invece in Unghe-
ria. non r iuscendo a pro<;e-
guire per la Russia, isolatn 
daH'Occidente, Abbiamo pe
ro parecchi se£rni del for\-o-
rc con cui l 'avvcnimcnto 
v iene salutato. e il pin im-
portante e quc l lo c h e reca-
no i giovani, cntusia^ti del-
l 'appello che Lenin ha Ian-
ciato per la nuova Interna
zionale. Luiiri Polano . se?re-
tario della Federaz ione z\Ch 
vani le socialista ( c h e due 
anni dopo nassorn quasi in 
blocco al PCd'I) i n n a una 
circolare al le varie sezioni 
dove si po^sono l e e c e r e que
ste frasi: «L'at to con cui 
Lenin ci chiama a congresso 
e il miclior decreto di abi
l i fazione morale e politica 
che poteva essere compi lato 
per noi . cuardie giovani ('.el 
soc ia l i smo comunista inter
nazionale' . Comunisfi del 
mondo. piovani e adulti . a 
con?resso'» 

Ma ^ il t ino di ade.=ione 
politica del PSI che convie-
ne sot to l ineare II soc ia l i smo 
ital iano o ormal ne t tamente 
distaccalo dalla socialdemo-
rrazia. Alia ronferen/a di 
Rerna e stato mandate Tasa-

Hnl, ma soltanto come osser-
vatore poiche tutta la dire-
zione del I'Sl, mass imal is ta , 
e orientata a una rottura con 
il « Bureau » social ista e fa-
vorevole a un nuovo raggrun-
pamento rivoluzionario in
ternazionale. 

Le notizie che g iungono 
da Mosca sono scars iss ime. 
Sol tanto il 18 marzo VAvan-
ti! da notizia del la fondazio
ne della Terza Internaziona 
le , mentre i deputati socia
list! in par lamento sviluppa-
no una vasta pnlemica con-
tro il governo Orlando e la 
politica del l 'Intesa di asgres-
s ione alia Russia dei Soviet . 
E quando si r iunisce, il gior-
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no appresso, a Roma la dire-
zdone del PSI, viene appro-
vato (con soli tre voti sfa-
vorevoli: e sono motivati da 
ragionl organizzative e non 
politiche) I'ordine deJ gior-
no di Gennarl, appoggiato 
da Serrati, Bacci, Repossi e 
altri, che impegna il partito 
ad aderire al nuovo organi-
smo appena sorto. L'adesio
ne sara ratificata dal Con
gresso di Bologna, ispirato 
interamente — almeno nel-
le sue formulazioni scritte 
— a una rensione del vec-
chio programma e della vec-
chia impostazione ideologica 
del partito, in nome della 

dittatura del proletariato e 
della sua instaurazione at-
traverso la presa violenta 
del potere. 

Del resto — e questo 6 
un tenia in generate non 
abbastanza approfondito dal
la riflessione storica — il 
rapporto tra i grandi mo-
vimenti socialisti dell'Euro
pa occidentale e la Terza In 
ternazionale ( e la Repubhli 
ca dei Soviet) si collocava 
allora non sol tanto c o m e 
rapporto di imilnzione, di 
model lo . di paradigma idea-
le — anche se la ques t ione 
di una differenziazione. e di 
una autonomia effet t iva. sa
rebbe presto saltata fuori — 
ma c o m e un problema di 
aiuto immediato reciproco. 
Questo aiuto ci fu e fu enor-
me. Da un canto , tut to lo 
sv i lnppo che connbbe nel 
19ir>-'20 il m o v i m e n t o ope
raio. socialista e rivoluzio
nario — compre^.i la fonda
zione di partiti comunist i di 
massa, ancorche minoritari . 
c h e si radicarono nella vita 
dei rispettivi paesi — sareb
be stato inconcepibi le , nel-
1'Europa del pr imo dopo-
guerra. senza la presenza 
della Russia e lo s t imolo del 
Komintern: dall 'altro, 1'azio-
ne dei minatori , dei portua-
li. dei maritt imi ingles i , de
gli operai, dei soldati e ma-
rinai rivoluzionari francesi . 
del PSI, dei s indacat i , de l l e 
masse opera ie e contad ine 
ital inne. fu un fattore di pri-
mis s imo piano nel frustrare 
i tentativi de l l e classi diri-
gent i del l 'Intesa di «stroz-
zare nel la . culla » (per usare 
una famosa c spres s ione chur-
ch i l l iana) la g iovane repub-
blica di Lenin. 

Paolo Spriano 

La teologia moderna iia usato 
e valutato erroiieamente il ma 
teriale linguistico della Bibbia 
Le cattit'e interpretazioni che 
ne sono state date sono da 
attribuirsi da una parte alia 
tendenziosita dei teologi. dal-
I" altra all' inadeguatezza degli 
strumenti d'indagine: queste le 
tesi di J. Barr (James Barr, 
Semantica del ttnguaggio bi
blico. Introduzione e traduzione 
di Paolo Sacchi. II Mulino. Bo
logna 1%«. pagg 7^07. L 5.555) 

La Bibbia ci e sempre stata 
presentata come un insieme uni 
tario: per salvare questo cri-
terio di fondo ogni passo veniva 
interpretato in funzione della 
totalita comoiuta e in se per 
Tetta. con lo scopo. cioe. di 
non far eomparire il messaggio 
del Cristo diversn da quello di 
Giovanni e questo diverso a sua 
vnlta da quello di Paolo e cost 
via. 

In realta — aflerma il Barr 
— la Bibbia presents naturali 
divisioni i>er il seinplice motivo 
che essa 6 un insieme leJterario 
e quindi una traduione compo-
sla in linauaagio umano. 

In secondo luogo gli studi lin
guistic! condotti sui Testi Sa-
cri si trnvano in una posizione 
assai arretrata nspetto a quelli 
che. ormai da oltre un secolo. 
si conducono in ambito Indoeu-
ropeo: la rnancanza moltre di 
un interscambio disciplinare. di 
un fruttifcro itnpiego delle tec-
niche usate dalla linguistica ge
nerate. ha isolato le indagini 
bibliche in un'area in cui re-
gna ancora il dilettantismo e la 
ascientificita del metodo 

Barr :nteode proporci un'maa 
gine semantica della lingue bi-
blica. non per coctruire un mo
dello di corrf'ttezza scientilica 
ma per dimostrare gli errori 
cui abbiamo appena accennato: 
si tratta pcrcio di un lavoro 
critico e negalivo. 

Per evitare interpretazioni lm-
pressionistiche ed arbitrane. 
l"Autore dichiara di vo!ersi at-
tenere esclusivamente alia vi-
suxie linauistica del problema ed 
•nteii'k- rrisrmungere questo sco 
rx> <Mi-n.n,m to .iaile sii'- c<n<i 
leri/;<«i. 04111 compoh-iiu- p<i 

cologica. sociologica ecc. m mo 
do da formulare conclus:oni sem 
pre veriflcabili. senza concede 
re nulla a quella genencit& 
astratta che e tipica di certa 
critica letteraria. 

Sulla linea di questo atteg
giamento programmatico. il Barr 
dichiara immediatamente non 
veritiera la proposizione secon 
do cui la lingua ebraica sarebbe 
uno strumento purticolarmente 
adatto ad csprimere concetti teo-
logici. Questa atTermazione (che 
elTettivamente ci pare costrmta 
a posteriori) deriva dalla teoria. 
di tipo idealistico. secondo cui 
ogni lingua sarebbe il riflesso 
delle attitudini ps-cologiche del 
popolo che la parla: ma il Barr 
fa giustamente no-tare che que
sta ipotesi non c mai stata va 
lidamente e sufflcientemente di-
mostrata. Da questa prima obie-
zione ne deriva una seconda: 
non e legittimo derivare da af-
fermazioni dogmat'che dei prin-
cipi da applicarsi estensivamen-

te senza la garanzia di una ve-
rifica V'oler. ad esempio. attri-
buire al oensiero ebraico un 
certo dinamismo per la partico-
lare nntura dei verbi della lin
gua ebraica. non e una buona 
argomentazione se prima non si 
sia dimostrato che non esisto 
no altri sistemi linguistic! le 
cui forrne verbali abbiano le 
stesse caratteristiche dei verbi 
ebraici. 

Passando dalla critica della 
teoria alia critica del metodo. 
Barr formula le seguenti rifles-
sioni: una tecnica la cui portata 
va sconfessata. o comunque li 
mitata. 6 findagine etimo'.ogica. 
Questa non e uno strumento 
adatto a coeliere. senz'altro aiu 
to. il signiflcato centrale di una 
parola L'etimologia e storia: ma 
nella storia si modiflcano i rap 
porti tra le parole e. con questi, 
anche il loro signiflcato Non si 
puo quindi in alcun modo essere 
certi che il signiflcato etimo-
logico di un termine biblico sia 
sempre quello fondamentale ri 
spetto ad altri sipnifieati secon-
dari portati dall'evoluzione nel 
tempo. II signiflcato deve esse
re fondata sulla cosc'tenza lin
auistica sociale messo in rela-
rionp nll'uso (pag 226) 

Non solo II signiflcato di una 
parola fin oarticolar modo quan 
do si tratta di un concetto teo-
logico) non puA essere interpre
tato mediante resame di quella 
parola presa isolatamente La 
analisi (ma qui il Barr non ci 
dice nulla di nuovoi deve avve-
nire a livello di frase 

II Barr enntinua il suo esame 
(dichiara. tra I'altro. pressoehe 
inservibile il famoso Dmnnario 
Teolnaico del Kittpl) mottipli 
cando lp analisi semantichp per 
pagine e pacine con una straor-
dinaria ricchezza di esempi e 
mostrandosi perfettamente a 
suo acin nel maneggin della lin-
Cua ebraica. 

A questo ptinto e bene chiart-
re che lo sfesso Autore non ci 
scmhra avpre tutte le carte in 
recola con la moderna scienza 
l-naui'tica Ha gi'istamcfite n 
lovato Panto Sacchi nell'acco 
r:>«n lntr(vln?ionp chr it Harr 
inn •<--t-\r cvn'o lello rin' Klotto 
aree ^emantiche In altre paro
le. prima di passare a conside-
rare la frase per chiarire il si
gniflcato di un'unitft pemantica. 
1'Autore avrebhe dovuto pren-
dere in considerazione le con-
npssioni che intercorrono tra 
dptta unitS e tutte le altre che. 
occnpando nel sistema pasizio-
ni vieine. delimitano I'area dei 
sicnificati dell'imita oresa in 
esame 

A parte quest'obieztone (che 
pud in parte essere giustiflcata 
col fatto che il volumf fu pub
blicato otto anni fa) ci sembra 
che le meditate pagine di James 
Barr sinno un salutare incorag 
giamento a rivedere tutta una 
serie di considerazioni che la 
teologia moderna (in un atteg-
eiamento in cui non si sa se 
prevnl^a la mala fede o Ticno-
ranza) tendeva a far passare 
come ncquisite e risolte una 
volta per tutte 

Sergio Scalise 

L 'unione indissolubile 
di Galve 

Notizie 
# Ecco I'elenco delle op«-
re piu vendute nel cor so del
la tettimane. I numerl tra 
parenlesl (ndlcano il potto 
che le stesse ope re occupa 
vano rvella clastiflca dell'ul-
limo notizlarrO. 

N A R R A T I V A 
1) Updike. COPPIE. Pel 

trinelll (1) . 
2) Clarke, 2001 - OD1SSEA 

NELLO SPAZIO, Longane-
»l (2). 

3) Bai tanl , L 'AIRONE. 
Mondadorl (4). 

4) Alvaro, DOMANI , Bom-
plant (3). 

5) Kawabala, KOTO, Rlz-
zoll (5) . 

SAGGISTICA E POESIA 
\) Montanetlt G«rv«to, L'l-

TALIA DELLA CONTRORI-
FORMA. Rizioli (1) . 

2) Masini. STORIA DEGLI 
ANARCHICI I T A L I A N I , Riz-
zoli (3) . 

3) Sarlier. LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE, Mon
dadorl (2). 

4) Kennedy. IL NEMICO 
IN CASA, Garzanll (4) . 

5) Gabrlella Parca. I SE-
PARATI . Rinol l . 

La clasiifica e stata com-
pilata *u dati raccolti presso 
le librerie Intemazionale Di 
Stefano (Genova); Interna
zionale Hellas (Torino); In
ternationale Cavour (Mlla 
no); Calullo (Verona); Gol-
donl (Veneiia); Internailona-
U Seeber (F l rante) ; Unl-

versitas (Trieste); Cappetli 
(Bologna); Modernlsstma e 
Gremese (Roma); Minerva 
(Napoli); Lalerza (Bar i ) ; 
Cocco (Cagllari) . Salvatore 
Fausto Flaccovlo (Palermo). 
0 Ecco la classlflca dei di-
schl di muslca leggera che 
sono risullatl plii vendutl nel 
corso delta passata settlma-
na. La graduatoria e staia 
catcolata rfall'Ansa utiliz-
zando te segnatailom delta 
rubrlca radiofonlca • Hit 
Parade > e del periodic! 
GIOVANI , MUSICA E DI 
SCHI e SORRISI t CAN 
ZONI . Tra parenlesl e tndi-
cata la posizione che to stes-
so disco occupava la selll-
mana precedente. 

1) MA CHE FREDDO FA, 
Nada. Rca (2). 

2) ZINGARA. Bobby Solo, 
Ricordi (1) . 

3) BADA BAMBINA,"Litt le 
Tony, Durlum (3). 

4) TU SEI BELLA COME 
SEI . Mai. Rca (6). 

5) UN'ORA FA. Fausto 
Leali. Rifl (S). 

4) LA PIOGGIA. Glgliola 
Cinquetll, Cqd (4). 

1) SCENDE LA PIOGGIA, 
Gianni Morandl, Rca (9). 

5) UN SORRISO. Don Ba-
cky. Amlco (7). 

9) OB-LA-DI OB LA DA, 
The Beatles, Parlophone (8) . 

10) ZUCCHERO, Rita Pa 
vone. Ricordi (n.q.) . 

Rai-Tv 

Controcanale 
L'UO.MO E IL CAI.COl.A. 

TORE — A'o»i insisleremo 
nun abbastanza sulla i>ro-
jonda tnseii.sibihtd dunostrata 
dai uraitramminti nel colloca
te una rubrwa come Oriz/on-
ti della scienza e della tec
nica t»i una pimzwne che ne 
conscnti' iuicolto solo a una 
parte fortemente liniitata del 
vulihlico telerisiio Le ra-
i/ioni di questa decisione nnn 
fi05\«no cite denture da una 
radicale e pateinulistiva sli-
ducia iieyli interessi dei tele-
xvcltaton: nella scelta dei tp-
mi e nella stessa mwio di 
tratturli. infatti. Giulin Mac. 
c'n e i Mioi collaborator} 
hanno compiuto progressi 
-t'n.sibifi nil tempo — ma cid 
non e yerulo a comiuislare 
una mifiliore collocnzione del 
la ruhrica. 

A testimoniure I entitd e la 
quahtd di quest 1 s/orzi sta 
anche iultnno numero di 
Oriz/onti: 01 parlicolare. la 
mcliiesta sui rapporti tra lo 
noma e il calcolalore. appena 
commciata. UeU'inchiesta e 
autore I'aolo Mocci: un aiur-
nalista televisivo che aid in 
altre occasiom ha dimostrato 
non solo la sua cura nel trat-
tare aryonu'iiti scientific'!, ma 
anche la sua capacitd di ren 
dere questi araomenti vpesso 
addirittura appassionanti, nn-
nostante la loro evidente dif-
ficoltd. Di Paolo Mocci era 
la trasmissione di un'ora sulla 
memoria che alcuni telespet-
tatori. jorse. ricorderanno. 
Questa trasmissione fu pre-
lentata Vanno scorso alia ras. 
senna internazionale di tele 
visione a Prnna e ottenne una 
menzione speciale; ma quel 
ch'e piu sianiftcatiio e che 
essa fu accolta da un lunpo 
applaicio dei (/iornalisti c del 
pubblico. nonostante quasi tut
ti i prcsenti fossero stati co 
strrtti a segnime il commento 
parlato e le interviste in cuf-
fia, attraverso la traduzione 
timultanea delle interpret, in 
varie linqtte. 

Ma la fatica. pentarono en -
dentemente qli spettatori. era 
stata ben ricompensata 

L'wehie-'ta *ut rapporti tra 
t'uomo e 1/ calcolatore si pre 
*enta adesw altrettanto inte-
ressante. Aoai felice ci it 
semhrata I'viea di for prece 
ilerc V initio dell'mchiesta re. 
ra e propria da un csemp'O 
pratico (lell'utilud dei calco 
latori nella vita di tutti i 
(jiomi: un'niiziaiiva che. ap-
ininto. testimonia dello sfarzo 
che Macchi e i suoi coliabora-
ton compiono per colleuarsi 
anche auh interest! piu imnie-
diati del pubblico La prima 
puntata dell'inchiesta. dedica-
ta all'utilizzazione dei calcnla-
inri nel catnpo ripdiro. pni, 
ci ha offerto informazioni ed 
esperimenti pratict di arande 
interesse. e. a volte, anche di 
arande siiQ'icstmne: basti ci-
tare la * macchina che parla * 
o il robot che Simula le rca-
zioni di un uomo sottnpo^to 
ad una operazione chirurqicn 

Mocci. niuslamente. nnn ha 
trulasciata di accennare al-
I'incidenza sociale dell'u-n 
dei calcnlatnri (quanto co^ta. 
no?: clii pud servirsene?). ne 
ai pericoli che esso pud com 
portare. Ci sembra. pero. che 
proprio questi aspetti andrch-
hero sviluvptti sempre. anche 
nelle conversazioni di Mnrc'ii 
con il prof. Caianello. che qw-
sta volta. iuvece. hanno avuto 
una conclusione un po' troppo 
thripativa Xon vorremma che 
si ripetesse il cam di quel 
medico italiano che all'inizio 
della trasmissione. parlando 
della possibile utilizzaziane 
dei calcolatori ai fini di un 
immediato reperimento di tut
ti i dati sanitari attinenti a 
una persona, ha dichiarato 
the in Italia a questa uti'iz 
zazione osterebbero sonrattutto 
le difficolta territorial! per n 
trasmis inne dei dati da tin 
punto alVallro del Paese: di-
inenticando die cid clip manca 
da noi, innanzitutto e un siste
ma sanitaria volto a tutelare 'a 
salute di tutti i cittadini. in-
distintamente e continuamen-
te — con o senza calcolatori. 

g. c 

Programmi 

Tele visione 1# 
i::w S A P E K E 

Corso di Trancpsp 
13.00 IN CASA 

I.a ruhrica curata da liruno .Moducno rlprcndp o ?; i \, l r 8 . 
sinlsslonl. Tra 1 servlzi prpvlstl In q«.«to m.meVo „"n\ 
uno nel corso del quale quattro donnc dl divers a rt.i .d 
orlglne sociale rlassumeranno l«» loro rspprirnzr. 

1.1.10 TELEGIORNAI.H 

17.00 LANTERN A MAGIC A 

17.30 TELEGIORNALE 

17,15 I.A TV DEI RAOAZZI 
Due puntate dollc ruhriche « Vangplo vivo » e . Lamlro 
linro * 

IS. 1.1 CONCERTO 
II complcsso vocalc Andres Bclln dplll niversha rattollra 
dl Caracas cseculrn hranl dl compositor! vcnrzuelanl 

19.15 SAPEKE 
« I segrotl dcgll animal! > a cura dl Î orpn Klselry iz punt.i 

19.13 TELEGIORNALE SPORT, Cronachc llallanr. Ogcl al Par
lamento 

20,10 TELEGIORNALE 

21.00 TV 7 

32,00 VIVERE INSIEME 
Con T« originale » dl Vladimiro Cajull " II coragglo " la 
rubrlca affronta un tcma altre volte trattato In altrp lormr-
la tendenza della gente a « farsi I fattl prnprl > L'rpisodin 
narraio. Ispirato a on fatto dl crnnara realmentr acraduio. 
si frnpernla su un uxorictdlo avvrnuto sotto gli orehl di 
moltr persone. Rpcltano. tra gli altri. Anna Mlseroechl e 
Gianni Musy; ta regla e di Piero Nelll. 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
18,30 SAPERE 

Corso di Inglrse 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 NERO WOLFE 
Ha Inlzio un nuovo ractonto della <.rrlp dal tliolo . Cir-
cjilto chiuso >. I.a \irrnda parte dall'lncariro cnnfrrlto a 
Nrro Wolfe da un nomri d'affari. Otis Jarrcll, chp sospeua 
la nuora Susan. Sotto ta dirrzinnr dl Giuliana BrrlinRiin. 
olirc ai due interpret! fissl. Tino Buazrrlli c Paolo Frrrari. 
ri-cliano Romina Power e M.irlo Pisu 

2-MO ( RONACHE PEL CINEMA E DEL TEXTRO 
I»up dei scr\izl della rnbrica sono dedicati all'attore Mlahel 
Piccoli e al re^Uta Carlo I,iz»artL 

Radio 
NAZI OVALE 

GIORVALK RADIO: ore 7, » 
10. 12. 13. 13. 17. 20. Zl 

S.35 Corso di lingua Inglrsp 
7.10 Muslca stop 
8.30 Le canzoni del maitlno 
•» t>6 Cotonna musicale 

10.03 I J Radio prr te Scuolc 
10,35 Le ore della muslca 
11.20 I.'esperlenza crUtiana 
11.30 Mezzosoprano Reglna Re-

snik 
12.03 Cnntrapponto 
13.15 Appunfamento coo Jula 

De Palma 
H.O0 TrasmisHionl regional! 
14.15 Zihaldone italiano: Con-

corso Lncla per canzoni 
nuove 

13.30 ChIosco 
13.13 Week-end mixfeale 
16.00 Programma per I ragaivl 
Ifi 30 I6J0 special 
17.03 Per vol gfovanl 
19.13 • I-a prodiginsa vita di 

Gioacchino RoNSlnl . 
19 30 Luna-park 
20.15 Gli entl Uriel tnchlesta 
2>>.I5 La vixtra arnica Lilla 

Brignone 
21.15 Concerto sinfontco dlret-

to da John Pritctiard 
22.10 Parliamo dl sprttacolo 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore fi 30, 

7.10. g.30. 9.30, I0JO 11.J0. 
12.15. 13.30. 14.30, ISJO. 
16.30, 17 JO. 18.30 19.30, 
22, 24 

fi on Svegiiatl e canta 
7.11 Itiltardino a tempo di 

musica 
8 10 Muslca leggera 
9.10 Inierludlo 

10.00 l.'nnmn che amo (» Vila 
dl George Gershulnl 

10 10 Chlamate Roma 31.11 
12.20 TrasmlsMonl regional! 

Il "" Hit Parade 
13.35 II sen/ailtolo 
M.»0 Juke-box 
11.15 Per gli amlcl del dUro 
15.15 Pianlsta Walter Gieteking 
16.00 Concorso L'nela per can

zoni nuove 
16 33 Le chiati della muslca 
17.10 Pomeridiana 
17.13 Clavce t'nica 
IS 00 Aperitivo In musics 
l?.oo Ton> Cucchlara Folk 
19 30 Punio e vlrgola 
20.01 Slamo fattl cosl 
>0.I5 Passaporto 
21,00 La voce del lavorator! 
21.10 Lo Spettacolo Off 
21.55 nolleitino per 1 naviganil 
22.10 II melodramma In dlsco-

teca 
TERZO 

9 10 La Radio per le Scuole 
10,00 Concerto dl apertura 
10.15 Muslca e tmmaglnl 
11.13 Concerto riell'organKia | | . 

Walch* 
11.45 Musiche Itallane d'oggt 
12.10 Merldlann dl Greenuirh 
12.20 L'epoca del pianoforte 
12,55 tntermr7/o 
11.00 Fuori repertorio 
IIJO Ritratto dl autore: Da

rius Mllhaud 
15,15 G. CarKsiml. L Peroi! 
lfi.35 C. M. von Weber 
17,20 Corso di lingua Inglete 
17.45 C. W. Gluck 
18.00 Notizie del T t n o 
18.IJ Quatlrante ecnnomlco 
I8J0 Muslca teggera 
18.45 Piccolo pianeta 
19.13 Concerto dl ogni sera 
20.30 Le matcrle prime nel fu

ture 
21.00 II quinto Veda: I/arie 

della rappresentanone in 
India 

22,00 II Glornale del Teno 

VI SFGNALIAMO: « II ejulnfo V e d a . (Terro ore 21). - 8' un 
programma dl lakshman Prasad Mlshra dedicato all'arte della 
rapprexentaJione In India VI parteclpano. *otto la refla di Dante 
Raiteri, git atinrl della enmpatnta della Rat di Ftreaie 
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