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Scienza SB 
Intervista con il compagno Giovanni Berlinguer sul convegno nazio-

nale promosso dal PCI che si terra ad Ariccia dal 20 al 22 marzo 

La ricerca scientifica 
e la societa italiana 

L'articolazione sempre pin 
oomplessa del la vita aociale 
lmpegna il movimento operaio 
e 11 par t i to comunis ta a verl 
ficare cos tantemente 11 mo 
m e n t o dell anallsi delle nuove 
condi&ioni della societa Italia 
na e Internazionale per poi t ra 
dur le in termini di sintesi po 
litica dl movimenti e di lotte 

Dopo 1 au tunno e le lotte 
operale deli ul t imo biennio, il 
PCI si e consul ta to con se 
stesso nella conterenza nazio 
nalo operaia tenutasi a Mi 
lano la set t imana scorsa Nel 
con tempo convegni provincia 
li dl grande interesse come 
quello tenuto s empre a Mi 
lano dieci giorni ta hanno af 
frontato il prohlema degl] im 
piegatt e del tecnici e della 
loro collocazione politlca e so 
cfale all interno del processo 
produt t ivo capitalistlco in una 
s t ru t tu ra economica che muta 
contfnuamente 11 suo volto, 
so t to la pressione crescente 
della sviluppo tecnologico e 
dell ' lnteerazione internazio
nale 

In ques to p a n o r a m a di in) 
da t ive , si colloca o ra come 
momen to necessarlo di un dl 
scorso politico generate, 11 
pross imo convegno nazionale 
del PCI sul t ema « La ricerca 
sclentifica e la societa italia 

na », che avra luogo ad Arlc 
cia presso Roma dal 20 al 
22 marzo E ' la prima volta 
che il part i to si cimenta m 
un d is rorso d'insieme su que 
stj temi Ma perche il par t i to 
ha deciso di organlzzare un 
convegno cui parteciperanno 
oltre agli uommi della sclen 
za, n c e r c a t o n tecnici di di 
versa ong ine e disciplina an 
che dingent i di part i to e qua 
d n di fabbnea? 

Abbiamo rivolto alcune do 
mande a Giovanni Berlinguer 
membro del Comitato C e n ' r s 
le del PCI che terra .a rela 
zione mtrodut t iva al convegno, 
per capire meglio come, e In 
che modo ques to incontro af 
frontera ] temi della nce rca 

«Quel lo che H par t i to si 
propone d a ques to "onvegno 
— ha detto Giovanni Berlin 
guer — e la constatnztane del 
la modifica dell atttiale state* 
dei rapport i fra scienza e so
cieta italiana Da un ato sem 
pre piu chiara appare IE SU 
bordmazione dell 'Iialia agli 
Statl Unit! sta sotto il profi 
filo politico sia st tfo quel 
lo economlco Nel senso che 
sempre piu grave diventa 11 
condi7ionamento alio sviluppo 
tecnologico del nostro paese 
de termina to dalla pressione 
a m e n c a n a e dalla loglca del 

Mostre 

Un pittore tedesco degli anni venti 

Ritratti borghesi 
di Christian Schad 

Christian Sehad. a M conte St Genois d'Anneaucourt », 1927 

Dopo Grosz Dix, Lea Grun 
dig e Radziwill la galleria 
« II fante dl s p a d e » presen 
t a a Roma Christ ian Schad 
con un antologia di r i t rat t t de 
gll anni venti cosl a l imentan 
do I'interesse crescente cui 
tura le e di mercato, per quel 
I t mlnlera di p i t tura oggetti 
va e sociale, reallsta e visio-
naria , che va sotto I nome 
oggi in verlta t roppo com 
prensivo, di «Nuova Oggett i 
v i t a» I p n m i r i t ra t t i dopo 
un'esperienza avangiiardistica 
dada a Z u n g o e Ginevra iu 
rono dipint l in I tal ia fra Na 
poli e Roma dal 1920 al 1925 
gll al t r i a Vienna e poi a Ber 
lino dove Schad si stabill nel 
'28 E' nel cl lma sociale e po 
litlco berltnese che 11 r l t ra t 
to d l Schad tocca la sua tl 
plcl ta 

1 quadr l «l tal iani u sono 
molto verlstl e ltaliantzzanti 
a met& s t rada t ra 1 imaghl 
men to e 1'ironia sulle figure 
femmlnlli meridional! un po 
(i pompelan i» e un po «quat 
t rocenteschi» questl r i trat t i 
aembrano un esperlenza plastl 
ca parallela a quella degli ita 
liani dl «Valori " las t ic i» e 
della Metaiisica dl De Chlnco 
liporfcata alia t iadlzione ita 
liana E la pr ima vera orga 
nlzzazione p i t t o rua del rftrat-
to Schad la cava dalla pi t tura 
metafisica (cosi accadde an 
che al messtcani Rivera e Si 
queiros) ancora nel 1927 in 
quel piccolo capolavoro di pit
t u r a de l l ab i to borghese che e 
il r i t ra t to di Ludwig Baumer 
di s t ru t tu ra segieta della tor 
ma cristallina r imanda ai ma 
tilchlni e ai ve tn metaflsict 
d i Giorgio Moiandi 

Direi anche che la metal l 
«lca Italiana e i l t i n tu e auto 
r i t ra t t i di De Chinco dopo il 
'SO, abbiano falto da ponle 
per Schad alia scaperta ber 
llnese della t i a d u u m e U d e s i a 
di Holbein Cranach, DUrer 
• Grllnewald Ma In ques to 
Quat t iocen to tedesco nvi&itato 

dalla «Nuova Oggett ivi ta», 
Schad viene a collocarsi piut-
tosto a destra e con momen 
tl p l t tonc i di invDlontarto 
* Kitsch » 

II suo perfezionismo ottlco 
e tecnico che a r n v a anche a 
r ipercorrere ta tecnica ant lca 
della p i t tura su tavola, soml 
glia al perlezionismo ottico let 
terar io del tanti pittori euro-
pel dell area simbollsta nelia 
seconda meta dell Ottocento 
Oppure se prefente , si t ra t ta 
di un perfezionismo ottico che 
si n t rova t ra alcunJ pittori 
sovietici « realist! socialist!», 
o in pittori American! del mi 
to Industrlale e americano, o 
ancora In pittori attuaii del 

* 
la cit ta e dei material! urba-
ni come Monory Klasen Kla 
pnek 

Pittore amblguo Schad toe 
ca il fauo vertice p i t tonco In 
alcunl r i t ra t t i t n s t emen te e ro 
tici dove I uomo alfonda e vie 
ne fuon tnvece il suo ablto, 
la sua pelle, la sua carne co
me fosse mater ia minerale 
mal vista la posa della sua 
iunzione sociale medio e pic 
colo boigbese (quella di p ro 
fessionisti art ist i e nobili dl 
varlo censo), talora anche 
qualche suo vtzio di classe 
che si manifesta con una de 
lormita o uno slregio svelan 
tl la c a n i e i d e 11 suo prez 
zo Quadri ( ipnl di fachad rl 
trait ista b i u l e ^ e qui sono 
La piamsta Anna Gabbioneta 
AutoniTatto It compusttore J 
M Hauer Ludwig Ballmer 
11 tante i>t Genois d Anneau 
court 

Darlo Micacchi 

lo sfrut tamento capitalistico 
che tende a accentuare le dif 
ferenze di swluppu anziche 
progressivamente t idur le 

Questo fatto accentua cosi 
1'arretratezza e la fragilita daj 
sistema produtt ivo italiano, 11 
cui «exploit n produtt ivo e 
stato piut tosto il nsu l ta to dei 
lo sfrut tamento intensivo unl 
la forza lavoro e de] bassl 
salari che non di un aggior 
namento tecnologico Ne dsr i 
va che il livello d incidonza 
della scienza e dell apphca t o-
ne dl tecnologie nuove all e 
1'economia nazionale resta 
es t remamente basso, compro 
met tendo nel medio lungo pe 
riodo, lo stesso sviluppo eco 
nomico e culturale del paese 

v Negu ultlmi cmquant anni, 
— dice Giovanni Berlinguer — 
ci sono state due posiziom che 
hanno dommato la politica (se 
di politica si puO parlare) del 
la scienza In Italia da un lato 
quella dell 'autarchia fascista, 
dell isolamento dalla cultura 
internazionale, del « popolo dJ 
scienziati » che invece si stac-
cava sempre piu dal fi 
lone della scienza mondiale e 
restava in coda Dall a l t ro la 
to, dopo la guerra (ed e la 
Unea che bene 0 male sogna 
no ancora 1 n o s t n goveinan 
ti) si scelse eon la guerra 
fredda quella della subor 
dlnazione al maggiore Uvello 
tecnologico degli USA, accet-
tando anche su ques to terreno, 
la logica dei blocchi 

Di contro a questa posizio 
ne la nost ra linea di comunl 
stl l tal iam si ditferenzia per 
il fatto che, par tend u dall esi 
genza dl sviluppo della scien 
za i taliana, tende a n c e r c a r e 
tuttl 1 collegamenti internazio-
nali possibili, senza esclusio 
ne, al tine di superare nei 
concieto dell azione i blocchi 
che dls torcono la scienza su 
scala mondiale Ovviamente, 
ques ta linea implica un raf 
forzamento dei legami fra for 
ze d i classe e movimenti s in 
dacali , politici e cultural! del 
divers! paes i» . 

Un'a l t ra considerazione che 
ha indotto il par t i to a discu 
tere le quest ion! della scienza 
e stata quella di evitare che 
1'argomento restasse in qual 
che modo confinato negll am 
bienti della nce rca e dell 'unl 
versita, cloe che nel mlgllore 
dei casi producesse la conte-
stazione dl se stesso senza 
tener conto degli effetti (po 
sitivi o negativi, a seconda 
delle scelte palitiche imzlall) 
effusivi della scienza sulla so 
cieta, sulla classe operaia su] 
tavoratori in generale 

Bisogna par t i re dai blsognl 
umani delle masse — conti 
nuava Giovanni Berlinguer — 
per ipotizzare un uso al terna 
tivo della scienza Ecco per 
che il collegamento degli ope 
rai , degli s tudent l dl tut t i i 
c i t tadmi con il movimento di 
n c e r c a t o n e degli scienziati 
diventa una necessita urgente, 
par t icolarmente in questa fa 
se politica e sociale del pae
se , dopo le lotte d 'au tunno, 
ora che la crisi della scienza 
e le difficolta di fondo della 
economia italiana sono venute 
in chiaro per tut t l 

Abbiamo domandato , a que
s to punto , al nostro Interlo-
cutore come 11 movimento 
operaio e popolare potra t r o 
vare il collegamento con le 
questioni scientifiche, supe 
rando quelle difficolta che an 
cora oggi v] sono 

« Vi sono modi divers! per 
affrontare compiutamente 11 
problema — ha nspos to Ber 
linguer — evitando generaliz 
zaziom improdutt ive ma sen 
za cadere In un empir ismo 
f r ammen tano Si deve parti 
re anzitut to dai bisogni lm 
mediati delle masse che han 
no rappor to con la ricerca 
scientifica, come per esempio 
quelli che n g u a r d a n o la sa 
lute 

Come pu6 rispondere la 
scienza medica a questa esl 
genza della classe operaia e 
di tutti i lavora ton? L'occu 
pazione dl diverse facolta di 
medicina italiane in queste 
set t imane sembra andare 
in quella direzione Gli occu 
panti non pongono mfatti so
lo un problema di collocazio
ne ail interno delle facolta e 
di organizzazione degli s tudl , 
m a si sono propost i d* d a r e 
alle loro lotte un sigmficato 
piu generale che e quello di 
far si che ii problema della 
salute diventi problema socia 
le, che la scienza medica non 
serva gli interessi di gruppi 
pnviiegiati o delle Industrie 
farmaceutiche 

« II secondo momento dl una 
azione sempre piu vasta in di 
rezione della presa dl cosclen 
za a livello piu generale de! 
1 mcidenza della scienza su 
tut te le attivita social! e quel 
lo che potra denva re dal col 
legamento del movimento 
operaio sulle questioni delle 
scelte generall dello sviluppo 
economico e tecnologico » 

«Da queste prernesse — 
contmuava G Berlinguer — 
1 ipotesi di un collegamento 
del movimento operaio ai temi 
generali della trasformazione 
del paese per decidere come 
debbono essere impiegate le 
nsorse , come e da chi d e \ e 
essere determinata la condi 
zione di vita degli uunnni le 
singole attivita economiche e 
peifino la collocazione inter 
nazionale dell Italia neila co-
munita mtei nazionale diven 
ta realizzabile Si t ia t ta In so 
stanza di definire (m termini 
di movimento, ol t ie che di 

teoria) il rappor to fra rivolu 
zione scientifica e lotta per 
il socialismo in Italia 

Ma concretamente cosa sta 
facendo m queste set t imane U 
Par t i to per a w i a r e la prepa 
razione del convegno? — ab 
biamo chiesto a Giovanni Ber 
linguer concludendo il collo 
quio ii Si s tanno facendo n u 
nioni nelle principali clt ta 
laddove esistono centri dl ri 
cerca ed universita Si orga 
ni7?ano poi nunion i , per ora 
non molto ampie su singoli 
set tori di nce rca per collega 
re piu di re t tamente le singole 
attivita scientifiche con i p r o 
blemi della societa Ha gia 
avuto luogo una riunione sul 
la " Ricerca economico stati 
stica " una sulla ricerca del 
la sani ta pubbllca, e sono pre-
viste al tre consultazioni sulla 
politica della energia sulla 
" ricerca in agnco l tu ra ", sui 
" problemi delle tecnologie 
a v a n z a t e " , e sui rapport i fra 
ricerca sclentifica e Industria 

E ' s tata lnoltre fatta una 
riunione del comitato naziona 
le d] Par t i to pe r l 'Universita 
per affrontare l rapport i 
fra ncerca e insegnamento e 
altri incontrl sui problemi del 
Consiglio Nazionale delle Ri 
cerche (CNR) e del Centro 
Nazionale per le Ricerche Nu 
clean (CNEN) » 

Ad una mia dornanda sul 
signiflcato da a t t r ibui re alle 
lotte dei lavoratori della r l 
cerca, che hanno scosso tut t l 
1 centr i pubbllci e prfvati nel 
corso del '69, G Berlinguer 
ha cosi r isposto « II discor 
so che oggi facciamo e pos 
slbile e realistico perchfe le 
lotte operaie <3 popolari han 
no por ta to ad un livello piu 
elevato Je lotte gli oblettlvi 
e la coscienza del movimento, 
facendo recuperare 1 n t a r d i 
del par t i to in questo se t tore 
Ma di notevole rilievo e stata 
la battaglia che autonoma 
mente e par t i ta dai centr i di 
ricerca Italian], d i re t ta a con 
testare le condizioni di attivi 
ta nei laboratori , la dequalifi 
cazione e l ' au ton ta r i smo In 
terno ai luoghi di lavoro E 
matura ta in molt) casi una 
coscienza sociale della pro
pr ia collocazione nel processo 
dl produzione capitalistico che 
flno ad ora i lavoratori de! 
la ricerca non avevano mai 
rageiunto » 

Carlo M. Santoro 

In edizione italiana Ie «pieces» di Sade 

Dialogo t r a 
un prete e un 
moribondo 

Sade e ormal un personaggio noto alia maggior parte 
dei le t ton di romanzi , e non solo francesi La sua produ 
zione teatrale tnvece, sia per alcune vicissitudini tnerentl 
all inters opera sadiana, sia per il minore interesse della 
critica e m gran par te misconosciuta L edizione del Teatro 
di Sade che l 'editore Sugar ci propone (un volume che rac 
coghe tutte le «p i ece s» n t rova te delle venticmque circa 
a t tnbui tegl i ) offre un modo alquanto msolito di affrontare 
I opera del Marchese 

Nel Ubnccino ci t roviamo di fronte alia delusa aspira 
zione di un autore di opere teatrali che invece di trasci 
nare anche noi nella sua delusione ci da un esemplare let 
terar io di dubbia specie interessante comunque Opere per 
le quali egh trova nei suoi rapporti epistolan accenni persmo 
di ossequioso nspe t to per diret tor i di t e a t n della provincia' 
Infatti ai Oxtiern n6 Dialogo tra un prete e un moribondo 
e tanto meno II sedicente filosolo possono essere letti e so 
pra t tu t to rappresenta t i sulle scene se non come t r ame o 
per meglio d i re reticoli sigmficativi di tu t to 1'umverso del 
romanzi 

Qui cl t roviamo di fronte alia pu ra enunciazlone della si 
tuazione, alia realizzazione immediata dei conflitti, il tut to 
con u n che d i meccamco e grottesco insieme, di nspe t tosa 
mente nvol to a compenetrars i nella tradizione drammat ica 
(vedi Due opuscoh dell autore sul suo teatro). In cui il per 
sonaggio e il maniehmo della meditazione materialistico set-
tecentesca e dell erot ismo piu artificloso nella sua presunta 
natural ezza Propr io a questo punto scatta l 'operazione di 
recupero di questl dialoghi e prose la loro artificialita e in 
fondo legata pienamente al romanzi, ma ad un grado molto 
inferiore di elaborazione e di invenzione degli stessi (che 
t ra 1'altro sono poster ior i ) 

Se il romanzo di Sade e il luogo del mondo in cui tut to 
e possibile, e possibile perslno alia na tura liberarsi dalla 
storia, se esso riscatta in fondo la let teratura non come mi 
mesi degli stravizi di un libert ino s o w e r t i t o r e ma d'una 
sower t i t r i ce opera d'mvenzione filosoflca e le t te rana in se" 
conchiusa, il tea t ro e invece la volgarizzazione e, d i r emmo 
oggi, 1'tndustria culturale, di quest] stessi romanzi SI cede 
persino alia pateticitfc al senso comune di veder punlti 1 
malvagl, si giunge — ed e qui I ' interesse — ad una s t ru t tura 
del racconto che rinuncla alia sua scadente teatralita per 
dar vita ad una serle dl scene visive che il lustrano in modo 
non dlsslmile da] nostranl fumetti tl gioco deU'uomo e della 
donna eroticl 

Su questo versante lnterpretativo anche Zolae e le sv due 
compagne ftesto di grande interesse dal punto dl vista della 
satira di costume) trova modo di essere compreso nella rac-
colta non solo per motivi s tonci Questo lavoro non di Sade 
ma a lui at t r ibui to, precipitb forse la sua defimtlva rovlna, 
nell 'anno VIII della rivoluzione egli venne in temato a Cha 
renton tmmolato alia presunta liberta dl s tampa e a) traditi 
principi deli 89 Napoleone Giuseppina Barras ed altri si ri 
conobbero in quella sa t i ra simile ad una m i n a d e dl altre 
operette diffuse all 'epoca Testo non eccezionale divertente 
sempre , e sopra t tu t to interessante dicevamo, perche" ci di 
mos t ra un'affinita non di stile come gmstamente nota 
Lely (il maggior biografo del Nostro) m a di linguaggio 
siamo gia al p rodo t to che, se non e ancora «feui l le ton», 
usa della degradazione dei mitl letterari erotici e no per 
meglio comporli In una s t ru t tu ra di facile ricettivita in cui 
si smorzano gli umori radicali , si creano rapport i t r a le parti 
dell 'opera che sono quelli del romanzo nero e rosa 

Fontane giardinl letti e banchetti dardi tnfuocati sono 
esposti e agitati in vetrina non per eccitare io spet tatore n6 
farlo fremere d inv id ia Sono veramente frutto d'una mancata 
compiutezza formate? Per ZoZod non possiamo dirlo ma per 
l tesfci di Sade presentati nel volume cer tamente ed e In 
questa incompiutezza che su di un altro piano di organizza
zione llnguistica ess) trovano un loro n s r a t t o 

Edda Cantoni 

Schede 

Rifiuto e 
recupero 

della 
filosofi la 

II n 31 del « V e r r l » (Pel 
trinelll pagg 225 L 1000) la 
rlvista d i re t ta da Luciano An 
cesch] e dedlcato ai rappor 
tl tra «Poesia e filosofia» 
Un Intervento prel iminare di 
Anceschi al di la dl ogni 
dilettantesca proclamazione 
della morte dell 'arte e del 
penslero chiarisce i termini 
in cui va oggi posto tl pro 
blema E per non cadere in 
faclli e generalizzanti soluzio 
ni Anceschi propone una ve 
rifica da compiere sulla « poe 
sia del n *TO secoloo la qua 
Ie in genere si foi J a o su 
K una poetica del rifiuto del 
la filosofia (poesia pura) » op 
pure su « u n a poetica del re 
cupero della filosofia » Peral 
t ro la questione compren 
de «anche il problema delle 
lstitu?ioni poetiche » e il «Ver 
ri» gia preannuncla una ri 
ceres su «Ist i tuzioni e Re 
torlca i) 

In tanto , in questo numero 
figurano un impor tante con 
t n b u t o di Anceschi («Consi 
derazioni sulla pr ima introdu 
zione alia critica del giudi 
zio» di Kant ) e d u e saggi 
di J l tendra Kumar uno sui 
rapporti di Eliot (con la sua 
tesl di laurea sulla filosofia 
di Bradley) con la fenomeno 
logia di Husserl (dalla con 
cezione fenomenologita che 
ci un oggetto e reale propor 
zionalmente alle relazioni che 
esso ha a) di fuon della sua 
oggctUvita i discende la sua 
nozione dl «correlativo ogget 
tlvo i) in cui egll inJiv idua 
il «solo modo di espr imeie 
ur emozione in foima artisti 
ca ») I al tro su « Poesia e per 
cezione» in cui si dimostra 
che i la maggior parte dei 
concetti che Eliot uso piu ta r 
di nella -lua opeia poetic a 
erano gia fonnulatl nella sua 
dlscussione filosofica su Bia 
dley » 

Vi sono poi saggi di D E 
Ward su Eliot Sant Agostmo 
e Flaubert di H Biedin su 
Joice di M Borchufyi su Plau 
to e il meta teat ro di G Pooh 
sull humour inglese F i i le re 
censioni vl t. una di Angelo 
GURhelmt al <. Nuovo com 
rnento» di G Mmganell i e 
una di A Colombo alia «Cie 
-3 m ? i i t il m i di G Leo 
pi rd i 

I. t. 

Funzione 
pedagogica 
della poesia 

cristiana 
Nella collana delle «Anto 

logie delle le t terature del mon 
do» (Edi7ioni Accademia Ml 
lano) f ura una singolare 
« Antologia cristiana » (2 voll 
pagg complessive circa 600 
L 2000) a cura dl Quintino 
Cataudella Largo posto nan 
no nell antologia t anche te 
sti non propr lamente lelteia 
r] — lettere private epigra 
ri preghiere popolari atti apo 
crifi — nella mfsuia in cui 
essl sono nvelator] come e 
piu delle opere l e t t e rane del 
la muta ta sensibihta e del di 
\erso at teggiamento dello spi 
n t o » Ma la s ingolanta del 
I antologia non e tanto in que 
sto quanto nel presentare uni 
ficata In ordme s t re t tamente 
e n ' ' 'gico la let teratura crl 
stiana in lingua greca e la 
tfna dal priml secoll a San 
Benedetto Scope de! libro e 
dl tes t lmomare cosi I < auto 
nomla a della letteiaturrt e n 
stiana dalla lingua in cut si 
e espiessa e ancor piu dalla 
contemporanea o precedent e 
let teratura pagana m greco o 
In latino Dalla quale !a let 
tera tura cristiana si distingue 
nella « f o r m a » e nella «so 
stanza » 

In tanto per le o esigenze 
pratiche del culto cristiano 
essa «ebbe un ongine sua > 
ed anche uno svol n t n t o au 
tonomo almeno si no al IV 
secolo lnol t re ebbe incl a 

( una propria estetira » fon 
data non ~'q sul concetto del 
la mimest L del terosvmle 
ma sul! idea dell i r t e coim 

espressione stessa dl Dm 
Da qui sua t funzione pe 
dagogicf. « e l e \ a t n i e e lllu 
m i n a t n c e » ma ai i he il suo 
carat tere dlst intivo quello 
della umiersalita pole he e=; 
sa «si nvolge a tu t to U po 
polo ( ) anzi a tutti 1 po 
poll sen7a distinzione di ra/ 
ze e dl frontiere > Questa 

popolanta i si presenta cer 
to come a coralita ma sn 
via t tu t to e?sa si esplica co 
me "voce riella r tg ionea che 
ha per scopo h \ i i e 
ancora come nespies i ione di 1 
sent imento > polche non di 
mentica ( ) ani-he quando 
proclama i er l t i supreme del 
prnsicro tpolncico 11 tr-rreno 
umanr rii cui sonn sorlr 

a. I. t. 

Rivoluzioni 
nazionali 

e questione 
tedesca 

L'opera di Albrecht-Came 
«Le rivoluzioni nazionali» 
(Torino 1969 pp 543 L 8000) 
che 1 Utet pubblica nella «s to 
ria universale dei popoli e del 
le civi l ta» e cer tamente una 
delle piu equilibrate e com 
plete sul periodo che va dal 
1848 al 1914 L autore ha no 
tevoli capacita dl sintesi e 
traccla un quadio chiaro e 
preciso in cui cerra di dare 
spazio a tutti gli element! 
economicl politici sociali 
cultural! che hannn mt lu i t r 
In qualche modo sul cors< 
della s tona nella seconda me 
ta dell Ottocento Le pagine 
piu interessanti e persuasive 
sono peio quelle che egli sen 
ve sulle vicende dtplom-atiche 

Come si e det to essa ar 
riva Uno al 1914 sicche U 
tttolo di i rivoluzioni nazio 
nali > pu6 sembrare alquanto 
impropno rigu (ando sol 
tanto ta mater ia che viene 
t ra t ta ta nella p u n sezione 
Quella della seconda e stu 
diata di solito come l epo 
ca dell i m p e n a h s m o ma 1 Al 
brecht Carrie 1 art icola in t r e 
parti « 1 eta bismarckiana » 
« I i m p e n a h s m o e la ns t rut -
turazione del potere» e ta 
(Europa P la questione te 

desca > Non e solo questione 
di termini L attenzione por 
tata alia Oeimania porta In 
p n m o piano le vicende diplo 
matiche 1 unpena l i smo pas 
sa hullo siondo e non se ne 
vedono c h i n iinonle i rappor 
ti ton la prima guerra mon 
diale 

L AlbieclU C a i n e membra 
consideiai lo bopidUutlo come 
espanbiune colonials ed an 
d i e sjOlto quts to aspetto ne 
da un giudizio Iroppu pot,iti 
\ o giacche bi sarebbe t r a t 

io del (i mezzo ai traverso 
una cul tura - che dopo 

Jtto era la piu prugredita 
ULI tempo - venne t rasmes 
ba ad altri » btaceata da una 
analiai del carat tei dell im 
penalibmo quella delle ortci 
ni del p n m o conlht to mon 
diale che < n tssuno desidera 
van sicche U suo scoppio 
sarebbe s t i t o « un evento ac 
cidentale liic la poco per 
suai i 

a. I. 

Italia-URSS 

Firmato ieri il piano di collaborazione culturale per il 1970 

Un impegno in comune 
per celebrare Lenin 

Si e s\olta ieri a Romi 11 
conmoriia delli firma del piano 
di collabora7)one culturale DPI 
il 1970 tra 1 bnione delle a s so 
cia7ioni so\ietiche pei I am 11 
z a ed i rapporti culturali con 
1 e-.lero 1 associa?ione URSS 
Italia e I Associazione Italia 
URSS hanno firmato il nucno 
piano E\ghem Ivinov vice pie-
sidente dell Lnione ed il se 
natore Gelasio Adamoli scgre 
tario geneiale dell Italia URSS 

Prima delta cenmonia Iva 
nov e Adamoli hanno breve 
mente parlato sottolineando sia 
la realizzazione del piano di 
collaborazione dell anno passa 
to sia 1 aumento degli scambi 
cultural) economic! scientific! 
e commercial! fra I due paesi 
Alia cer imonia ei ano m esenti 
tra gb altn I ambasciatore so 
\ietico a Roma e Ion Fioren 
tmo Siillo 

« L anno 1970 — si legge nel 
docuniento — e 1'anno del cen 
tenario della nascita di Lenin 
nel corso della discussione del 
piano di ultenore collaborazione 
le parti hanno deciso di parte 
cipare attivamente alle cele 
braziom del centenano della 
nascita di Lenin e di attuare 
in tale occasione una serie di 
miziatne di carattere mforma-
t u o e culturale » 

Tali lmziative saranno rea 
lizzate innanzitutto attraveiso 
lo scambio di delegazioni e I or 
gani7zazione di convegni bila 
tcrali un convegno di aichi 
telti italiani e so\ letici uno 
di gtunsti ed uno sui! educa 
zione dell infanzia Saranno mol 
tre organizzate due manifesta 
ziom della cultura italiana a 
Mosca e a Tbilisi in Georgia 
Verranno in Italia due delega 
ziom della Bielorussia e della 
Georgia saianno organizzate 
nel nostro paese una serie di 
conferenze sulla vita e 1 atti 

Un aspetto della cenmonia di ien- sia parlando Ivanov. 
Riconoscibili alia presidenta (da smistuit il prof Benlamlno 
Segre, Ton. Fiorentino Sullo, il sen Jaures Busoni, Ivanov, 
I'on Gelasio Adamoli e Cesarc Zavattim 

vita di Lenin e sulle conquiste 
realizzate dall Umone Sovietica 
nel corso delle quali parleranno 
dingenti dell associazione URSS 
Italia v lsitera il nostro paese 
una delegazione dell Umone de 
gli scnttoii sovietici 

La associa/ione I taln URSS 
inoltre collaborera all aLCoghcn 
za delle delegazioni dei sov ict 
cittadmi che verranno in Ililia 
nel 1970 sulla b ise di 1 piano 
dei gemellaggi «Le due paiti 
— si legge ancoi a nel docu 
mento — parteciperanno atUva 
mente all incontio mtei naziona 
le di Mosca dedicate al cente 
nario della nascita di Lenm 
ed all incontio internazionale di 
Ginevra dei rappresentanti dei 
paesi europei in cui Lenm e 
vissuto ed ha lavoiatos 

« Lassocia/ione Italia URSS e 
il comitato nazionale per le cc 
jebtazioni del centenano della 
nascita di Lenm organizzeian 
no tre manifestaziom centiah 

m tre giandi citta italiane (Ro 
ma Milano e Napoh) oiganiz 
zeianno viaggi all isola di Ca 
pn in cm visse Lenm orga 
nizzeianno insieme ai smdacati 
comi^i c nunionj di lavoraton 
sul tema «Lenin e la classe 
operaia > nelle citta di Tonno, 
\1 llano Geno\a c N'apoli del 
CR li di conferenze scientifiche 
e teoncl e nolle citta di Ban 
Catania Saleino \ncona Pe 
lugia Pisa Siem Tiren/e Mo 
dena Parnn Pado\a \ enpzu 
Trento Cagliari Sassai ron 
vegni conferenze lelaziom 
proic^iom di film o festival ci 
nematografici dcdicati a Lcniri 
in una sene di allie citta ita 
liant » 

I] pnno di collaborazione fir 
mato ieri prr>vede anche un 
ulWnoro ^cin bic di libri dl 
pubblicizioni ponodiclie di mo 
stre fotogrsfulK dl film e 
documentan c di alfn mate 
nali inform it n i 

Programmi Rai-Tv 

mercoledi T l 
TV nazionale 
9 30 Lezionl 
Francese, osservaziom ed 
elementi di scienze natu 
rah educazione artistica. 
agrana, filosofia 

12,30 Antologia di sapere 
L Itaha dei dialetti 1 a 
puntata 

13,00 Tempo dl scl 

13,30 Teleglornale 

14.30 TVS rlsponde 

15,00 Replica dei program-

mi del mattino 

17,00 II paese di Giocagib 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzl 
a) Giovani pitoti di Que-
uec, b) II cavallo 

18,45 Opinloni a confronto 

19,15 Sapere 
Le maschere degb italia 
m, 2 a puntata 

19,45 Teleglornale sport, 
Cronache del lavoro e 
dell economia 

20,30 Telegiornale 

21 00 L uomo e il mare 
Qumta puntata della serie 
documentana di Jacques 
CouEteau La trasmissione 
si imperma sulla vicenda 
di due foche sulle quail 
viene compiuto un esperi 
mento per venficare !e 
tendenze di questl am 
mail nei loro rapporti con 
I uomo 

22 00 Mercoledi sport 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,00 Film (per Roma e 

zone collegate) 

15,00 C l d i s m o 
Da Fiuggi, Adnano De 
Zan segue I arrivo della 
prima lappa della coisa 
Tirreno Adriatico 

16,00 TVM 

19,00 Corso dl inglese 
21,00 Telegiornale 
21,15 La donna del ri

tratto 
Tilm Regia di Fritz Lang 
Interpreti Edward G Ro 
binson Joan Bennett II 
film opera del grande re 
gista tedesco emigrato in 
America dopo I avvento 
del nazismo e autore del 
famoso M, narra del so-
gno di un professore ten 
dendo a scopnre I mtimo 
mondo che si nasconde 
sotto le apparenze tran 
quille della gente *nspet 
tabile» Presenta la tra 
smissione Fernaldo Di 
Giammatteo 

22,55 Cinema 70 

23,25 Cronache italiane 

Edward G Robinson 

Radio 1° 
Giornale radio ore 7, 8 

10 12 13, 14, 15, 17, 20 
23, 6 30 Mattut ino musicals 
7 10 Muska stop, 7 43 C i t 
ffe daman re, 6 30 Le canzonl 
del matt ino, 9 Vol ed lo, 
11 30 La Radio per te Scuole 
12 10 Contrappunto 12 38 
G orno per giomo 13,15 L t 
radio in casa vostra 14,16 
Buon pomanggio 16 Program 
ma per i piccoll 16,20 Per 
voi g iovai l 18 Cialc 18 20 
11 porrad schi 18 ib i tal a 
che lavora 18 45 Parata di 
successi 19 0& Musice 7 
19 30 Luna park 20 15 Lo 
casa del sonno, 21 45 Con 
certo 22 20 U Girasketches 
22 55 L avvocato dl tu i t l 

Radio 2° 
Giornale radio ore 6 25 

7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 
12 30 13 30 15 30 16 30 
17 30 18 30 19 30 22 24, 
7 4 3 8 liarthno a tempo d i roil 
Sics 8 40 I protagonist] 9 
Romantica 10 Con Mo"npra 
cem nel cuore 10 15 Cenla 
Nancy Cuomo, 10 35 Chi* 
mate Roma 3 1 3 1 , 12,35 Da 
co sta a cosra, 13 Arnva Ca 
terms, 14 Come e perche, 
15,15 Mot iv i scelti pe. vol, 
16 Pomendiana 17 35 Clas
se unica, 17 55 Apeut ivo in 
musica, 18 50 Staseia slama 
ospit l d l , 19 05 SUvana 
Club, 20 10 It mondo de l lo -
pera, 21 15 II Saltuarlo, 21,35 
Ping-pong 22,10 Poltronissl-
ma 22 43 e piedi nudi 23 05 
Musica leygera 

Radio 3° 
O e 10 Concerto di apar 

in a 10 45 Le S ntonie di 
G an Franci-sco Mal ip Lro 11 e 
05 Frederic Chop n 11 30 
Musi die italiane d oggi 12 Lo 
inrormatoie etnom isicologico 
12 20 I Nout cento s torco 
13 Intermezzo 14 30 Melo 
dramma in sintesi 15 30 Tlio 
mas Arne 15 15 Lo slagno 
18 Notizie del Terzo, 18 45 
Pccoio pianeta 19 15 Con 
.erto della sera 20 15 Ls fi 
losoha oggi in Germama 20 e 
45 Idee e iat t i della musica, 
21 II G ornale del Terzo 21 
e 30 Centenario dl Hector 

, Berlioz 22 20 Rlvista delle 
I riviste 

Controcanale 
POPOLI IN AGONIA — Ab 

biamo rinunaato ad assistere 
a Tuono su Sycamore street 
per j edcrc la prima puntata 
dell mduesta di Mino Mom 
celh c Fernando Armati Quan 
do 1 uomo scompare e non ce 
w siamo pentiti pemiamo 
ami che questa serie docu 
mentnna sin popoli pnmitui 
che lanno scompaiendo ai rtb 
be mcritatn una collocazione 
mialiore dato tl tema i I un 
pegno can cm esso c trattato 

A diftejema dtlla mapoio 
ranza dn documtntan etnoln 
giti Quando 1 uomo si ompare 
non ha un andamento dida^ia 
hco c si lego direttamente aah 
interest dc telcbpettaton 
condotta secondo an efficai e 
taqlia diaristica ncca di im 
mag^ni quail sempre furutona 
' ihe si i itcqrann hem r m 
it com men to e iorrjisfaun una 
locumcntn lone inttUiqi tifc il 
brano m qh >rc dl qui stn p\i i 
lata su questo pinna cm lor 
se quilto sul Undo glutfc de 
Oli ahniiaeni austrnliam lii 
chifita jierseque tsplicitamen 
te lo s r po it battt re in hrtc 
eta le fisstv ion s i!'a t p<_r ) 
rita dc'I ' ace dent baiuo 
' preaiudizin t ar citi <.o 

I ipocrito disprezzo per i « set 

taggi» I! tono in questa 
puntata eta Jrancamcnte po 
lemico hin dallmizio e a so 
vtenere la polemica erano le 
tn ribih c lire degli ^termini 
opeiati dai bianthi an tan 
continenti 'perche pcrd non 
citare anche le ape relattte 
nl genotidio dti pellnosse') 
Rapide ma qiustamente dure 
Ie ticii caziani delle qesta da 
<nloni olaiulcii dell Atruc de! 
sud e tiCQli inglcbi m Austrn 
lia Di i antra euduiti era lo 
s'oiso p r poisi dnian^i ai 
popoli dl cut s; parhua w 
una gntstu p is om < an s; i 
nto di so'idanrtci n ama 
n a autatiitica sciun pate> 
nalismo nC falsa nmate rf< I 

pr milno» 
II discorsa ppra rtqi^tiaia 

un punto debole TH Un man 
can a th i na an th i delle 
si) ttttuii so i < in in i li d( i 

. im i di ib up i 
ousti all ini 

i isniiu u iq (/ i p tnt i 
ta \ c n li m u n son all 
a (cum n qm sta dm i n 
puisiamc (lit tansidrra in i 
s ill in sis! ntt sU si (hill 
prop i ! pn r )> n m ,, 
Pentium > d < n s / t a 
'(11 dca i (d n or j a sUn 
ham i a guttth <.a I ugua 

qhan^a) cnntrapposti nell in 
t( ri ista can I « uitcgiato » oi 
tdalorin dtlla «ciiilta occt 
dentate » (I acc\ mulazione del 
denaro i! successo) 

Ma una ai ilisi d retta delle 
st rut t ure tomumtarie (esatta 
almeno quanto quella ope rat a 
•sui modi da boscimani di 
piocurarsi i! cibo ( I acqua 
ad esimpio) anebbe revo il 
disco s i put persausuo e 
spiegalo nuglta ptrihc que 
sti i at L tat oi i >l< mad van sop 
port ano i' K ntnttn inn i! «pm 
qies-so bianco i aiuhbi an 
che motii ato c ainiintemnite 
le aftanw am \i lla mancan 

i I pnmot n ti ma d 
ti 'tun Infu su qUi ta base 
so) I J)L stnt-' |nv< ' ill snif 
qart — smega one assai sn 
lutaic - r ' f q i I pi; of in 
tnni iv. tt » I i mi d t tn t lie 
finni > pn »r,( a i h rf, 
In in li n< ! I nlat a p ) snta 
c qua d ' t n im d tin 
P ^s ! t'itu i itntn d t 
ieic s I s/) tt s n in 

ni w o n 
ia at 

' q t ' t sun n rr 
il 'n ti n ( aiws 
no L non a ta*o 

9- «• 

r'a In b( i pi 
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