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Nuove prospettive d'indagine negli atti 

del convegno internazionale di Cagliari 

pubblicati dagli Editor! Riuniti 

Gramsci 
e la cultura 

contemporanea 
Le relazioni di Garin, Bobbio, Ragionieri, Borghi, 
Sapegno, Galasso, Salvador!, Fiori e Pigliaru 

Anrhe se awiene dopo qua 
si tie anni la pubblicazione 
degli atti del convegno inter 
nazionale dl studi gramsciani 
che si tenne a Cagliari nel 
laprlle 1967 («Gramsci e la 
cultura contemporanea» Ro
ma Editori Riuniti vol I, 
1969 pp 558 L 3 800 vol II, 
pp 544 L 3500) e un evento 
importante per la cultura ita 
liana 

Piu che un bilancio gli atti 
di questo convegno sembrano 
piuttosto delineare un pro-
gramma dl lavoro per ti futu 
ro e per un futuro abba 
stanza lungo Non che non sia 
possibile anche tracciare un 
utile bilancio di quanto e sta 
to fatto dopo 11 1958 quando 
si tenne a Roma un primo 
convegno che costitul un'im 
pegnativa press di contatto 
della cultura itallana con 11 
pensiero di Gramsci On raf 
fronto tra il volume dl « Stu 
di gramsciani» In cui furono 
pubbllcatt gli atti del conve
gno di Roma (e che e stato 
ripubblicato recentemente) e 
quell! in cui sono -accolti 1 
test! della discussione che si 
e svolta a Cagliari da 1'esatta 
misura del cammino percor 
so Non si fcratta soltanto dl 
un progresso quantitative 
(magglor numero dl studi pit* 
ampla e piu profonda utilizza-
zione delle indicazioni gram 
sciane pit) alto livelto della 
polemlca polltica nuove pro-
spetttve d indagine su Gram 
sci e partendo dalle pagine dl 
Gramsci) ma dl un vero pro
gresso qualitative" 

Le relazioni tenute a Caglia 
ri hanno riguardato un arco 
sisal ampio di problemi (e nel 
corao della discussione l'oriz 

Schede 

II linguaggio 
del Machiavelli 

diplomatico 
Che cl sla una correlazio-

ne di tondo tra il Machia
velli politico milltante con 
la sua quasi qulndicennale 
esperienza dl funzionario del 
la repubblioa fiorentina e 11 
Machiavelli autore del Princi
pe e un rlsultato ormai con 
solidato dalla crltlca lo stes-
so rlliuto gramsctano ad assu 
mere oome esauriente I'inter-
pretazione croclana del Ma 
chlavelll quale « acienziato pu 
ro » e anche 11 frutto di una 
verlflca storlco politica di 
tale correlazione 

Meno studiato e quindi me-
no approfondito e lnvece 11 
rapporto fra il Machiavelli di 
plomatico funzionario della 
cancellerla e 11 Machiavelli 
del Principe dal punto dl vi 
sta anche questo storico del 
linguaggio La lacuna e in par 
te spiegabile con lenorme mo 
le di lavoro che st rende ne 
cessaria per una indagine dl 
questo tipo la quale presuppo-
ne la aoluzione nel contesto 
della rJcerca dl complicate 
quistioni quail 1 ldentificazio-
ne degli strati linguisticl en 
tro J quail si svilupparono 11 
pensiero e Pazione del primo 
Machiavelli (il linguaggio del 
la Cancellerla dei militari le 
influenze classlcheggiantt — 11 
latino — ed esterne — U gal 
licismo — e cosl via) e la 
formazione in tale molteplici 
ta dl spinte dell autonomla 
Hnguistica del Machiavelli 

Una sorie dl studi di Fredi 
Chiappelli (Nuovi Studi sul 
linquaggio del Machiavelli Fi 
renze Felice Le Monnier Edl 
tore 1969 pagg 192 L 2200) 
contribuisce ora a colmare ta
le lacuna 

Questl » Nuovi Studi », che 
fanno seguito ad altri studi 
sul linguaggio del Machiavelli 
(1952) centratl dal Chiappelli 
sul momento del Principe e 
che sono stati elaborati e or 
dinati in vista di una nuova 
edizione dl testi machiavellla-
nl (Leqazioni e Commtssarte) 
dl Imminente pubblicazione 
presso Laterza hanno come 
base i « primi tre annl della 
attivita machiavelliana (luglto 
1498 luglio 1501) con alcune 
allusioni di addentellato con 
gli anni successivl» 

Non e In questa sede possl 
bile dar conto circostanziata 
mente della analtsi compiuta 
dal Chiappelli Bastl dire che 
1 primi sorltti machiavelliani 
vengono esaminati in funzione 
del termini e delle immaginl 
lessicali del earatteri e della 
impostazione del discorso e 
della costltuzlone del periodo 
La conclusione e questa a Non 
e'e sdoppiamento di persona 
lita non c*e per quel che con 
cerne pensiero lingua e stile 
un Machiavelli segretario e 
un Maohiavelli autore » L unl 
t*i pub considerarsi assoluta 
« e non potranno darsl In ru 
turo edizioni di opere machla 
veUlane che possano dirsl 
complete senza che vl si o! 
fra un ampio saggio anche de
gli scrittl di governor 

g. be. 

zonte si e ancor piu allarga 
to) Per rendersi conto del 
I ampiezza del dibattito e suf 
ficiente ncordarle « Politica e 
cultura in Gramsci» di Ga 
rin « Gramsci e la concezio 
ne della societa civile » di Bob 
bio n Gramsci e il dibattito 
tearico nel movimento operaio 
internazionale » di Ragiomeri 
«Educazione e scuola m 
Gramsci » di Borghi «Gram 
sci e i problemi della lette-
ratura » di Sapegno R Gram 
sci e i problemi della storia 
italiana » di Galasso « Gram 
sci e la questione meridiona 
le » di Salvadori « Gramsci e 
il mondo sardo» dl Fiori 
aL'eredita di Gramsci e la 
cultura sarda » dl Pigliaru 

Bobbio e passato dallo stu 
dio della «dialettica» In 
Gramsci a quello della con 
cezione della societa civile 
Garin da un'indagine accen 
trata essenzfalmente sulla sua 
formazione ideologica alio stu 
dio delle questionl degli Intel 
lettuall e del partlto con una 
analisi articolata che tiene con 
to dl dlversl moment! e stadi 
dell'elaborazlone del pensiero 
gramsciano Si potrebbero an 
che raffrontare la relazlone di 
TogliatM sul t lenlmsmo » di 
Gramsci cioe sulla sua col 
locazlone di fronte al pensie
ro dl Lenin e sulla traduzio 
ne che ne ha fatto in relazlo
ne alia situazione italiana con 
quella di Ragionieri sulla po 
sizione dt Gramsci nel dibat 
tlto internazionale in cui Tat-
tenzione e stata portata so 
prattutto alia partecipazione 
di Gramsci alle scelte complu 
te dal movimento comunista 
sul piano mondlale, al loro 
peso e sfgnlficato 

La partecipazione degli stu 
diosl stranieri e stata ampia 
e non generica Essi sono in 
tervenutl nel vivo della di 
scussione con apportl origina 
II e spesso molto original! sia 
su singole question! sla su 
problemi dl carattere piu ge
nerate Ed anche le comunl 
cazioni prevalentemente infor 
mative hanno assunto un'im 

f iortanza che va oltre 1 limi 
I dell'informazione La storia 

della fortuna e della dlffusio 
ne (o della non diffusione) 
del pensiero di Gramsci nei 
paesl capitalistfci in quelli so 
cialisti ed in altri partitl co-
munisti e anch essa un ele-
mento molto importante per 
la comprenslone del peso che 
ha avuto e pud ancora avere 
il gramscismo e del significa 
to che hanno la sua accetta 
zione o il suo rifiuto soprat-
tutto In un momento in cui 
il movimento operaio mondia 
le sta facendo 1 conti con il 
suo passato Lo scontro assal 
vivace che si e avuto su al 
cune relazioni (in partlcoiare 
su quella dl Bobbio) e che 
nel momenti mlghorl non ha 
visto una rigifia contrapposi 
zione dl puntl di vista ma 
un dibattito articolato ed in 
treccfato e quasi sempre ad 
alto Uvello mostra come il 
pensiero dl Gramsci sia piu 
che mai attualB sia al centro 
di una discussione che inve 
ste i problemi nodall della 
lotta per il sociahsmo 

A questo punto potrebbe 
sembrare che gli apportl su 
singoli aspettl del pensiero e 
dell attivita dl Gramsci passi 
no in secondo piano Certo 
nello studio dl element! par 
ziali e staccatl c e il rischio 
di finire sul piano accademi 
co e sopratrutto quello dl 
conslderare Gramsci un « clas 
sico» sul quale e posslblle 
un ampia convergenza di opi 
nioni In realta questa con 
vergenza dove e'e stata non 
ha mai slgnificato confuslone 
dl posizioni politiche ma e 
stata 11 rfsultato di un'indagi 
ne selentiflea che costituisce il 
presupposto essenziale dl ognl 
discorso piu eenerale Sema 
un conoscenza completa dl 
tutti Eli a^petti dell attivita di 
Gramsci non e possibile por 
tare avanti un tnterpretazione 
globale che sla plenamente 
persuasiva La ricerca dell as 
se centrale intorno al quale si 
e venuta organizzando la com 
plessa riflessione di Gramsci 
& certamente indispensab le 
ma lo 6 anche quella degli 
element! concreti In cu! essa 
ha preso forma (questione del 
Risorgimento fnlldore proble
mi teorici del marxismo pro 
bleml politic] della lotta del 
la classe operaia per la con 
quista del potere e dopo ta 
conquista del potere) II pro 
blema dl fondo In realta e 
proprio quello di arrivare ad 
una completa fusione dl tut 
ti gli element! senza per& ser 
vlrsene per una rlcostruzlone 
che escluda e metta in secon 
do piano le articolazionl ed 
anche le tension! Interne Ra 
gionleri ha rlcordato a pro 
poslto dei problemi storicl 
che a fondamento della rifles 
,lone gramsclana e sempre 
la questione della nascita svi 
luppo e crlsl dello stato Ita 
liano Si pub anche osserva 
re che questa questione vie-
ne poi a risolversl In quella 
piu ampia della rivoluzione co 
mumsta 1 anello che unfsce 11 
periodo ordfnovista con quel 
lo dei < quadern!» e che 
unlsce anenp 11 pensiero e 1 at 
tivlta di Gramsci con quelli 
del movimento comunista di 
oggi 

Aurelio Lepre 

I n un l abo ra to r l o d e l l ' l s t l t u l o d l f is ica nuc lea re de l la succursa le S iber ians d e l l ' A c c a d e m l a de l le 
Science de l l URSS 

LE PREVISIONI DEGLI SCIENZIATI S0VIETICI PER IL 7 0 - 5 

Si «fabbrica» l'antimateria 
nel VEPP-2 di Novosibirsk 

II processo spiegato ai lettori dell'« Unita» da uno dei piu noti fisici sovietici - Dalle espe-
rienze di Rutherford agli odierni accelerator! a fasci mobili contrari - Esiste un'antigalassia7 

I ' U n i t a / mercoled! IS febferato 

Programmi Rai-Tv 

Ghersh Budker i uno de l 
p i u no t i fisici sov ie t ic i Acca 
d e m i c o , eg l l d i r l g e da d lec i 
ann l I ' l s t l t u to d i flsica nu 
c lea re de l la f i l ia te S iber ians 
d e l l ' A c c a d e m i a de l le Se ien ie 
de l l 'URSS d o e uno de l p r l n 
c i p a l l i s l i t u t l dl que l la e l i t e 
de l la de l la sclenza — A c a 
demgorodoc — che e posts 
presso la magg lo re c l t t a del 
la S ibe r ia occ lden la le Na to 
nel 1918 Budker e un l ve r 
sa lmen te conoscluto s ia co 
m e teor l co che come sper i 
men ta to re Ecce l len le o r g a 
n izza lo re eg l i ha creato nuo 
v l t l p i d i acce le ra to r ! d l cu i 
p a r l a a m p i a m e n l e in questo 
suo a r t l co lo per • 1'Uni la » 
A l cune sue idee sono a l ia 
base d i d iverse r l ce rche spe 
r i m e n t a l i efTeltuate ogg l In 
m o l t i l abo ra to r l de l mondo 

Uno degli indinzzi fondamentali della ricerca contemporanea, nel campo della fisica consiste nell'otte-
nere energie sempre piu elevate negli acceleratori di particelle cariche, per accrescere I'energia generate 
dall'interazione delle particelle stesse. Lo schema di questo tipo di esperimenti non e mutato dai tempi di 
Rutherford un fascio di particelle veloci bombarda un bersagho immobile Ma lo schema si nvela melficace quando le ener 
gie divengono molto elevate quando le particelle raggiungono velocita che uguaghano quella della luce La massa delle 
particelle cariche ad una simile velocita aumenta considerevolmente e diviene maggiore della massa delle particelle del 
bersaglio Quando una carica • — 
pesante colpisce una partlcel 
la leggera che funge da bersa
glio solo una parte trascura 
bile delta sua energia ottenu 
ta a cosl caro prezzo viene 
impiegata nella reazlone vera 
e propna II resto dell energia 
si perde nel semplice movl 
mento delle due particelle 

Ma noi abbiamo deciso dl 
seguire un altra via rendendo 
mobile anche il bersaglio e fa 
cendo coliidere due fasci dl 
particelle alle quail sia stata 
lmpressa un energia identica 
In questo caso la massa del 
la partlcella che colpisce e ta 
massa di quella che viene col 
pita restano uguali e tutta la 
loro energia pud essere messa 
a frutto nella reazlone 

Alia velocita 
della luce 

Un fatto molto importante 
e che quando le particelle rag 
giungono velocita prossime a 
quella della luce I effetto del 
1 interazione delle particelle 
che si scontrano aumenta non 
di quattro volte come vorreb 
be la meecanica di Newton 
ma dl molte volte di piu 
Per esempio nello scontro fra 
due elettroni i quail siano 
splnti 1 uno verso 1'altro da 
energie pari ad un miliardo 
di elettronvolt il risultato che 
si ottiene e identico a quello 
che in un acoeleratore tradl 
zionale si otterrebbe Impri 
mendo alle particelle cariche 
un energia di 4000 miliardi dl 
elettronvolt 

Dl per se" I idea di un ac 
celeratore che faccia entrare 
in collisione due fasci di par 
ticelle in movimento non e 
nuova e non e basata su al 
cuna scoperta scientifica E 
una semplice "nnsepienza del 
la relativita elnsteiniana Mol 
tl avevano preso in considera-
zione la stessa idea gia pri 
ma dl noi ma generalmente 
I avevano ritenuta irrealizzabi 
le dal punto di vista pratico 
Ed e comprensibile dato che 
la densita dl un « bersaglio in 
movimento n — un fascio di 
particelle che In un accele-
ratore tradizionale avrebtero 
assorbito un energia dl CP *I 
naia di milloni di miliardi 
tsl trarta dl cifre con dicias 
sette zeri't — fe pari alia me-
ta della densita di un bersa 
plio immobile Far coliidere 
due particelle e un fmpresa at 
trettinto rompleisa che a com 
binare » 1 incontro di due Erec 

ce scagliate nspettivamente da 
un Robin Hood piazzato sul 
la Terra e da un Guglielmo 
Tell appostato su un planeta 
ruotante attorno alia stella 
Sirlol 

II prlmogenito fra i nostri 
impianti per la collisione dl 
fasci di elettroni in movimen 
to (ormai tutto cib fa partu 
del lontano passato) fu costl 
tuito da due circuiti del rag 
gio di soli 43 centlmetri ma 
equivalent! — quanto all'ener 
gia sviluppata dall'interazione 
delle particelle — a un acce-
leratore da 100 miliardi di elet 
tronvolt Per 11 momento una 
simile velocita non e stata an 
cora raggiunta da nessuno de
gli acceleratori di tipo tradi 
zionale oggi eslstenti 

II passo successivo si e avu 
to con la creazione dl un 
Implanto che imprimeva a fa
sci di elettroni e positronl la 
velocita massima di 700 mega 
elettronvolt (MEV) Esso vie
ne impiegato attualmente in 
esperimenti sulla nascita di 
nuove particelle nel corso del 
1 annientamento degli elettro
ni e dei positroni elettroni e 
sull antimatena 

Dn acceleratore dello stesso 
tipo e entrato tn funzione un 
anno piu tardi in Francia e 
I anno scorso a Frascatl tn 
Italia Nel 1970 impianti ana 
loghi cominceranno a funzio 
nare anche a Cambridge 
(USA) e a Novosibirsk Le 
nergia dl ogni fascio di par 
ticelle raggiungera i 3 5 mi 
hard! di elettronvolt 

La fisica contemporanea del 
le alte energie e legata essen 
zlalmente alle particelle pesan 
ti Ed e qui che il campo 
dell energia del fasci mobili 
contrari si interseca nella fa 
se attuale con quello degli 
acceleratori di tipo tradiziona 
le L organizzazlone europea 
per la ricerca atomica (EURA 
TOM) che ha sede a Gme-
vra sta costruendo due gran 
di circuiti ad accumulazione 
per fasci mobili di proton! 
Le particelle immesse nei cir 
cuiti saranno fornite dal cele-
bre smcrotrone dell EURA 
TOM L implanto diverra in ta) 
modo lequivalente di un ac 
celeratore dotato da un ener 
gia cinquanta volte piu eleva 
ta dl quella di un smcrotro
ne Un implanto di pari ener 
gia ma nel quale la collisio 
ne avverra fra protoni e anti 
proton! (particelle che porta 
no verso 1 antimateria la mas 
sa fondamentale della mate

ria) e in costruzione a Novo
sibirsk 

Noi naturalmente slamo fra 
t piu accesi sostemtorl del 
nuovo metodo Non bisogna 
tuttavia dimenticare che gU 
accelerator] tradizionali produ 
cono attraverso il bombarda 
mento cb un bersaglio dotato 
di notevole densita. intensl ta 
sci di particelle secondane che 
sono indispensabili per reallz-
zare tuttuna sene di impor 
tantl esperimenti 

Come il diametro 
della Terra 

Mentre nel campo delle 
energie di alcune migllaia di 
MEV gli accelerator! tradfzlo-
nali di protoni possono anco 
ra competere con gli accele
rator! a fasci mobili contra 
ri nel campo delle altissime 
energie dominano esclusiva 
mente gli impianti del secon 
do tipo Per questo motivo I 
fisici dl Novosibirsk stanno 
oggi discutendo un progetto 
che prevede la costruzione dl 
un implanto a fasci contrari 
di proton! e antiprotonl do
tato dl un energia equivalente 
a quella di un acceleratore 
tradizionale da 2 milioni di 
miliardi di elettronvolt II dia 
metro di un simile accelera 
tore tradizionale supererebbe 
— se esistesse — il diametro 
del globo terrestre e il suo 
costo il reddito nazionale del 
lintero pianeta 

In confronto agli altri pae
sl ITJnione Sovietica vanta 
un'indubbia priority nel cam 
po degli acceleratori a fasci 
contrari GU acceleratori di 
questo tipo gia funzionanti o 
tn costruzione a Novosibirsk 
sono circa 1 equivalente degli 
Impianti esistenti nel resto del 
mondo 

II piu interessante fra gli ac 
celeratori in corso di costru 
zione nel nostro paese 6 un 
acceleratore di fasci contrari 
di protoni e antiprotoni con 
un energia che supera i 25 mi 
liardi di elettronvolt II nuo
vo impianto equivale sotto 
quest ultimo aspetto, a un ac
celeratore tradizionale della 
potenza dl 1200 miliardi di 
elettronvolt Grazie ad esso sa 
ra possibile ottenere tutte le 
particelle note e cercame al 
tre la cui massa potrebbe su 
perare di circa quattro volte 

Notizie 
• C i r ca 500 l l b r l i t a l l a n l , 
d l una t r en t l na d l case ed l 
t r l c i sono esposl) In una 
mos t ra I n t l t o l a ta • L l b r o 
I ta l l ano s d p e r l a nel * O e -
m e n t l m i m D dl P r a g a (sede 
do l la b lb l l o teca s ta ta le ceco 
s louacca) per In lz fa t l va del 
la b lb l i o teca praghese del 
la a Academla • ( la casa d l 
ed lz lon l de l l Accademla del 
le sc le t i i e cecos lovacca) e 

de l la casa ed l t r l ce a La Nuo
va I t a l i a * d l F i renze 

V I sono esposte opere d l 

c a r a t t e r e s tor lco a r t l s t l co , 
sc lent l f lco e d l n a r r a t i v e , 
con una sce l ta d l a l to II 
ve l lo c u l t u r a l e L ' l n i z i a t l va 
assume p a r t l c o i a r e Interesse 
Le opere presentate po t ran 
no essere compere te da l 
pubb l l co cecoslovacco che 
p o t r a v l s l t a r e la Mos t ra ft 
no al 31 gennalo 

A l i a s to r ia de l l I n d u s t r i e 
l lzzazione del l URSS da l 1926 
a l 1941 verrh ded ica te — In 
f o r m a l a TASS ~ una pub 

b l lcaz lone In due ser le , a cu i 
si i t a l avo rando ne l la cap ! 
ta le sov ie t ica 

A l cun l v o l u m l de l la p r i m a 
ser le pa r l e ranno de l l ' l ndu 
s t r la l l zzaz lone nel paese nel 
suo complesso m e n t r e la se 
conda ser ie composte anche 
essa d) var ) vo lum l i l lust re-
ra I p rocess! d l i ndus t r i a l ! * 
zazlone nel le repubb l l che fe 
dera te a ne l le f ondamen ta l i 
leggl economiche del paese 
E g ia usc l lo II p r i m o vo lume 
ded ica te at per iodo In lz la le 
de l l I n d u s t r i a l l z i a i l o n e . 

la massa delle particelle ge 
nerate attualmente negli acce
leratori piu potenti 

Gli esperimenti con parti 
celle leggere che potranno es 
sere attuati grazie al nuovo 
impianto saranno importantis 
simi anche al fint di un con 
trollo della elettrotunamica dei 
quanti Sara flnalmente pos 
sibile definire 1 Umiti dell ap 
plicabilita di questa teoria — 
che per II momento e 1 unica 
ad apparirci convmcente — 
che spiega la magglor parte 
dei fenomeni fisici 

Un esperimento che pur sen 
za essere essenziale cl appa-
re tuttavia estremamente in 
teressante riguardera l'anti 
materia Come e noto fino a 
pochissimo tempo fa di que-
st'ultima vemva messa In dub-
bio persino I esistenza Piu 
tardi nei raggi cosmici sono 
stati scoperti alcum antielet-
troni positron! e successiva 
mente con 1 aiuto di accelera 
tori molto potenti sono stati 
ottenuti nuclei di anttdroge-
no-antiprotone Per la prima 
volta un frammento di anti 
materia visibile ad occhio nu 
do e fortemente luminosa e 
stato ottenuto a Novosibirsk 
nell impianto VEPP 2 Si trat-
tava di un fascio di positroni 
la cui esistenza si e protrat 
ta per alcune ore di un 
«quid » orma! reale e perce 
pibile non solo da parte del 
fisico ma anche dell uomo co 
mune 

L'acceleratore a fasci contra 
ri di protoni e antiprotonl c! 
consentira di accumulare In 
un circuito fino a 10 miliardi 
di antiprotoni Si tratta dl 
una cifra altissima 

Vogliamo tentare di creare 
I antimateria in laboratorlo 
cioe di ottenere non solo del 
le antiparticeile ma degli an 
tiatomi A tal fine ci propo 
niamo di lanclare lungo uno 
stretto fascio dl antiprotonl un 
fascio di positroni dotatl del 
la medesima velocity dovreb 
be cosl formarsi un antipla 
sma di antiprotoni e positro 
ni nel quale nasceranno ato 
ml di antidrogeno Speriamo 
di rluscire ad ottenere un 
flusso di antidrogeno abnastan 
za consistente da bruciare 
un foglio di carta da una par 
te all altra In tal modo po 
tremo studiare le caratteristi 
che dell antidrogeno ed analiz-
zarne in particolare lo spet 
tro 

Secondo le teorie atruall 
quest ultimo non dovrebbe d! 
versiflcarsi affatto dallo *pet-
tro dell idrogeno ordinario ma 
nessimo sperimentatore si la 
scerebbe sfuggire 1 occasione 
di controllare l'esattezza dl ta
le ipotesi Se lnvece i due 
spettri dovessero risultare di 
vers! 11 fatto trasformerebbe 
in maniera radlcale tutte le 
nostre attuali concezioni sul 
la natura delia materia GU 
astroflsici dal canto loro stan 
no discutendo in questo mo
mento 1 esistenza o meno dl 
un antigalassia nell'Unlverso e 
se materia ed antimateria sia 
no o meno equivalent! Puo 
darsl che I nostri futuri espe
rimenti servano a nsolvere la 
controversia 

Ghersh Budker 
(G i l a l t r i a r t l c o l l sono s ta t i 

pubb l i ca t i i l 1 I I 5, 18 e II 
13 u l ) 

TV nazionale 
9 30 Lezionl 

francese Itahano Educa 
zione artistica Storia Bio 
logia 

1230 Antologfa dl Sapere 
Quinta puntata di Gli ato-
mi e lo materia 

13 00 Tempo di sci 

13 30 Telegiornale 

15 00 Replica delle lezioni 
del matti no 

17 00 II paese dl Giocagio 

17,30 Telegiornale 

17^5 La TV dei ragazzi 
a) Primo piemio 
b) un mondo m miniatura 

18 45 The Monkees 
Canzone per uno zingaro 

19.15 Sapere 
Nona puntata di Cos e lo 
Sato 

19,45 Telegiornale Sport 
Cronache del Lavoro e 
dell Economia Oggi al 

Parlamento 

20 30 Telegiornale 

21,00 Luomo e il mare 
Seconda puntata del pro 
gramma di Jacques Vves 
Cousteau dedicato a I 
gtgantt del mare Qui si 
racconta infatti — con ec 
cezionali immaginl medite 
— la vita e le abitudim 
collettive delle balene e 
dei capidogb 

22,00 Mercoledl Sport 

23 00 Telegiornale 
Oggi al Parlamento 

TV secondo 
14 00 Sport 

Dagh Alt! Tatra collega 
mento per i campionati 
mondial] di sci nordico 
gara difondo femminile 
10 km 

16 00 TVM 

19 00 Corso di inglese 
21 00 Telegiornale 

2115 Linfemale Quinlan 
Ancora un film della serie 
dedicata ad Orson Welles 
Attraverso un meccam 
smo pohziesco il grande 
regista svolge ancora una 
volta — sia puie con mi 
nore efficacia di altre ope 
re — una denuncia della 
violenza che si sostituisce 
alia giusti^ia Interpret] 
Orson Welles Charlton 
Heston Janet Light Jo 
sephe Calleia Marlene 
Dietrich Zsa Zsa Gabor 

22,45 Cinema 70 
2315 Cronache italiane 

Radio 1° 
G ornale rad o ore 7 U -)Q 

12 73 14 15 17 20 23 
ore 6 30 Mat tut no mus cale 
7 10 Muslca stop 7 30 Cattfi 
daniante 7 * 5 leri si P i r la-
mento 3 3 0 t e carzonl dal 
matt no 9 Voi ed is 11 3 0 La 
Radio per t« scuole 12 10 
Contrappunto 12 38 Glorno 
per g orno 12 43 Ouadnto-
91 o 13 15 L B radio In cask 
vostra 14 16 Btian pom i n n 
gio 16 Pro gramma per pic 
coll 16 20 Per vol glovanl 18 
Oak , 16 20 II portadischlt 
1 3 3 5 I tal ia che lavora 1 8 4 5 i 
Parata dl success! 19 05 Mu-
s c a 7 19 30 Luna park 20 15 
Concerto 22 15 I I g Ira sketches 
22 55 L awocato di tu t t i 

Radio 2" 
G ornale radio ore 6 25 

7 JO 8 30 9 30 10 30 
11 30 12 30 13 30 15 30 
16 30 17 30 18 30 19 30 

22 ZA ore b Svegl at! e can 
ta 7 43 8 l lardino a tempo 
d mus ca 3 40 I protagonist!) 
9 Romantlca 10 Con M o m 
praci-m nel cuors 10 35 Chla 
mate Roma 3131 12 35 Da 
co«ta a costa 13 Arr lva Cate 
r l n a 14 US iuha DOX 14 3 0 I 
Trgsm ss on reg onali 15 L o-
sp te del pomer ggio IS 15 
M o t v i sceiti per voi 15 40 i II 
g ornale d bordo 16 Pomerl 
d ana 17 55 Aperi t ive In mu 
s ca 18 50 Stasera slamo ospl 
t l d l 19 05 S ivana Club 

20 10 II mondo dell opera 
21 15 t saltuarlo 21 35 
Plrtg pong 22 10 Poitron ssi 
ma 22 43 II padrone delle 
ferrlere 23 05 Mus ca leggera 

Radio 3° 
Ore 10 Concerto di apertu 

ra 10 45 Le s nfon e di Glan 
Francesco Mallpiero 11 35 i 
Mus trie taliane d ogg 12 20 
11 Novecento stor co 13 Inter
mezzo 14 Piccolo mondo mu 
slcale 14 30 II pirata 15 30 
Andre Modeste Gretry 16 15 
Una gru al tramonfo 17 40 
Muslca ruori schema 18 Not i 
ne del terzo 18 45 P ccolo 
pianeta 19 15 Concerto delta 
sera 20 15 La ps col ngu stl 
ca 21 II glornale del rerzo 
21 30 Centenarlo dl Hector 
Berlioz 22 20 R v sta delle r 
viste 

Controcanale 
UNA VECCHIA GIURIA - Con 
pu di qumdm ami di ntardo 
anche la Rai Tv si i finalmenle 
accorta di quel poco di buono 
che un tempo offerse la tele 
visione amencana E per una 
azienda cosj pronto ad acgwt 
stare gh scarh dt produztone 
e i filmettt pohzieschi di iene 
B tl ntardo appare certamente 
ancora piu vistoso Ci rtferwmo 
al primo appuntamento con tl 
teatro televisivo americano dt 
cm e andata in onda la prima 
cotnmedia del breve ciclo Do 
dici uomini arrabiati scntta nel 
1955 da Rod Serhng Una com 
media cite il pubbltco itahano 
ben conosce se non altro gra 
zie ad una edizione cmemato 
grafica di notevole successo in 
titolata La parola ai giurati e 
interpretata da Henry Fonda 
Cosa sia questo teatro televisivo 
diremo piu distesamenle in al 
tra occasione tanto piu che lo 
mconlro con lo play dt Serlwo 
— nell edizwne ttakana diretta 
da Marco Leto — offre I occa 
none di una analisi diretta ab 
bastanza chianficatrice La tra 
ma e apparentemente sempl ce 
una gmria e rmmia per decide 

re la wrte di un tmputato dt 
om cidio II lavoro imziato qua 
si stogliatamente assume a po 
co a poco le sue autentiche di 
mensioni si tratta dt gmdicare 
una esistenza e nel contempo 
rtvedere le propne e tl pro 
prio modo di oiudtcare Con que 
sto panorama Selling ha aggio 
di svolgere una anattsi dell uomo 
medio della societa amencana 
prt-^entandone dodicx momenti 
particolart che alia fine si sal 
dano m un quadro *olo sia pure 
con le sue vartaziom di ceto so 
ciole di cultura dt pregiudtzi 
In questo senio la play ha una 
sua indubbia efficacia descntti 
va fin dall imzio Le prime bat 
tute — e qui parliamo anche 
della uersioiie italiana — deh 
neano con evidenza t earatteri 
emblematici dei van personag 
gi e per di piu lu commedia 
mette a fuoco — analizzando 
lentamente la condmone sociale 
del gwvane pamcida — un 
nuovo quadro sociale ed un nuo 
no problema che 6 quello della 
dehnquenza mmortle che pro 
pr o negli anni 50 era in pn 
mo piano nella polemica sociale 

e politico amencana C 6 duti 
que coragg o e abihta nana 
tiva e il risultato non poteva 
che e*iere positno Paitroppa 
la commedia ha il suo lato dp 
bole nella concluvone a helo 
fine che e offsrto non tanin 
dall assoluztone finale quanto 
dal modo stesso in cui d con 
dotta I indagine dei dodici gn 
rait i quah restano ancoratx ad 
una descrittwa « ambienlale » 
che nconduce tutta I analm P 
la denuncia ad una asioluzione 
che nguarda tutto il sistema 
Questo difetto di base e anco 
ra piu evidente — malgrado 
unottima regia ed una tccil 
lente recitazione colletttva — 
nell edizione tlaltana che men 
tabilmente ritente degli anm tra 
scorii dalla scrittura della piny 
e della estraneita dei «docu 
menti •iocwlogici» mtoruo a cm 
si svolge tl dibattifo della gm 
na Ltmtti gwvi t quah tut 
tavia non pregmdwano per re 
stare in tema un ueidetto gjo 
balmente posidoo t*1 sede en 
(tea 

vice 
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