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Storia 
La politics dei democratici in una ricca antologia di 
scrittori politici deU'Ottocento curata da Franco Delia Peruta 

II Risorgimento e 
la question e contadina 

II volume conliene scritti dei maggiori rappresentanti della democraiia rtsorgimentale: Buonarroti, Pisata-
ne, Manini, Ricciardi. Modena, De Boni, Budini, Angeloni - la propriefa della terra e i moli cordadM • II nesso 
fra la questione della terra e la questione degli intellettuali . le preziose indtcazieni di iavoro di Gramsci 

Uno del problem! su oui 
Gramsci tomo con maggiore 
insistenza nelle note risorgi-
mentaii dei suoi «quader-
ni » e quelle della posizione 
che t democratici italiani as-
sunsero nel Risorgimento 
verso i problemi sociali e, 
in particolare, verso la que-
stione contadina. Intoroo al-
le considerazioni di Gramsci 
si e svolto un ampio dibat-
tito: alcuni storici, infattj, 
osservarono che Gramsci a-
veva trasferito al Risorgi
mento problemi propri della 
lotta politica a cui egli ave-
va partecipato nel dopoguer-
ra Ora, come senve Franco 
Della Peruta nella sua pre-
messa alia raccolta di opere 
di • Scrittori politici dell'Ot-
tocento » (Tomo I: « Giusep
pe Mazzini e i democratici », 
Milano-Napoli. 1969. pp. 1283, 
L. 12.000) «poiche il noc-
ciolo dela critica sta nell'af-
fermazione che Gramsci, ce-
dendo alia suggestione dl 
esigenze politico • pritiehe, 
aveva trasferito indebitamen-
te a 11'800 una problematica 
— quella della questione 
agraria e dei contadini — 
ehe si sarebbe posta soltan-
to nel primo dopoguerra, la 
critica stessa si svuota dal-
l'intcrno, una volta che si sia 
dimostrato che il problema 
del rapporto delle masse 
contadine con la rivoluzione 
e quind] di una modificazio-
ne radicale della struttura 
dei rapporti sociali nelle 
campagne, quali che fossero 
le soluzioni prospettate (for-
mazione di una piccola pro
priety contadina generaliz-
zata, abolizione della rendi-
ta fondiaria. • legge agra
ria ». gestione collettiva del
la terra da parte dl asso-
ciazioni contadine) fu inve-
ce un problema ben pre-
sente, ed anzi discriminante. 
all'intemo della democrazia 
risorgimentale »- Questo non 
significa che le riflessioni di 
Gramsci sul Risorgimento 
non siano state sollecitate 
da una preoccupazione so
prattutto politica; partendo 
da essa Gramsci, per6. riu-
scl a porre un problema sto-
rico reale. 

Nelle difficili condizioni in 
cui egli lavord in carcere 
pote, appunto, porlo ed in 
dicarne acutamente delle so 
luzioni, ma non ebhe a di-
sposizione un materials do
cumentary sufficientemente 
ampio per poter verificare 
le sue ipotesi. Questo com 
pito e stato assolto nel do 
poguerra dagll storlcl marxi-
sti che hanno lavorato nel 
solco delle indicazioni gram-
sciane, e tra di essi Franco 
Della Peruta occupa ccrta-
mente un posto di primissi-
mo piano, con le accuratis-
sime indagini che ha svolto, 
e continua a svolgere, sui 
democratici italiani. Qnpsta 
raccolta dei loro scritti, in-
fat'i. costituisce l'ultimo fntt-
to di lunghe ricerche spe-
cialistiche Ed e significati-
vo che egli ora si richiami 
esplicitamente alle conside
razioni di Gramsci. 

Nel volume ci sono .scritti 
dei maggiori rappresentanti 
della .democrazia nsorgimon 
tale, dal Buonarroti al Maz
zini, ma vi sono anche mol-
to pagine dei minori, e non 
sono certo le meno interes 
santi. Le am pic introdtuiom 
ai maggiori e le piii concise 
pagine che introducono gli 
•critti del Ricciardi. del Mo
dena e del De Boni (utilis-
sime, perche su quest! sent-
tori mancano delle opere re
cent! e criticamente condot-
te) , vengono a costituire un 
nuovo volume sulla demo
crazia risorgimentale. che si 
viene ad aggiungcre a « I de
mocratici e la rivoluzione 
italiana » e « Democrazia e 
•ocialismo nel Risorgimen
to ». Tra i minori, mi sem-
brano parlicolarmente inte-
ressanti le pagine del BH-
dini dove appare, gia nel 
1834. la questione doll'ini-
ziativa meridionale, che sa 
ra poi ampiamente discussa 
nelle file dei democratici. La 
lettura dei testi conferma 
ampiamente le considerazio
ni svolte nella premessa e 
nelle lntrodiizlnr.l: 11 proble
ma dei rapporti tra rivolu
zione nazionale e rivoluzione 
sociale fu mol to sent i to nel 
Risorgimento, in maniera 
pid acuta nel Buonarroti e 
nel Pisacane. con maggiori 
cautele ed incertezze in Maz
zini. A proposito del Mazzi
ni, il Delia Peruta mette in 
rilievo le notevoli oscillazio-
ni delle sue posizioni sui 
problemi dei contadini e de
gli operal. m» mostra poi 
che esse vanno riferite alia 
diveraita delle situazionl in 
eui si trovo ad operars; fl 
•uo pensiero sociale non si 
fa*n« fvolgeodo per evolu-

zione interna, ma piuttosto 
per trovare delle risposte e 
delle soluzioni, sul piano 
tdeologico, ai problemi con-
creti che il Mazzini doveva 
affrontare. 

Proprio in riferi-
mento ai moti contadini, ed 
alia paura che essi destava 
no nella borghesia, si osser-
va talvolta che la cautela di 
Mazzini era un elemento rea-
listico, perche mirava a 
non allontanare dalla rivo 
luzione gli strati piccolo-bor 
ghesi Ma resta ancora da 
vedere fino a che punto fos 
sero impauriti dalla • leg 
ge agraria • gli strati pic 
colo-borghesi ed artigiani 
delle citta. a cui esscnzial-
mente si volgeva la propa 
ganda mazziniana. Ed anche 
nelle campagne meridionali. 
la piccola borghesia nel 1848 
fu piu vicina alle masse con
tadine che ai grand) pro
prietary 

Al problema degli intellet 
tuali, invece. il Della Peru 
ta dedica poche pagine, e 
proprlo esse fanno deside 
rare che se ne occupi piu 
estesamente (non so. pero, 
se sia giusto rilevare che gli 

Mostre 

Carlo Pitacan* 

intellettuali di Mazzini ap-
partenevano alia classe me
dia, sicchc il rapporto tra 
«intellettuali > e popolo, co-
si come era posto dal Maz
zini, veniva a subordinare il 
popolo alia borghesia: a me 
pare invece che gli intellet
tuali, sia in Mazzini sia in 
Pisacane, fossero considera-
ti come un gruppo sociale 
privo di legami di classe e, 
perci6. utile alia formazione 
dei quadri dirigenti del par-
tito rivoluzionario). II nesso 
tra la questione contadina e 
quell* degli intellettuali fu 
certo assai stretto nel Risor
gimento, ed e un altro gTan-
de merito di Gramsci aver-
lo posto In rilievo, anche 
qui partendo da problemi 
politici, per arrivare ad un 
problema storico reale. Le 
pagine scritte da Mazzini, 
Pisacane, Angelonl o Buo
narroti sulla questione so
ciale si comprendono meglio 
se si ricorda che esse si 
rivolgevano essenzialmente 
agli intellettuali, che avreb-
hero poi dovuto guidare I 
contadini alia rivoluzione. 

Aurelio Lepro 

e tecnica Fisica 
L'editoria italiana e la 

« scoperta » della cibernetica 

Nel mondo dei 
cervelli 

elettronici 
Dalle clauiche opere di Wiener, uno dei « padri » 
deNa scienza della regolazione, a quelle di Pavlov, 
che hanno aperto una prospettiva di interpretazione 

Ckbernetka delle attivHa nervose superiori 

La cibernetica ha indubbia-
mente un ruolo preponderan 
te nell'attuale sviluppo delle 
acienze Tisiche. biologiche e so 
ciali- Senza il suo contributo 
molte delle imprese spaziali. 
delle ricerche neurofisiologi-
che. logico-matematiche e so 
cio cultural! sarebbero nmaste 
alio stadio delle fantastiche-
rie. Fino a qualche ttnipo fa 
era difficile trovare sul mer 
cato editoriale italiano delle 
pubblicazioni divulgative della 
scienza cibernetica. essa era 
monopolio di piccoli gruppi <ii 
ricercatori che. messi a disa 
gio daJI'isolamento e provincia 
lismo culturale dei loro specifi 
ci campi di competenza. ten 
tavano di porre su basi criti 
che ed interdisciplinan il pro^ 
blema della ricerca Oggi sem-
bra che a meno di 25 anni 
dal primo incontro interdisci 
plinare sui problemi della ci 
bernetira. tenutosi a Princeton 
nella primavera del 1946 alia 
presenza di neuroatnmisti. neu
rofisiologi. ingegneri, matema-

E9 la piu vasta rassegna del genere allestita in 50 anni 

Arte deU'antica Russia a Mosca 
MOSCA, agosto 

Una mostra d'arte russa si 
e aperta nel alaneggio, che e 
la piii grande sala per espt> 
slzionl a Mosca Si tratta for 
se della piu vasta mostra dl 
antica arte russa negli ultimi 
cinquant'anni. Qui sono rac-
colti pezzi rarisstmt del Mu 
seo storico. del Museo russo 
di Leningrado, della Gallena 
I'retjakovskij, del Museo Ru 
bllov, dell'Ermitage di Lenin 
grado e delle raccolte di vec 
chle citto russe come Zagorsk 
Kolomenskoe, Rostov Jarosla 
vskij. Novgorod e Pskov. Le 
pitture, le icone, le sculture e 
le opere d'arte appltoata ri 
specchiano la storia millena 
ria del popolo russo. 

II posto centrale nelle espo 
slzionl e occupato dalle icone. 
poiche la plttura medloevale 
era oggetto dl culto religio 
so Queste opere appartengo 
no a maestri russi dei secolt 
XIII XVII. per la magglor par 
te a noi sconoscluti. Questi 
plttorl anonlmi hanno lascia 
to tele lnsunerate per profon 
dita e perlzia artistica. Essi 
infusero nella loro plttura il 
gusto finissimo e prectso del 
popolo. 11 suo ottimismo, la 
sua energia. la sua tenacla, 
la sua profondita e finezza dl 
sentimentl Qui hanno irovato 
espressione gli ideal! dell'uo 
mo russo di un lontano passa 
to. tl suo modo dl concepire 
U valore mllitare, 1) dovere cl 
vile, i'amore materno e la fe 
delta 

Queste opere ecceztonalt so 
no state riportato in vita dal 
restauratori sovietici. Alcune 
Icone esposte sono ancora in 
rase dl restimro Ad esempto. 
I'irona • Parasceve » e alcune 
rare tele del spool! XIV e XV 
sono state liberate soltanto in 
parte dal rimanejJKinmenti sue 
crssivl 

La mostra cl ra conoscere 
anche esempl deU'antica archi
tecture russa. Enorml pannel 
1! fotodrnfiol e model 11 rappre 
sentano le antiche cltta cot lo 
ro palazzt, le chiese e 1 com 
plessi archltettonlci, che sono 
vere perle deU'architetturB 
nissa. La mostra include co-
lonne slanclate di pietra btan 
ca, comic) intagliate per fi 
nestre. mattonelle multicolori 
Ce una vecchla isba russa 
dnll'alta porta intagliata e dal 
tetto a punta. Ci sono abitl 
di contadini, stoviglie. oggett! 
d'uso domestico e cosl via. 

Le opere piu antiche mostra 
no I'arte di varie stirpi. La 
se/.Ione uhe raccoglle le vesti
gia della cultura dei piu an-
tlchl popoll del territorio so
viet Ico include un'eccezlonale 
collezione di monill aurel de 
gli Scitl, appartenentl all'Kr-
mitage di Leningrado. Nelle 
vetrine splendono pesantl 
braoclalettl, strani orecchlnl e 
anelll adorni di pietre prezio
se e dl figure dl animal) fan 
tastlcl. 

La sezione deU'antica gtolel-
lerla russa include orologi dl 
argento • d'oro, candelabrl, 
vassol, tazze e caraffe smal-
tat* Questi oggett) si distln 
guono per la finezza del lavo 
ro e per la severlta delle for 
me precise. E' atraordtnario 
p«r la bellesza della aua tor-
ma ovale U aarcofago d'argen-
to d«Uo saravlc DmitrU, por 
u t o da Oilie Qu«tto oapolav 
voro dalla giolaUarta aambra 
un complicate rtoamo arab* 
•oo. 

In queet* mostm t lnoontn-

Andrej Publjov: L'apo»tolo Paolo 

no stoffe trapume d'oro fatte 
da abili artigiani ruaai. I pa-
ramentl sacerdotal! lntessuti dl 
oro e d'argento mandano ri-
wrbetri aooacaott, aJ pari del 
coprlcapi fetnmlnlli, to cui 
sono Inseriti diamanti, smeral 
di, zaifirl e perle. Le stoffe 
paiono dipinte da) pennello di 
un pittore, 

Non erano tnlerion ai gtolei-
Ueri 1 rabbrl « gli armierl 
russi, 1 magnl della fonditu 
ra e della fucinazlone. La lo
ro arte aveva un carattere dl 
verso, condizlonato dalle in 
numerevoli calamita militari 
che si abbattevano sul popo
lo russo. Nessun museo ave
va maj esposto in precedenza 
tanta varieta dl corazze, d) el-
mi, di asce da combattimen-
to, di vecchl cannonl. 

II grande talento decorattvo, 
proprio degli artist! russi, si 
manifesta anche nell'arte ap 
plicata, ampiamente rappre 
sentata In questa mostra. In 
Russia si praticava largamen-
te I'arte dell'intaglio del le-
gno e dell'o&so, della ceselia 
tura dei metalll, della produ-
zione d'ognl sorta di terrecot-
t« vemldate. In questa sezio
ne della mostra s'incontrano 
baull ferrati del XVII secolo. 
Si va dalle masaicco casse 
monumentall alno alle minu 
soole scatolette incrostate. SI 
vedono elegant! fiorl ornamen
tal! dl sottiU lamlne dl metal-
lo- Quanto aU'Uluminazione. si 
va dal lamplonl stradali sino 
alle pit) piccole lucerne. Li ha 
creati la fantasia incontenibi-
le degli artigiani. Non se ne 
riesce a trovare due uguali. 
Quando si guards tutti questi 
oggettl, si ha 1'impressione che 
essi aprano uno spiragho su) 
complesso mondo fantastico 
deU'antica Russia, espresso 
nelle tradiziotu e nelle flabe 
popolari. I lavorl russi espost! 
UJ questa mostra sono I piu 
anticbJ nella storia della crea 
zione artistica del popolo rus
so. Va detto che 1 margin! 
cronologici deH'esposizlone so
no molto vasti: si va dagll og
gettl molto anterior) all'era 
volgare fino ai capolavorl rus
si delle epoche successive. La 
mostra da uo quadro dello 
sviluppo armonloso e coerente 
della cultura artistica russa 
dalle forme primitive e dalle 
lines piti aempllci fino alls 
plastics pid rafflnata, 

Novotti 

Notizie 

II 4 tattambra 1M9 v*rr* 
inaugurata nalla *•!• 4*1 
Catlello di Braliilava la u-
conda edlilona sella Trltn-
nala mondial* d*H'*rt* naif. 
All* mostra hanno ttl* *»il-
cur*to la lor* p«rl*clp«tlo-
n« I l p**tl, moltl d«l quail 
ttporranno p*r I* prim* vol-
t* * Bratislava. La Trl*nnal* 
v*dr* otpotl* oporo dl •Mi
l l I naif del «*flu*ntl p***l: 
Canada, M*ulco, CUB*, Br*-
tl l* f Cipro, Sv*i|s, N*rv*«U, 
B*lgk>, Olands, Ropvbbllc* 
fodoral* t*d*tc*. Jugoalavla, 
Romania, Unghcrl*, Polonl*, 
Italia, Sp*gna, Oran Bnta-
gns, Tunisia. Francis, Svls> 

zara • C*co«lovacchla. I 
paetl ch« hanno una motlra 
colleHlva pottono otporr* *l 
mattimo M opor*. 

N«l quadro doll* Trlonnal* 
verrA organixtato un tlmpe-
tlo ch* corchar* dl chl*rlr* 
I rapporti ch* Intorcorrono 
tra Cart* naif * sltrl t*t)orl 
afflnl dolt* cr**don* figura
tive, par *s*mplo tl dl»*gno 
Infantll*, la cr**ilon* m*-
dlsnlcs • patologlca, I'srt* 
popolsr* *cc. In occatlon* 
d*ll* Trl*nn*l* uielr* un ve
lum* lntlt«l*to a L'arl* naif 
mondial* ». 

II rnwiM • Hermltsf* » hs 
Incuturalo un* iMttr* dl dl-
sagnl • lltogrsf I* 41 OI*e*m* 
Mantu. L* cento *p*r* grsfl* 
ch* eh* c«mponf*n* la •as

tir* ton* slats g*ntllm*n1t 
most* a disposition* dal 
«Comitate d*gll amlcl dl 
Mamii > * d*l flglt* d*U'*r-
tltt* Plo Mawu. 

Tr* I* op*r* ttpotto tl di-
ttlngwono In psWcoisr <n*do 
I* c*mp*tlii*nl rnXIs qu*ll 
Oi*c*MM Msntu hs *tpr*t$a 
I* sp* pr*t*tfs csittr* I* 
gu*rr* * Is H I * smmlrsilo-
n* p*r l'*r*ltm* d*l csmbst-
t*ntl dolls R*tltt*ns*. La 
mottra dl L*nin«r*do rlm*r< 
r* sport* Irs tsttlnisn*, 
dopo 41 ch* I dltognl dl 
Mttnt vorrsnn* *tp*ttl * 
Motes. 

tici, fisici psicologi. sociologi, 
antropologi ed economist!, ta 
industria editoriale italiana 
stia scoprendo la cibernetica. 

Come sempre ^ccade net 
momenti di particolare curio-
sits da parte di un va-
sto pubblico di lettori per 
una nuova scienza. le case edi-
trici piu che un preciso indi 
rizzo o o«ilitica culturiiK- <e-
guono degli interevsi L . . ' j i i -
vamente cornmerciali. 

Ciononostante in questi ul
timi mesi sono usciti una se-
rie di volumi sulla ciberne
tica che nel loro insieme rie-
scono u ddre un'idea della sua 
origme. dei suoi fondamenti 
logici e delle sue possibility 
applicative. 

II Saggiatore. accanto a La 
Cibernetica di N. Wiener, li-
bro fondamentale per chi vuo-
le addeotrarsi nella scienza 
della regolazione, il primo te-
sto classico sui principi su cui 
essa si fonda. il cui autore 
e stato uno dei piu accaniti so-
sti-nitori e promotori deUa 
sua autonomia ed indipenden-
za, ha pubblicato recentemen-
te L'anno 2000 di H. Kahn e 
A. Wiener Questo libro e il 
frutto di uno studio di < fu-
turologia > programmatu dalla 
Commissione per l'anno 2000: 
esso & un'anticipazione di quel
la che sara la nostra realta 
prniettata nel futuro. 

La casa editrice Bompiani 
pubblica Cibernetica e direzio 
ne aziendale di S. Beer, una 
prefigurazione logico organiz-
zativa di una macrostruttura 
aziendale automatizzata. l'an-
ticamera della fabbrica degli 
automi. , 

Zaniclielli invece pubblica 
L'automaiione dell'intelligen-
za di E. Gagliardo. un'intro-
duzione al mondo dei cervel
li elettronici. I'esemplificaziu-
ne piii spettacolare ed affasci 
nante di un prodotto della ci
bernetica: le macchine pen-
santi. 

La casa editrice Etas Kom 
pass con Cibernetica e Socie 
ta di C.R. Dishter e Lo se-
conda societa hidustnale di 
G. Roustang apporta un no 
tevole contributo di ;hiarifi-
cazione da una parte sul <1e-
stino delle nuove societa ndu 
striali guidate dal tecnicismj 
piO esasperato e fine a se 
stesso. dall'altra sulla ciberne 
tica in URSS. 

Comunemente e saputo che 
la culla della cibernetica e sta 
ta la civilta occulentale. m 
particolare gli Stati Uniti: 
niente si sa di preciso, se non 
a livello s pecialistico. dello 
sviluppo della cibernetica nel 
1'Unione Sovietica. In realta. 
parallelamente agli studi del-
1'americano N. Wiener, negli 
anni trenta e quaranta il rus 
so Markov portava avanti le 
ricerche sulla logica simboli-
ca e matematiea spingendole 
ad uno stadio talmente avan 
zato che ancora oggi i model 
li markoviani, nell'ambito del
la teoria dell'informazione. so^ 
no quantn di piib avanzato ci 
possa essere. Cosl come esi-
steva fin dal 19.14 una com
missione, all'intemo dell'Acca-
demia rielle Scienze sovietiche, 
preposta alio studio del con 
troilo a distanza e dell'auto 
mazione. Inoltre tra il 1950 
e '55 si asi iste ad una serie 
di iniziative scientifiche e cul
tural) che portarono alia crea-
zione dell'Istituto per la mec-
canica di precisione e la tec-
nologia dei calcolatori. alia 
convoca7ione del Secondo con-
gresso sulla teoria della re
golazione automatics, ed al
ia pubblicazione dj manuali 
scolastici sui servomeccanismi 
e sui sistemi di lontrollo. 

Oggi si pud dire che I'URSS 
dopo un primo periodo di for
te opposizione ideologica alia 
cibernetica sia Tunica societa 
che adotti un sistema comples
so di ciberna?ione a tutti i li-
velli, da quello scolastico a 
quello economico a quello s a 
d a l e '\>rd ancor prima ilegl: 
studi di Markov, agli inizi del 
nostra secolo Ivan P.nl.iv con 
la formulazione, nel campo 
neurofisjologico, della teoria 
dei riflessi condizjonati apri 
vs la prima prospettiva di in
terpretazione cibernetica del
le attivita nervose superiori 
Un punto di partenza. questo, 
comune a tutti gli studiosi di 
cibernetica applicata alle fun 
zioni umane. In questa pro
spettiva gli Editor! t lunit i 
pubblicano di I. Pavlov U ri-
fltaso condizlonato, una silloge 
originate degli scritti fonda-
mentali presentata da Raffael-
lo Misiti, e Psicopatologia « 
ptichiatria. 

Giutepp« De Luca 

Cecil Franck Powell 

Aveva scoperto 
il «mesone pi» 

La storia i\ N M partictlla prtvista M a tttria e trtvata M i d 
anni ##•• neHe radiaziaii casmidM sillt hde M iv iaM 

La fa ma di Cecil Franck Po
well. U fisico mglese marto in 
Italia, presso Como, qualche 
giomo fa. e dovuta soprattutto 
alia scoperta — compiuta assie-
me con Oc-chialini e Lattes oel 
1M7 — della particella elemen-
tare detta c mesone pi-greco », 
0 brevemente « pione ». Questa 
scoperta gli valse. nel 1950. il 
premio Nobel, che del resto co 
ronava una camera di studio 
so gia lunga (Powell era nato 
nel 1903 e aveva cominciato la 
attivita di ricercatore a Cam 
bridge mentre era ancora vivo 
Rutherford) e assidua. e la par-
tecipazione diretta, in posizioni 
sempre di rilievo. a quella 
grande stagione della scienza 
fisica che mature negli anni 
trenta con tutte le premesse. 
teoriche e sperimentali. degli 
straordinan risultati che dopo 
il secondo conflitto mondiale 
avrebbero dato nuove dimensio-
m al mondo. 

Appunto nel corso degli anni 
trenta Powell aveva sviluppato 
lo strumento di indagine che lo 
avrebbe portato al successo del 
1947: I'impiego di lastre foto 
grafiche come « nvelatori > di 
eventi subnucleari. Conviene 
forse ricordare qui che i feno-
meni relativi alle particelle ele-
mentari (alcune delle quali en 
tra no a far parte dei nuclei ato-
mici. mentre altre esistono solo 
alio stato libera, spesso non piu 
a lungo di qualche milionesimo 
di secondo) non possono essere 
osservati direttamente. a causa 
delle dimensioni ridottissime di 
tali particelle (nell'ordine delle 
frazioni di miliardesimi di cen 
Umetro) e della velocita. pros-
sime a quella della luce, con 
cui esse si muovono. Si adope-
rano perci6 c nvelatori > di va-
rio tipo. che interagiscono con 
gli eventi studiati. conservan-
done traece visibili. le quali 
vanno poi interpretate in base 
a criteri di calcolo fondati sul
la meceanica quantistica. e in 
tal modo danno ragione di ci& 
che e aecaduto. 

Cosl, I'evento osservato da 
Powell (con Occhialini, abbia-
mo detto. che e in seguito rien-
trato in Italia e insegna ora a 
Milano. e Lattes) e ancora visi-
bile, in una lastra direttamente 
impressionata non dalla luce, ma 
appunto dal f pione »: il primo 
la cui esistenza sia stata speri-
mentalmente accertata. 

In seguito, molte altre nuove 
particelle sono state messe in 
evidenza. anche dallo stesso Po
well. ma nessuna di esse ha 
avuto 1'importanza del « pione ». 
Quest "ultimo non solo (come pri
ma di lui il neutrino e altre 
particelle) era stato previsto 
dalla teoria. ma occupa una po 
sizione centrale nella fisica nu 
cleare. ed e stato protagonista 
di una storia awincente. Fu il 
fisico giapponese Yukawa, nel 
1935. a ipotizzarne 1'esistenza e 
le caratteristiche (massa, vita 
media, e c c ) . nel quadro di una 
teoria intesa a spiegare le forze 
nucleari. e in particolare il fatto 
che esse agiscono entro un d e 
terminate raggio di azione. estre-
mamente breve: un decimillesi 
mo di un miliardesimo di centi 
metro. In sostanza: fra le par 
ticelle che compongono un nu 
cleo atomico agisce una forza 
che e completamente diversa 
dalla attrazione fra cariche elet-
triche di segno opposto, o dalle 
forze gravitazinnali. E' noto a 
tutti. ora ma i. che questa forza, 
enorme, e appunto quella che si 
manifesta nella forma di energia 
nucleare (in seguito alia fissio-
ne di nuclei pesanti, uranio o piu 
tomo). La relativa teoria, formu-
lata da Yukawa, esigeva dunque 
— in base a considerazioni che 
e qui impossible rifenre — la 
esistenza di una determinata 
particella, avente massa circa 
trecento volte maggiore di quel
la dell'elettrone. particella che 
veniva deflnita come il < quanto 
del campo nucleare », e lo stesso 
Yukawa la chiamd « mesone » 
per indicare una massa a mezza 
via fra quelle dell'elettrone e 
del protone. 

La teoria non parve all'imzio 
molto convincente. ma in seguito 
ftuadagno terreno. La stona del 
mesone si complied ternbilmen-
te. per6, perche prima del m e 
sone di Yukawa (successivamen-
te detto mesone pi-greco o pio
ne) fu trovato un altro mesone 
(successivamente detto mesone 
mu o muone). Quest'ultima par
ticella fu messa in evidenza, in 
appositi rivelatori. nella radia-
zione cosmica al livello del ma
re (la radiazione cosmica e co-
stituita dalle particelle che rag-
giungono la terra dagli spazi 
siderali. e da quelle prodotte 
dalle interazioni delle prime con 
gli atomi dell'atmosfera), e fu 
studiata ui modo molto preciso, 

Now lias 
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nel 1946. dagli italiani Convent. 
Pancini e Picciom. In seguito * 
tali studi. Enrico Fermi, Teller 
e Weisskopf di mostra rono che il 
mesone studiato non poteva es 
sere quello di Yukava. 

Poi tutto avvenne rapidamen-
te: 1'americano Marshak avam6 
l'ipotesi che esistessero due me-
soni, in un certo rapporto fra 
loro: il mesone pi-greco avrebbe 
una vita media di un centomiho 
nesimo di secondo. al termme 
della quale darebbe luogo a un 
mesone mu e a un neutrino. 

Dunque il mesone pi-greco non e 
osservabile nella radiazione co 
smica al livello del mare, perche 
il suo < decadimento > avviene 
prima che l'atmosfera sia at-
tra versa ta. 

Poche settimane dopo. Powell. 
Occhialini e Lattes concludevano 
brillantemente questa vicenda. 
ponendo in evidenza il mesone 
pi greco (cioe proprio quello pre
visto da Yukawa) nelle radiazio 
ni cosmirhe all'altezza di 3400 
metri, nelle Ande boliviane. In 
grande conformita alia teoria. 
la massa del pione risulto essere 
pari a 270 volte quella dell'elet 
trone. 

Cosi Powell ha avuto una par
te di rilievo in una delle ricer 
che piu appassionanti della sto 
ria della fisica nucleare, e nella 
elaborazione di uno strumento 
di ricerca estrema mente effica-
ce, soprattutto nella fase prece 
dente alia costruzione delle gran 
di macchine acceleratrici ora io 
U50. 

Cino Sighiboldi 

A Chilanti 

il premio 

« Alpi Apoane » 
MASSA CARRARA, tt. 

II libro « Ex » di Felice Chi-
lar.u. edito da Scheiwller netta 
col Una « AH'insegna del peace 
d'oro», ha vinto la XV edizio-
ne del premio letterario «Alpi 
Apuane >. 

La proclamazione e awenuta 
oggi. in occasione della cosji 
memorazione del dec;mo annua-
le della morte di Enrico Pes. 
svoltasi sulI'AIpe del Pasquilio. 

Autonta dei due comuni. scrit
tori. uomini di cultura hanno 
deposto due corone di a I loro ai 
piedi del monumento che onora 
il poeta. Pietro Bianchi ha n 
cordato la figura di Pea e il-
lustrato le sue opere. 

La giuna si e quindt riumta 
per voiare sulla scelta del li
bro. Erano presenti Anna Baoti. 
Arrigo Benedetti. Cesare Gar-
boli. Roberto Longhi. Leone Pic 
cioni. Filippo Sacchi e Enberto 
Storti. A maggioranza e stato 
deciso di assegnare il premio a 
Chilanti per il suo libro < Ex >. 
Al secondo posto si e classiii 
cato f Verbale d'amore » di Al 
cide Paoli. edito da Mondadon 

UNA GRANDE MOSTRA AD ABANO TERME 

«IL PAESAGGIO NELLA PITTURA 
ITALIANA Dl THE SEC0LI» 

ABAXO TERME. agosto 1969 
I saloni del Kursaal di Abano 

Terme ospiteranno. dal 1° al 20 
Settembre. un'esposizione pitto-
rica di grande interesse dal 
titolo: f U paesaggio nella pit-
tura italiana di tre secoli >. La 
Mostra. organizzata in collabo-
razione con la Gallena Levi di 
MUano, costituisce un avveni-
mento culturale di altissimo li
vello. destmato a incontrare 
1'attenzione degli studiosi. dei 
collezionisti e degli amatori di 
arte. 

II panorama artistico muove 
infatti dai grandi pae^aggisti 
del Settecento — da Luca Car 
levarijs al Ricci e al Canaletto 
— per contemplare quindi la 
notevole varieta della pittura 
dell'Ottocento. articolata nella 

scuola napoletana. nei Mai' 
chiaioli toscani e nei grandi 
artisti veneti. lombardi. piemon 
tesi, con opere. fra gli altn. 
di Fattori, Signormi. Fontanesi 
De Nittis, i Ciardi etc etc c 
apnrsi quindi in un vasto re 
pertorio dell'arte del N'ovecen 
to. rappresentata dai suoi mag 
gion protagomsti, da Sevenni a 
Carra. da Sironi a De Puis 
da Tosi a Sassu, e dagli esno 
nenti delle piu giovani genera 
zioni. 

Tutte le opere che saranno 
esposte ad Abano sono state se 
lezionate con particolare rigore 
cntico al fine di elaborate u.'> 
Uneamento storico altamente si 
gnificativo. 

Nell'occasione verra pubblica 
to un ricco catalogo illustratn 

con un manifesto: La luna dei padroni 
QUINDICI n.l9/agosto1969/lire 300 

L'alternativa rivoluzionaria 
II Convegno dei Comttati Operal a Torino 
Arteimmaglnazlone e ricupero culturale 

Vietnam: guerra e diplomazla USA 
Messagglo al Papa dell'Africa in lotta 

VACANZE LIETE 
Vacant* vacani* vacant* tul-
I'AdrUticotll • RIVAZZURRA/RI 
MINI • LA PENSIONE ZENITH 
Via Messina 5. Offro dal 26/U e 
settembre per sole L. 1.350 a| gior 
no con cucina romagnola. cabine 
spiaggia, tranquillita tn ambiente 
veramente faimliare. Pr*no»»Uvi 
t*l*fon«ndo U.217. 
RIMINI/MAREBELLO • HENSIO 
NE PERUGINl - Tel. 32.71:*. Ac 
cogliente familiars trattamento 
sano abbondante • 16 31 agosto 
2300 • Settembre 1700 comples 
sive. Direiione propria. 

RIMINI/MAREBELLO • PENSIO 
NE KARIN • Telefono 33.171 
Nuova, vicinissima mare, camere 
con/senia doccia, V»C pnvati. 
citofono, balcone. garage, cucina 
romagnola, Dal 24 8 e settembre 
1400 1600 tutto compreso. Gestione 
proprietary. 
RIMINI/MAREBELLO • PENSIO 
NE OMBRETTA. Tel. 33009. 80 
metri mare. Camere con/senza ser 
vixi. Gestione propria, ottima cu 
Cina. Agost o2.700; 22-31/8 2100 
tutto compreso. Scontl per famiglie. 

RIMINI/RIVAZZURRA • PENSIU-
NE LAR1ANA • Via Bergamo 9. 
Tel 32 329 Vicinissima mare -
Camere acqua calda e Tredda • 
Amb;ente famihare Giardino • 
Tranquilla 20 JO agosto L. WOO -
Settembre 1600 tutto compreso. 

SANTA CATERINA VALFURVA 
(Sondrio), m. 1.7M SPORT HO 
TEL. tel. 0342/1^525 Nel parco na 
zionale aello Stelvio Bar Ri»to 
rante - Tavernetta Agosto 40Q0 
4200 Prenotatevi subito! 

RIMINI/SANGIULIANO - PEN 
SIONE GlANCAltLA Tel *«9N) 
Vicinissima mare 18-30/H 1800 
Settembre 1600 lomplessive 

RIMINI/MIRAMARE rittTKl. 
KENT, Tel 33 073 Comfort*, otn 
mo trattamento Dal .'6 8 e «ettero 
bre 1800 tutto compreso 

RIMINI/MIRAMARE PENSIO 
NE ELISEO Tel 32 60o Ai mare 

tranquilla famtliafe Cfimere 
con/senza serviti Cucina genm 
na. Dal 254 e settembre prez/o 
special* d'occasiois I604V1HO0 
complessivs. Sconti per bssstJini 
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