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II oommentatore della TV ha nv 
vertno che 11 caratlcre lento e flut 
tuante del movimenti che oompiva 
no g i astronautl nell interno dello 
ablta"Olo dell astronave dipendeva 
dull asserua di gravita e »n realta 
gli astronautl si muovavano con 
una precisione che e frutto di lim 
go allenamento e tutlavia come al 
rallentatorc Infatti 1 lndividuo non 
alien ito, che si trova in condi/io 
ni cu non gravita ha movimenti in 
cooidinatl tanto che non riesce n 
calpire un bt-rsagho c.he in rondi 
zioni normali colpiscp facllmente 

Ma per quale mottvo 1 assenza 
dl gravita Impedisce il buon coor 
dinamento muscolare? Lo studio di 
questo mercanismo e molto inU 
ressante, si i dal punto di vista fl 
siologlco che dal punto dl vista 
psicologico e persino dal punto dl 
vista sociale Un movimento sem 
plice come sarebbe lo spostare un 
oggetto da un angolo allaltro del 
la scrivania, presuppone una serie 
grandlssima di informa/iorn, corre 
late tra loro attimo per attimo 
dobblamo sapere (e una forma mol 
to particolare di sapere e un « s»a 
perf » inconsape^ole) prima dl tut-
to qual e ia posizione del nostro 
corpo nello spazio se cioe siamo 
<( a testa in giu» o a testa in su 
aH'inizio del movimento In secon 
do luogo dobbiamo sapere in che 
posizione sono le diverse parti de) 
nostio corpo Tra dl loro (gli arti 
rispetto al tronco e alia testa), in 
fine dobbiamo avere una vlsione 
esatta del piano della scrivania Ma 
se 1 oggetto r> situato all estremo 
della scrivania piuttosto lontano 
dal nostro co po e se si tratta di 
un oggetto ptsante, no! pieghiamo 
il busto In a^anti mentre temamo 
le braccia quosto sigmflca che spo 
stlamo la testa e il tronco rispetto 
agli art! inferior] e rispetto al cen 
tro della lerra e che la vislone che 
abbtamo del piano della scrivania 
cambia secondo 1 inclinazione della 
testa cambia come se la scriva
nia ci venisse incontro e sj incli 
nasse 

In ogni attimo le nostra contra-
' 7lonl muscolarl devono « aggiustar 

si» secondo la nuova posizione che 
abbiamo assunto rispetto al cen 
tro della terra e cioe secondo la 
gravita-, inoltre devono « aggiustar 
si» secondo la posizione diverse 
che le braccia assumono rWpettc 
al corpo e il tronco rispetto all" 
gambe, e secondo la dlstanza che 
ie man! hanno ragglunto rispetto 
aila scrivania II nostro movimento 
se fosse dettato solamcnte dali in 

t formazione sulla posizione dl par 
tenza e sulla posizione da raggiun 
gere, saiebbe un movimento a seat-
to da burattlno e coordinato e 
armonioso invece, in quanto viene 
adattato momento per momento al 
la situa-done, attraveiso una serie 
grandlssima di informazioni suc
cessive come se il movimento fos 

,. se scomposto in una serle infini 
fa di singoli movimenti successivl 

La Luna visia dalPApollo 8 

Quandi manca la (or/a di gr.i 
vita vie IP a mam are un termuu 
di nfenmento e questa mancan7a 
diminui^ce il valore di clascuna In 
formazicne Lo Mato dl contra/lo 
ne del muscoli e dl tensione dei 
legamemi lnforma che II braccio 
si e staccato di tantl gradi da) cor 
po ma poiche non e percepita la 
posiziomt del enrpo nello spazio 
«non si sa» qual P la posizione 
nello spazio del braccio Sin qui 
e intnitivo che 1 assenza di giavita 
debba ostacolaro il "oordinamento 
mustolaie 

Ma pol si ossorva che tanto gli 
animall rhe gli nomlnl se privnli 
dell organo speelfn o che informa 
sulla posizione del '•apn rispetto al 
la gravita in assen/a di gra<nia 
hanno disfurbi minori del soggetti 
normali I onentamento e buono e 
buono il coordinamento muscolaro 
Questo si venflca tanto negll am 
mail a cui si asporla 11 lablrinlo 
dell'orecchio Interno quanto negli 
uomlni che per raf-ionl patologiche 
hanno sub'to la scomparsa o la 
dimmiulone della fun^ione dello 
orecchio interno Se ne deduce (e 
lo si conferrra con gli esperimtnti) 
che Porienlamento del capo e del 
corpo nello spa/io viene percepito 
attraverso un organo di senso spe 
cifico (il labirinto dell orer'chio in 
terno) « ma anche» da alfn orga 
nl o apparati dl senso Per esem 
pio la vista o gli itiramenti verso 
il basso dei visoeri addominali o 
il senso dl peso degll arti eccete 
ra C allora si comprende che non 
£ la scomparsa del senso di gravl 
ta quella che ostacola 1! coordina
mento muscolare, cioe non e la 
« scomparsa » di una inform izione 
ma piuttosto e 11 fatto che le in 
formazioni «non rlcevono rocipro 
ca conferma » 

Se la vista e 11 senso dl peso 
degii arti e gli stiramenti addo 
minali danno una determinata in 
formazione circa la posi/iont del 
corpo nello spazio ocrorre i he U 
medesima mformazione sla confer 
mata dall orecchio interno Se que 
sto organo funziona male perche 
la gravi'a o assente il disordine 
delle informazioni provoca distur 
bi Se invece 1 organo e assente 
(asportato sperimentalmente negli 
animali, oppure messo « fuori gio 
co » da una malattia nell'uomo), ai 
lora loiganismo «lavora» con in 
formazioni rldotte, ma esatte non 
ci sono ne dlsordlni ne contraddi 
zionl tra le iDformazloni ricevute, 
e percib non si veriflcano (o sono 
meno intensf) i dlsturbi 

Degll oigani dl senso che nor 
malmente integrano la funzione del 
1 orecchio interno (e la conferma 
no, oppure la smentiscono) il plu 
importante e l'occhio Quel che e 
interessante, sla psicologicamente 
che socialmente, e rhe 1 impegno 
prevalent della vista oppure dello 
orecchio interno non e lpnato ma 
viene appreso 1 bambini piccoll 
si onenuno esclusivamente se 
condo la vista poi imparano gra 
dualmente a servlrsl della sensibi 
hta dell'oieccliio Interno Tra i tre 
dici e i diciassette anni e masslmo 
luso dell orecchio inteino e mini 
mo l'uso della vista, dopo 1 dlclas 
sotte anni torna a dlminuire il rl 
ferimento ai dati dell orecchio in 
terno P ad aumentare il rifenmen 
to ai dati della vista, pero in ma 
niera divcrsa da un individuo alio 
nltro P persino, sostengono alcum 
in maniera dlversa secondo 1 edu 
cazlone e secondo il modo di inse-
rfmento neila societa 

Sembra che facciano prevalente 
liferlmento ai dati della vista 1 
soggetti subordinati e conformisti 
e maggiore rlferimento ai dati dello 
orecchio interno i <-oggettl piu in 
dipendenti, e dotati di spliito crea 
tivo Sotto questo profilo l'infan 
zia appare come una lenta conqui 
sta di indipendenza, l'adolescenzi 
appare come l'eta, piu indipenden 
te la maturita, appaie, in moltl 
casi, 1'accettazionB del mondo co 
me un dito esterno (cio che ve 
dlamo fuori di nol) e la rlnuncl i 
almeno parziale al mondo interno 
(c!6 che sentiamo dentro di nol 
nel labirinto dell'orecchio interno) 

Apollo 8, viaggio Terra Luna un astronautn nl lavoio, senza giavita 

Onde radio 
via spazio 

Gastone Catellani 

Dal «blpblp» del primo sput 
nik alle sbalorditue nprese tele 
visive dpU'Apollo 8 tutto cio che 
I umanita ha ottenuto dalle impre 
se spaziali, dal complessi congegnl 
lanclati in Imprese sempre plu ar 
dite e un Insieme di onde elettro 
magnetiche, In altre parole di onde 
radio Dlfatti il pioblema foncia 
mpntale di ogni impresa spaziale e 
un problema di radiocomunicazlonl 
(ncordiamo che anche le trasmis 
sioni televisive avvengono con ra 
dioonde sia pure ad altissfma fie-
quenza) 

I problem! tecnologlci che si so 
no presentati nel campo delle co 
munlcazloni spaziali sono stati co 
me e facile immaginare, enorml e 
straordinarlamerte complessi SI 
pub dire che 1'era delle comunica 
7ioni seaziail e cominctata nel 
1945 quando per la prima voita 
un'onda radio e stata lanclata ver 
so la luna e da questa e stata r' 
flpssa a terra per questo fu utl 
lizzato un radar, p si ebbe anche 
la possibility dl calcolare la prl 
ma volta con esatte?7a la dlstanza 
del nostro satellite Prima della ado-
zione delle onde metrlche e centl 
metriche le radioonde erano come 
tenute prigloniere della terra da 
strati ioni7/atl della atmosfera que 
gli stessl strati che permettevano 
alle radioonde dl nflettersi rlpeiu 
timentp e di raggiungera cosi ogni 
punto del globo, sen?a <(sfuggiren 
nello spa?io 

La masslma parte deile stazioni 
radlofonlche mondmll utillzzano on 
de di lunghezza fino a 10 metri la 
minima compatfblle affinch^ que 
ste non «foilno» git strati lonlz-
7ati dal! atmosfera Per comunicare 
con oggetti extra atmosferlcl occor 
lono invece onde che « forlno » que 
gli strati siamo ormal nel doml 

mo celle onde ultr.icoite Anche per 
queste onde cora pei6 da nsolvue 
un difficile pioblema le onde ra 
dio si dlffondono « sfcricimcnte » 
e la loro potcn/a dlmfnuisce bru 
scamente con la dlstanza Toituna 
tamente si e scoperto che queste 
onde possono esseie concentrate co 
me quelle luminose (che sono pur 
sempre onde elettromagnetiche) in 
fasci che possono essere indlrizzatl, 
mediante partlcolan antenne (del 
tutto simili agli specchl concavl co
me quelli usati da Archlmede se
condo la leggenda per bruciare u 
navi romane) in una deteimlnata 
direzlone con una ildotta perdita 
dl potenza 

Oggl le ladloonde oossono glun 
gere in qu ilslasi punto dello spa 
/io e da quals asi punto dello spa 
zio possiamo riceverne Ne 6 pro 
va il grande sviluppo assunto in 
quest! ultimf tempi dalla radio 
astronomla cioe dalla rice/lone dl 
radioonde provenienti da millaidl e 
mihardl di chilometii, dai confini 
stessl dell universo Qulndi le comu 
nicazioni con oggett che sono a 
poche centinaia di migliaia di chl 
lometn do noi non sono certo plti 
un problema, e lo dlmostra lottima 
qualith delle rlcezloni radio e tele 
visive che ottenlamo dalle sonde e 
dallp navi spaziali 

Soltinto quando ( e se ) use're-
mo dal nostro sistemi solare quan 
do ci inoltreremo sia pure con or 
digni non «abitati», nello spazio 
Intelgalattico, ci troveiemo d! fron 
te a un problema che non e certo 
esagerato definire Insolubile 1c ra 
dioonde, come le onde luminose e 
tutte le ladiazioni elettromagpeti 
che, subiscono 1 attrazione gravita 
I ia vengono cioe « cui vate » dai cor 
pi, quah che siano nelle cui vlci 
nan/e passano Non potremmo plu 
localfz7are con esottezza, neppure 
con il radar piu accurato una na 
ve spaziale Ma c e ancora molto 
tempo 

Storia della 

linguislica 

Renzo Urban! 

r interesse per 'a lingnistka e lo 
stiuttmalismc rhe si p diffuso in 
Italia soltantr da pochissimo tern 
po noil ambit > di unn geneialo iea 
710HP di tutta In nostn culturi al 
le gi ivi liml \710rl doll ideallsmo 
ha piovocato — sapphmo — un 
veio dHagaie di tndu/iom su cui 
I nostrl edltoi 1 spesso si sono get 
tatl flncho disoidlnatamente pur 
dl non pordeie una plccola parte 
dl titoli ilguaidanti laigomento del 
glorno Passat \ perb quella prima 
ondata It sooltp si sono fatto piu 
attonto i piOTrnmml piu organic! 
e moditatl P si pub diiP che or 
mal si e laggiunto un oerto assp 
stamrnto p oho 1 titoll ora trnrtot 
tl indioano una pieolsa Unca dl 
mteresso cultunle oho va al dl la 
dolla prima affannata setp di co 
noscere P far oonosceie opere nuo 
ve Tci I risultati si sentono an 
che nolle collune economlche che 
— data la nuova flslonomia assun 
ta dopo la recession? del libro pp 
riodfeo — llspecoh'fno In modo 
piu evidente la sltua7Mne della no 
s t i i edltoria Einaudl nelln sua 
bolla PBT dopo aver pubblloato 
uno studio sulla poetloi e lo stile 
dl «Dostoievskfl» dello studtoso 
russo Mirhail Bachttn (L 1 800) 
ha ora prosontato unoitima anto 
logta del ((foimalistl russi» con 
pi nfaziono di Roman Jnkobson 
(L 1600) ohe oftie utilmonte la 
pos^ibilita dl leggore direttamente 
I testi orlgman dopo 11 dlscorso 
stoiicooiiMeo avviato da no! dalla 
traduzlone de) saggio di Victor Fr 
lich pubblloato da Bompianl nel 
1%6 Teltrinelli Invece ha tiadotto 
una «Storia della linguistlca dalle 
origini al XX secolo» di Gporges 
Mounin (f 600) Gla noto da noi 
per un analogo manualetto tradot 
to pubblicato da Einaudl, purtiop 
po questa stoiia della Ungulstiea 
da molto spazio all'eta antfea da 
gli ppiziani ai roinani un po meno 
al mediocvo e al) eta moderna qua 
s1! nulla al Novecento trattato in 
modo veramente insuffioiente 

Due altri volumi di grande inte 
resso sono usciti neila serie «Le 
letteiature del mondo» della casa 
edltrtce Sansoni, ai prezzo invaria 
to dl L 1000 al volume « Le let 
teratiue antiche del vicino orien 
te» dl Giovanni Rinaldi saranno 
per moltl non speclallsti una ve 
ra scoperta, grazle anche alia nc 
chezza delle cltazioni che, come sem 
pre dovrebbe essere in casi analo 
ghi vengono a costituire una vera 
e propiia antologia, vl sono trat 
tate le letterature sumerica, babi 
lonese assiia, uguaritlca ed ittita 
Ma un'opera che non ci si deve 
lasciar sfuggire e la «Iettaratura 
russo sovletica » cuiata precedente 
mente dallo stesso autore, poitan 
docl dall eta del romanticismo si 
no alle soglle del Novecento con 
un'ampia esaurlente rassegna che 
compri nde tutti I piu grandl au 
ton da tutti conosciuti Purtroppo 
dal piano di tutta la collana sem 
bia risulti non sia prevlsto un tei 
zo volume sulla letteratura russa 
dalla rivoluzione ai nostri gloini, 
che invete attende da noi una si 
stemazione organlca in cui trovino 
una definiziono stoiica fenomenl ed 
autori dei quail si sente pariare 
soltanto episodicnmente m occaslo 
ne dl questa o quella traduzlone 

MX 1 'U!f^ 

e sta altento b I'unico cho ho! 

Asscnti 
i padri 

Giorgio Bin! 

II dinamlco minlstro della Pub 
bMca lstni7ione dl lecente nomlna 
e nndato a trovaie «senza scoita 
armata », come ha precisato un io 
tocnlco l tenlblli student] del li 
ceo Mamiam Poi ha riunito l prov 
vediton agli Stud! pei sentirne gli 
umoil in mertto alle agitazioni stu 
dentesche e no 6 usclta una seile 
di dichiaia7iom prevalentemente 
centiale sulla possibillia dl «con 
cedeie» il dlritto di assemblea 
bemnteso « sen/a la parteopazione 
di element! estianei alia scuola » e 
la decisione di emanare presto una 
circolare Dal canto suo Ion Fern 
da buon socialdemocratico, ha rim 
piovetato agli studenti I mac-ceita 
bile pretesa di mettersl contro il 
Mslema E il giorno prima la po 
il/ia aveva dato un altra lezione agli 
studenti, per il caso che qualcuno 
non abbia ancoia capito come van 
no le cose 

Ammettiamo pure che si giunga 
alle assemblee e che i giovani deci 
dano di piendorvi parte alle condl 
zioni dettate dai «supenoii» han 
no i! diritto di decideie quello che 
vogliono e noi non abbiamo quello 
di dare consign Dtl »esto se deci 
dei anno dl discutere di dldattlca e 
di programmi ce no sara nbbastan 
za pei fai sudaie freddo a certi pre 
sidi e a certi professor! come quel 
Ii cosl bravi in pedagogia e in di 
dattica da non vergognarsl di ap 
partenere a sindacati che dlfendono 
la pollzia se poi non interverran 
no vorra dire che non avranno pre 
stato fede alia democrazia che seen 
do dall alto come la befana dal 
camlno 

II dlscoiso qui non vuol essere 
rivolto ai giovani, che sembrano sa 
pero quello che vogliono, ma al ge 
nitori, che soro nmastl indletro ai 
parecchfe lunghe/ze Neila fose del 
la lotta acuta che non e detto sia 
conclusa, t genltori, anche quelli 
che non sono daccordo con le idee 
doll on Fen i, hanno lasciato che 
fossero i figli a fare i conti con 
gli stiumenti pedagogicl del mini 
steio dellTnterno Ora sarebbe be 
nL che ncupeiasseio il Lompo pel 
duto evitando di delegare ai loro fi 
gli Lutta la responsabilita di un'e 
ventuale tiattativa Hanno anch ps 
si molto da diic, autonomamente 
Potrebbero comiuciare col chiedeie 
perche" 1 rigli dei lavoratorl, se han 
no la fortuna di potei studlare 
devono esseie iscritti in maggioran 
za ad una scuola di seconda cate 
goria come 1 istituto tecnico e, se 
prendono 11 diploma una gran par 

te di loro nbblano da anriaie a fo 
laie biglleiti sul tiam o a confe 
zionaic p.icchl ai grand! ningnz/lm 
e gli aim pochi in tabhrica a lit 
da seivi ai padioni e da agu/zini 
dot lavoratoii Potrebbeio chiedeie 
in base a quail cnteii pedagogic! e 
sociall si deve decideie chi una pai 
te dei giovani, per lo plti borghe 
si ffno a diclannove anni ion do 
vono aveie pieoccupavioni piofes 
sionali e percib possono frequentaie 
II licoo compiore studi «d(smtete» 
satl » anche se paiecchlo nsulsl Po 
tiebbcio chiedcr conto dei cost! de 
gli orarl, fnvitaie le nutorita a chiar 
chtoraie un po mono di giustizia 
socialo e a pinticaine un po dl pifi 
e cosl via 

Resta inteso che tl posto pel di 
scuteie di queste (ose non e las 
semblea dei loio figli non perchd 
i signon Piowediton non vogliono 
« estianei » ma pei che" I giovani non 
ohledono questo tlpo di assistonza 
I post! per discuteie sono piima 
di tutto ! luoghi di lavoio e pol 
tutti gli angoli d! quella societa che 
la scuola di Gul ha servito cosl 
rmle e quella dl Sullo non sembra 
appiestarsi i sorvhe gran che 
meglio 

t̂ll!)e alovncchc — L undid dicembie io 
Poste cecoslovocche hanno oniesso una 
serib di sei francobolll nproducontl 
altrettante iilustrazloni dl Ludovit 
rulla che ha Ulustiato la quarta edl 
zlcne del dopotjuerra della raccolta 
dl flabe e cantl popolfln cecoslovac 
chl emata ne) secolo scorso da Pavol 
Dobslnsky Nel) ordine i soggetti di frnn 
cobolli sono 1 seguenii JO haleru 
«lxi spi7zaturalo» (una specie di Ce 
nerentola con protaRonista inaschMe) 
GO haleur « La damn orRogliosn« 80 
haleru « I) cnvaltere Îgnore del mon 
do » 1 corona « Che dio vl benedica », 
1 20 corone « tl castello Incnntato », 
1 RU corone « II cacUatore mlracoloso » 
Distruzlone dl rl mane sue Invcnriutc 
— L Amministra7lone delle Posto ho re 
so not! I quantitative d) frnncobolll 
commemorative amessl ne) iDfiO rlmasti 
Invendutl e dlslrutu a termlne dl legge 
Dal punto dl vista fllatelloo 1 dati co 
munlcati non sono rilevantl, polclife I 
quantitative del varl commmnorfttivl che 
i Isultano vendud sono talmente ele 
vatl che solo nell Inotcsl dl una fortls 
ami a dlsperslone per uso poslalo vl 6 
qialche spe-ftn?a di rlvaluta?lone per 
quosti francoboDi II valore «raro» del 
lannata ora 11 500 lire della serie co 
lebratlva delle Univeislad' e fu tlroto 
In 3 inllioni di esemplnrl, del qua)! 
2 1UOS77 Unono vonduii c \U9 423 (altre 
i) (iSl sono slnli inconerlll Lu plu for 
ti percentuall d! francobolll incencrltl 
si sono avuto per i valori da 00 lire del 
'c pmissloni cclcbiatlve del XX anni 
versario della Repubblica (914 171 esem 
plnrl dlstrutti su una tlrolura dl 12 
mtllonl) e della scrfo europeistica 
(0(11608 dfsLriHLi su 12 millonl) 

Sarebbe interossante sapeie che una 
cosl alta poiceniuale di francobolll dl 
strutti (circa 18% dell Intera tiratura) 
sia dovuta alia difettosa distribuzlono 
del francobolll commcmojatlvi — male 
cronlco plu voile lomentalo da! colle 
zioulstl ~ o alia massiccla resiltu/io 
ne d) fogll acqulstatl da! fllatellstl 
G successlvamente prcsenlntl a) cam 
bio Questo daio sarebbe de) pin alto 
inteiesse per I filatellsti 

GIORGIO BIAMINO 
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