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Linguistica 

Un libro al quale si ricorrera nel prossimo futuro: 
i manuali degli anni cinquanta sono insufficient! 

Nuovo e gia «vecchio» 
il manuale del Robins 

Un paziente lavoro di ripensamento e di collegamento tra i 
vari settori di indagine, di riesposizione generate dei dati 
scientifici e metodologici - L'introduzione di Tullio De Mauro 
II boom editoriale della 

linguistics sta registrando 
vertici mai raggiunti e la 
aituazione e ancora piu di* 
latata se si pensa alia cr*> 
scente influenza che 1'ap-
parato scientifieo della lin
guistica moderna esercita 
aulle discipline affini (an-
tropologia, semiologia, ecc.) 
o su settori di varia attivi-
ta culturale. 

Non e facile oggi segui-
re il ritmo di tutte le pub-
blicazioni che I'editoria im-
mette sul mercato; certo e 
che sarebbe necessaria una 
rigorosa operazione demisti-
ficante volta ad tndividua-
re tutta una serie di at-
teggiamenti generic! ed a-
scientifici dovuti al sempli-
ce fascino della moda inv 
perante. Non passa giorno 
che qualcuno non si vanti 
di aver scoperto uno strut-
turalista ante litteram nel-
l'antichita classica (l'ultima 

scoperta e Vitruvio: opera
zione intelligentemente ri-
dimensionata da M. L- Al-
tieri Biagi in * Lingua e 
Stile*, I, 1969, p. 107) o 
che non si sent a usare a 
sproposito la parola strut-
tura (e derivati): quasi ci 
si illudesse di risolvere la 
nostra pallida situazione cul
turale, avvilita dalla man 
canza di prospettive dialet-
tiche, con quella magica pa
rola che sola pud assicurare 
la sospirata garanzia scien-
tifica. 

Si e desiderato approfIt-
tare di un lavoro serio (R. 
H. Robins, Manuale di lin
guistica generate, introdu-
zione di Tullio de Mauro, 
traduzione di R. Simone, La-
ferza, Bari 1969, pp. XI1-479. 
L. 4500) per denunciare lo 
stato avanzato di quell'in 
debito maneggio editoriale 
che produce in serie cre
scents divulgazioni inquali- 1 

ficate e banalizzazioni su
perficial! che possono rive-
larsi piii nocive che inutili. 

II ponderoso Manuale del 
Robins e un contributo inv 
portante: un paziente lavo
ro di ripensamento, di col
legamento tra i vari settori 
d'indagine, di riesposizione 
generale dei dati scientific 
ci e metodologici ormai 
considerate come acquisiti. 
II panorama e vasto. basta 
scorrere I'indice: linguisti
ca generale, teorie metodo-
logiche. fonetica, fonologia, 
grammatics (pp. 217-357), 
la comparazione linguistica 
e un'appendice in cui si da 
brevemente conto dei piu 
recenti sviluppi di alcuni 
settori dell'indagine lingui
stica. Ci troviamo di fronte 
quindi ad una trattazione 
di ampio respiro che passa 
in rassegna tutti quei temi 
che, definiti nelle Hnee ge
neral! della loro problema-

Poesia 

Un'antologia di Langston Hughes 

II tam-tam piange 
il tam-tam ride 

Nel 1920, alia Central Hlgft 
School di Cleveland, Laog-
stton Hughes legge le poesie 
di Carl Sandburg, la sua «gui-
ding star ». Cinque anni dopo 
a Washington, fa 11 oameriere 
al Wardtnan Park Hotel e si 
imbatte i\ Vachel Lindsay; gli 
consegna sottobanco, eJazzo-
nia», «Negro Dancers * e 
« The Weary Blues ». « Chiudl-
tl da quaiche parte, scrivi stu-
dia e pensa » commenfla Lin
dsay e annuncta di aver sco
perto un nuovo poeta giro-
vago. 

11 negro e di moda. Har
lem. Di notte arrivano i bian-
chi. Forse Fitzgerald. II suc-
cesso a teatro e un musical. 
Chocolate Dandies (siamo 
nel *23). « Ma io spiego e illu-
mlno la condizione del negro 
in America. Lo si pub dire 
per almeno U novanta per 
cento del mJo lavoro». E' la 
professione di fede di Lang
ston Hughes. Ancora oggi Ted 
Joan, poeta del Black Power, 
lo considers U suo maestro. 
C'e in Hughes, una coetante 
di respiro, una conseguenza 
artistico-biologica. Dalla scuo-
la di Chicago, per cui si entu-
siasma negli anni di forma-
lione al puntt interrogativl 
che chmdono «SCokely Mal
colm Me» (che a loro volta 
chiudono l'antologia con testo 
a fronte, Poesie di L-H. a cu-
ra di Stefanda Piccinato, Le-
rici, Roma, pp. 186, L. 4.000) 
e dai quali emerge il dramma 
di un'adesione al quozlente di 
massima vitalita, anche e a 
dispetto delle forze protopla 
amatiche in calo. E' la fedel 
ta di Hughes, il punto foeale 
del suo viaggio poetico. E poi-
che si tratta di una fedel la In
telligent*, oltre che sofferta, 
essa si tiene lontana da fosse 
emorragiche, e da staticlta. Si 
evolve, anziche faxsi mangiare 
dal leone. Si muove suscitan-
do sorpresa, ma sempre ple-
namente glustificandosl, al di 
la di qualsiasi programma 
di aggiornameoto estemo, den 
tro, come si e accennato, a 
una ecologia esistenziale di cui 
ad differenziano le fasl, non 
mai i parametrl di apparte-
nenza. « Mi desiderava pnmi-
Uvo », scrive dopo la rottura 
con una generosa e anziana al-
gnora che fu sua mecenate a 
New York — cito dalla pre-
fazione che riprende un bra-
no di Nel mare della vita 
— « consapevole del prtmioivo 
e sensiuile ad esso. Ora sfor-
tunatamente io non ml senti-
vo pervadere dal ritmo del 
primitivo e non potevo v4ve> 
re e scrlvere come se ne foe-
ai pervaso. Ero solo un negro 
d'America. Avevo amato la ter
ra afrlcana, ma non ero 
1'Africa Ero Chicago. Kansas 
City. Broadway, Harlem*. Pa
role che non contraddicono 
affatto, ma che anxj precUa-
no — ed e appunto qui che 
bisogna verificare la validly 
della presenaa pootfc* di Hu
ghes — la composita situazio
ne umana ejeU'afro-anwrtcano. 

Suggerisce ancora la Picci
nato un passo della « dichiara-
zione d'indipendenza lettera-
ria» che i) poeta pubblico 
su The Nation nel "26: «Nol 
giovani artist) negri che pro-
duciamo in questo momento 
lntendiamo eaprimere Id no
stra Indlviduaiita negn s*n-
•a paura ne verfogna. Se 1 
Wanchi sono soddisfatti siamo 
•ontsnu. Se non M> sono nan 

importa. Sappiamo di essere 
belli. E anche brutU. II tarn 
tam piange il tarn tarn ride. 
Se la gente di colore e soddl-
sfatca siamo content!. Se non 
lo e neppure del suo malcon-
tento c'importa. Noi costrula 
mo i nostri tempi! per doma 
ni, piu saldi che possiamo e 
ci leviamo in cima alia mon-
tagna, liberi dentro noi 
stessi ». 

Pu proprio la Harlem Re
naissance, di cui Hughes e 
uno dei mftsslmi esponenti. a 
rimettere in circolazione l'idea 
oggi potenziata, del genocidio 
culturale cui fu soggetta la 
gente di colore, ad intulre la 
straflegia di alienazione che il 
potere bianco aveva adottato 
nej suoi riguardi (concetto rl-
preso, tra gli altri, da Le Roi 
Jones In The Blues Pea 
pie disponibile in itatiano 
presso Einaudi, e in cui la 
testimonianza si fa partico-
larmente drammatica peroh^ 
riguarda il patrimomo piu cer-
to e profondo dell'arte negra 
americana 11 blues appunto e 
le sue derivation!) e a Indi-
care 11 riscatto non nell'anra 
gonismo nudo e crudo (la de 
nuncla di per se) e nerrune-
no in una fugs anche fisloa 
dal continente ospitante (si 
parlera semmal di separazlo-
ne all'inferno dello stesso) ma 
di un rlcupero, volenti o no-
lenti gli awersari, dl quei rit-
mi e moduli espressivi che 
costitu^scono gia dt per se 
un circuito alternativo di co-
munica7-ione. Con la Harlem 
Renaissance viene quindi a 
scftriore il conr-efto di eman-
cipazione. E scarie quindi. a 
llvello poetico, la recrimina-
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zione, proprio porche il discor- -
so si rovescta, finalmente. II 
lamento e presente nell'orga-
nismo letterario che rispetta 
(o trasgredisce dall'interno) 11 
materiale di fusione-interpreta-
zione (su traccia) tipico del 
l'individuo e della comunita 
negro (afro) americana. 

Ma soprattutto e present* 
1'indefinibile zona panica che 
ci rlaggancia con l'acategonco 
naturale. Non sempre, owia-
mente, Hughes, e a questo ll
vello. Ci sono moltl cast, an-
ai, dove il naturalismo de-
scrittivo, o il tono stereotj-
po denuncia la sconfitta. Ma 
Ik dove il blues, e l'aninusmo 
o anche la fattura, o l'autolo-
gia attraversano i mur) delle 
nostre dife.se, mutandosi di 
pelle, e influenzando l'am-
biente (anziche il contrario) 
allora Hughes dischiude vera-
mente la durezza e la resi-
sfenza della Negro Soul E 
per conciudere mi place ripor 
tare, a mo' di esempio in 
espansione, una brevissLma li-
rica (inclusa nell'antologla) 
che ri/iette lo spin to folclo-
ristico harlemita (anche nel-
la lingua a cadenza vemacola 
purtroppo non riproducibile 
in italiano) e il senso dl cer-
to rituale che Hughes vide ad 
Haiti, nei '30 due nuclei emo-
zionali da cui il viaggio co
rn Incia per non approdare: 
«Tell all my mourners / to 
mourn in red / cause the 
re ain't no sense / In my 
bein doad » (Di a chi mi pian 
ge / dl piangerml in rosso: / 
perchfe non ha senso / ch'io 
sia morto. 

Luigi Ballerini 

Riviste 

Le origini 
del razzismo 

Nel numero 5 della « Nuova 
Rivista Internazionale» In 
vendita in quest! giorni, lo 
scrittore Inglcse Tony Cha-
ter, affronta la questione del
le origini del razzismo Assen-
te — egli scrive — nel mon-
do antico e medloevale (ove 
egizl. greol, romanl, arabl, ecc. 
non accettarono mai l'ideoio-
gla razzista, pur essendo spes-
so intollerantl con le altre pc-
polazioni) essa si cosUtul, in-
vece, con l'awenflo dell'era 
oapltallstica moderna, quan-
rto l» rratt-a d#*» neri fn all« 
base delle fortune economiche 
deH'agricoltura americana, e 
dell'industria britannica ed eu-
ropea. Pit) tardi. la eonceiio-
ne razxiaU M fuse anche con 
la secolare intolleranaa antl-
semita • divenne un motivo 
dominant* nei seooil XIX a 
XX con le terribili, tragiche 
conseguenae determinate dal 
regimi piu reaadonart dell'lm-
periallsmo. 

Bateuta netla seconds guerra 
mondiale, 1'ideologia razzlsU 

si ripresenta oggl — sempre 
piii vi nil en ta e pericoloaa — 
nella m'.̂ ura in cui 1 ner) 
dn particoiare) si affacciano 
alia ribalta della storia ed as 
sumono quel ruolo, finora con 
trastato con 1 mezai piu rea-
zionari, che loro compete nel
le nuove societa. I risultatl 
di questo crescents inaspri-
mento nel rapporti etnicl si 
osservano nell'Afrlca del Sud, 
negli Stati Unit! ed anche nel
la « civile» Inghilterra, ove 
quel governo < laburista s in
dulge allc lixnitazioni contro 
l'immigrazione del popoli di 
colore. Percib — conclude 
Chater — nella battaglta per 
la democraaia e per il sociali 
smo riaiede la sola via per 
sconflggere ognt rigurgito ras-
zista. 

Questo stesso fasclcoto del
la NRI contlene, fra l'altro, 
uno sortuo dl Siwlov (sul le-
nini&mo) ed artiooll molto at-
tuall sulla situazione nei due 
stati tedeschj europet. 

Ruggtro Gallico 

Mostre 

La luce di Tiepolo 
in un firmamento 

di pittori 
• Vernic* • in Palazzo Ducal* dalla graiv 
de rassagna dadicata alia pittura di fi-

gura dal Sattacanto a Venazia 

tica, costituiscono un pas-
saggio obbligato per chiun-
que voglia occuparsi di 
linguistica. E al Robins si 
ricorrera necessariamente 
nel prossimo futuro anche 
perche i manuali degli an
ni cinquanta (Gleason, Ho-
ckett, ecc.) sono ormai in 
sufficienti. 

Ma, dobbiamo dire, anche 
questo Manuale, in relazio-
ne alia rapidita della evo-
luzione e al moltiplicarsi 
di indirizzi degli studi lin-
guistici, e gia carente, e 
non puo svolgere una fun 
zione informativa dinamica 
ed aggiornata. Abbastanza 
paradossalmente, dobbiamo 
quest a considerazione alia 
lucida introduzione di de 
Mauro. Questi afferma: Le 
dtrettrici del complesso € 
profondo movimento che ha 
rtnnovato le ricerche lin-
guistiche possono compen 
diarsi in sette punti (p.V.) 

Ecco i sette punti in rela-
zione al Manuale: 1) Svt 
luppo della teoria pura e 
iormalizzaziane: e forse la 
fedelta, tutta inglese, verso 
la tentazione dell'oggettivita 
de] dato scientifieo che im-
pedisce al Robins la formu-
lazione di una propria teo
ria: egli non entra quasi 
mai in mcrito alia discus-
sione ma si limita a riferi-
re, con equanimita, I'opinio-
ne dei vari linguisti. 2) Svt-
luppo della semiologia: e 
argomento ignorato. 3) Svi-
luppo della stntassi: 11 
campo della sintassi e quel-
lo privilegiato, per compe-
tenza ed esaurienza: non 
per nulla il Robins e. au
to re di quel prezioeo li
bretto (Anctent and media
eval grammatical theory in 
Europe, Londra 1951) il 
cui credito perdura inalte-
rato in tutti gli ambienti 
specializzati. 4)Sviluppo del
la semantica: la semantica 
manca di un capilolo auto-
nomo: a parte una breve 
trattazione generale questa 
sezione e agganciata ora al
ia grammalica ora a consi-
derazioni tipologiche. I pun
ti 5 e 6 (Elaborazione di 
una conceztone dinamica 
della lingua e Sviluppo del
ta linguistica esterna) sono 
trattati molto sommariamen-
te: non si rinvengono quin
di nel Manuale informazio-
ni concretamente utilizzabi-
li sulla grammatics genera-
tiva da una parte e sulla 
psicolinguistica, sociolingui-
stica e linguistica quantita-
tiva dall'altra. inline per 
quanto riguarda il punto 7, 
Rinnovamento della storia 
dtlle dottrine ttnouuttche, 
non sembra cha il Robins 
abbia rinnovato il metro di 
giudizio comune sulla geo-
grafia linguistica o sui neo-
grammatici, che sono gli 
unici momenti slorici da lui 
affrontati. 

La questione non pud ul-
tcnormente essere condizio-
nata da un elenco di pre-
senze o di assenze: si pone 
il problema, di principle, se 
oggi un manuale di lingui
stica generate debba e pos-
s.i essere compilato da un 
solo studioso o da piu spe
cialist!. Contrariamente a 
quanto esplicitamente di-
chiara il Robins, noi pen-
siamo che i vari settori, o 
livelli, d'analisi vadano di-
visi tra specialist! che ab-
biano naturalmente nei con
front! del fatto linguistico 
lo stesso orientamento ge
nerale: un manuale deve 
riuscire funzionale, proble-
matico, esauriente. Per 
quanto riguarda la funzio-
ne che « questo » manuale 
pub assolvcre, s'e gia det-
to che esso rappresenta 
una vasta sititesi del pano
rama linguistico internazio
nale ma non crediamo che 
possa divenire un insosti-
tuibile strumento introdut-
tivo alia linguistica come 
materia universitaria: il Ro
bins ha il merito di evita-
re una visions dei fatti me-
ramente curocentrica ma si 
comport a arbitrariamente 
quando restringe, per esem
pio, in poche pagine la fo
nologia troubetzkoyana la 
cui operativita in Europa 
non si e assolutamente e-
saurita. II traduttore inol-
tre, di cui apprezziamo la 
disinvoltura e la competen-
za, avTcbbe dovuto tener 
conto delle flnalita che il 
Robins si proponeva: per 
accreditare le possibility di 
un Manuals usato nelle no
stre unlversita avrebbe do
vuto tradurre anche l'appa-
rato esempliflcativo. 

G. B. Plazzafta: A L'lndovina a 

VENEZIA, giugno 
La mostra nOa Sebastia-

no Ricci al Tiepolo» dedica-
ta ai ptttori di figura del Set-
tecemo a Venezia, e in cor-
so di allestimento nelle sale 
del Palazzo Ducale. dai laao 
iradizionale sede delle bien-
•ali d'arte antica. La «ver-
nice * per I criuci e per la 
stampa si terra il 4 e 5 giu
gno. L'maugurazione per il 
pubblico e lissata per saba-
to 7. Continuano uiuuito ad 
arrivare le opere dalle colle-
ziom pubbliche e private di 
Europa e UAmerica. Si traita 
di 130 quadn scelti al fine 
di documentare, al piu alto 
Uvelio pittonco un aspetto 
della civtlta artistica cost rlc 
ca e cornplessa del Settecen 
to a Venezia Hanno presta 
to opere important! grand) 
musei d'ltalia, Austria, Fran 
cia, Uermama, Inghilterra, Ro
mania. Jugoslavia, Svezia e Un 
ghena. 

La regina Elisabetta d i n 
ghilterra ha concesso in pre 
stito un gruppo di cinque le 
le di Sebastiano Ricci conser-
vate nel Castello Reale di 
Hampton Court. Altrl prestiti 
fondamentali per la mostra so
no quelli del Louvre di Pan-
gi, del British Museum di Lun 
dra, del Kunsthistoriche Mu
seum di Vienna, del Metro
politan dl New York, del Mu-
seo di Stato di Monaco di 
Baviera, della Galleria di Ore 
sda che gia concesse per la 
precedente biennale, un gru-
po stupendo di quadn di Ber
nardo Bellotto. Alcune galle 
lie private hanno prestato ope
re famose come quelle in pos-
sesso della Raccolta Thyssen 
di Lugano. Altre opere ven-
gono da chiese di Venezia e 
del Veneto. Da Camerino vie
ne la pala di S. Filippo Ne-
ri che e opera del Tiepolo e 
che e rimasta inedita fino a 
quaiche anno fa. 

II tema della pittura di tigu-
ra, scelto per questa mostra, 
costituisce il risvolto pittori 
co e culturale della preceden
te dedirata ai grandi Veduti 
stl e che segno per tanta par
te del pubblico e della critics 
la scoperta del Bellotto pure 
nel confronto con Oanaletto e 
Guardi. Si complete cosl il 

ciclo lniziato nel '65 con la 
mostra dei fratelli Guardi; 
un ciclo memorabile che ha 
preso in riesame, alia luce dei 
ritrovamenti e degli studi piii 
recenti, tutte le correnti pit-
toriche che ebbero nel Sette-
cento, a Venezia, e in terra-
ferma, autentico splendore in
ternazionale. 

Con la mostra • Dal Ricci al 
Tiepolo » e la grande vicenda 
della pittura di figura. di rac-
conto, di storia e di celebra-
zionp snoiale e relmiosa, che 
sl vuole rtproporre. Dalle 
drammatiche immagini di un 
Bencovich e di un Piazzetta 
alle aristocratiche e lettera-
rie raffinatezze e all'erotismo 
degli artisti di maniera roco-
cb; dalle intime e sorridenti 
immagmi di vita quotidians di 
Pietro Longhi alle grandi com-
posizioni apoloeetirrip del Tie
polo la cui personality poeti
cs viene rimessa in forte lu
ce nella rassegna. 

II piano e le scelte della 
mostra si devono a noti spe
cialist!: Pietro Zampetti, di 
rettore della mostra, e gli 
storm dell'arte Bettagno Bet 
tlni, De Logu Fiocco, Mana-
cher, Morassi, Moschim Mu-
raro. Pallucchinl, Pignatti, 
Tramontin e Valcanover- Que
sto gruppo dl lavoro sl e val-
so della eollaboraylone dl un 
comltato Internazionale dl 
espertl. 

La mostra rest era aper-
ta circa quattro mesi. Fino 
al 15 ottobre il pubblico po-
tra vederp le 130 prf^insp nit, 
ture d iJacopo Amigoni (1682-
17521 Federico Bencovich 
(1677c 175fi). Rosalba Carrie 
ra (1673 17S7), G.B Crosa 
to (16«6c. 175B). Gaspare Di 
ziani (lfi«ft 17fi7), Francesco 
Fontebasso (1709 • 1769c), 
Francesco Guardi (1712 1793) 
Giannantnnlo Guardi (1699 
1760) Nicola Grassi (1RR2 -
1748), Alessandro Longhi M733 

1813). Pietro Longhi (1702 
17RS) G.A Pellegrini (1R7.S 
1741). G.B. Piazzetta (1683 
1754) G B P'troni ri«H7 17«7) 
Sebastiano Ricci (1659 17341, 
G.B Tiepolo I lfiJMi 177IH fi.n 
Tiepolo (1737 1R04). 

Dario Micacchi 

Rai-Tv 
r 

Notizie 

i Sargto Scaliaa 

# II C»mun* dl Monte Ar-
gentario, In collaborailon* 
con I'Ailtnda di Soaglor-
no e turismo 6»UM Costa 
cfArganto, indlco por il I M * 
II IV Premlo dl '.ottoratu-
ra i Argontarlo »: un ml Mo
no dl lire, da Mitgnortl ad 
un'opar* di partlcolar* ••-
tualita » valldit* cho *> »l» 
dlttinta noi »ottoro dolla poo 
tl« (un wolumo dl llrlcho 
o dl traddfionl pollllche, op-
pur* un'opora critic* tul 
probloml dell* pootl* <fog-
gl); un mllloio dl lira, d* 
•ttegnarsl ad un'ootra dl 
particolor* atluallta • v*-
lldiii cho il *la dUtlnt* noi 
ttttore della pros* (roman-
to o volume dl raccontl, op-
pur* una opera critic* *ul 
probleml della narratlv* 
d'oggi); un mil lone dl lire, 
premlo ttraordinarlo da aa-
iegnere ad un poet* ttranle-
ro la cui oper* >la ttata tra-
dott* • pubbllcsts In Ma 
II*. L* opere devono *»i*-
re ttate pubbdeat* «•• P*> 
riodo tra II N giugno 1HI 
ed II M giugno 1M«. Gil *u-
torl cho detlderano prondo-
r* part* al concono dove-
no far pervenlre I* loro opo-
re, In I I cople, *ntro * non 
oltr* I* mozianotto dal J* 
lugllo 1M«, alia Sogreleri* 
del Premlo, prasso I'Ailtn
da dl Sogglorno t TurUmo 
dl Porto freole, C.P. IN1I 
(Oroiteto). La Olurla * co
sl compottat Franco C*valla, 

Cetare Gertwll, Raffaele L* 
C*pria, Cino Mont*»*nto, 
Walter Pedull*, Roberto S* 
neii, Angelo Romano, Enio 
Skiliano, Valeric Volplnl, 
Silvano Giovani (Slndaco dl 
Monte Argentarlo), Vincen-
zo Salvati (president* dells 
Attend* dl Sogglorno e Tu 
ritmo), Ettore Zoleil (atiet-
*or* al Turismo dl Monte 
Argentarlo), Silvio Berioc-
ci (tegretario). La premia-
ilone *vra luogo nella se
cond* decade di lettembre, 
in una locallta dell'Argent*. 
rlo, nel eorso dl una cerl-
monia alia quale prende-
ranno part* personam* del 
mondo culturale, politico e 
artlttlco Italiano • stranlero. 

# La glurla del premlo In
ternationale dl poesia t Clt-
t* dl Firenxe t ha proseguito 
II lavoro dl seleiione delle 
numerose opere pervenute. 

Da Indiscreilonl sl * sapu-
to ch* * stat* format* un* 
prima rot* dl eutorl compo
st* dl undlcl pott I: Sandro 
Key Aberg (Svatla), Andr* 
du Bouchet (Francia), Paula 
Celan (Oermanla), Angel 
Gontalas (Spagna), Thorn 
Gunn (Gran Bretagna), Ted 
Hughes (Gran Bretegn*), 
Gyul* Mlyes (Ungherla), 
Edoardas Meselaltls (Lltus-
nla), Ciaslaw Mllosi (Un-
gherla) Jacques Red* (Fran
cia) • Andrea Zentotto (Ha
lls). 

Controcanale 
IN CARDINALE NEL CAME 

RUN — 11 nuovo ciclo delta ra-
brtca Incontri, curata da Oa-
v»mi«- Fn'-err,. ,*i e mauqurato 
con un lunoo servizio di Rome
ro La Yalle e Giuxeppe Sibtlla 
xul cardtnale Paul Emile Leuer, 
prelate canadese che circa un 
anno fa dease di trasferirxx 
tra le popolanont cattohche del 
Camerun. Lo Valle e Sibilla 
hanno curato mmeme. nelle scor-
se staowm. alruni servizi mle-
res^anti e stimolanti: alcuni 
(quelli .fuf/a Chiesa in Messxco 
e quelli sui rapporti tra scuola 
e xoctetd neWAmerica Latmat 
di particoiare rilievo critico. 
Questo incontro. pern, a not non 
e xembrato all'altezza di quei 
lavori. 

La Valle ha cerca'o di inda-
aare sulle ortaini e sul signtH 
cato. generale e particoiare. 
della decisione del cardtnale. 
con il suo consueto spirilo cri
tico (vorremmo dire con il suo 
consueto « candore » cntico: tin 
< candore » che si e reso parti-
colarmente eridente in talune 
tequenze come quella. molto ef-
ficace. del colloquio con la sua-
ra convertita), riprendendo an
cora una volta il suo discorso 
sulla c Chiesa dei poveri > e sul 
rapporto tra il «potere * e la 
i missione sptriiuale» della 
Chiesa: ma quexta volta non e 
riuscito a dirci molto. soprat
tutto in relazione al personag 
aio e alia materia che si tro-
vava dinanzi. In che misura una 
decisione come quella di Leger 
rappresenta la soluzione per un 
personate problema di coscienza 
(e forse di esistenza). e in che 
misura esso puo offrire. almeno 
da un certo punto rfi vista, un 
contributo al mutamento dei rap
porti tra gli uommi dei paesi di 
c civiltd industrial^ > e gli uo-
mini dei paesi sottosviluppati? 
Insomma, il gesto del cardtnale 

vuo essere, e sta pure tn una 
(ietenainaui dimension*, const 
derato una indicazione? 

Attorno a aut>ata nodo, c< e 
parso, I'tncontro si e arrovellato. 
per huona parte, senza riuscire 
a trorare un autentico sbocco 
Probabdmente. I'tnaagtne e sta 
ta re<a difficile anche dalla per 
sonalttd. evidentemente schtva. 
del protagomsta. ma noi abbia 
mo atmto I'impressione che. 
questa volta as*ai piu che in 
altri cati. abbia nuociuto a La 
Valle Vodoiione d\ una prospet 
tiva esclusivamente interna alia 
[jroblematicfl e al mondo catto-
hco. Ci e sembrato. ad esem 
pio. che La Valle sta stato fre-
nato dal suo rispetto per i/ 
« Principe della Chiesa » nella 
sua indagine. e che, per que 
sto. egli non abbia sondato con 
^ufficienle luadtta H rapvorto 
cite si e autenticamente stabth 
to tra il rnrdtnalc e I'ambienfc. 
fra il cardtnale e i «fedeli » 
Diremmo che, su questo piano. 
anche le immagini hanno sfiora-
to, non dt ratio, la conretiziona 
Jifri (la visita al rillaggio dei 
lehbrosi. la cerimonia della ere-
Mma). offrendoci comunque la 
documentazione v'mva di un ri
tuale che poneva il cardtnale e 
gli uomim comuni su due piant 
parecchio distanti tra loro. Co 
me redono gli africani il « car 
dinale dellOccidente? * A dirce 
lo non sono hastate le brevt 
intervisfe del prelalo e del le suo 
re africani e del sacerdote 
bianco. 

Piu stimolante ci e parsa Vin
dagine sulla nuova Chiesa del 
Camerun. tutta tesa a saldarsi 
con i rtfi e le credenze autocto 
ne delle popolazioni. Ma questo 
era un tema che avrehbe meri-
tato un servizio a parte, tantt 
problemi. anche politici e socio 
li. e s s o solleva. 

g. c 

Programrni 

Televisione 1 
It.** FILM (per Palermo, Roma e zone col|ej;ate> 
12,3* SAPERK 

Corso dl francese 
13,** TANTO EKA TANTO ANTICO 
13.3* TELEGIORNALE 

15,3* CICI.ISMO 
Trlrcronaca dell 'arrlvo a Fnlgarla della ventes ima tappa del 
Giro e * Procrsso al ia tappa * 

17.0* GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE 

I7.4S LA TV DEI RAGAZZI 
a ) I raccoutl del faro; h) La v i a 

IB.4* OPINIONI A CONFRONTO 

19.13 SAPERE 
Questa nostra Italia. « cura di Guido P i o v e n e ; P iemonte 

TELEGIORNALE SPORT - NOTIZIE DEL LAVORO - CRO-
N A C H E ITALIANE 

19,41 

20,3* TELEGIORNALE 

21.00 IL CUORE DELLA TERRA 
Srconda puntata del d o c u m e n t a r y dl Albrrto PandolH. su 
testo di Alberto Baini Questa volta si parlera delle citta 
della g iungla: crntrl abitatl nel ruure d e i r i m m e n s a e 1m-
pervia lorrs ia amd*zanica. che appartenRnno al Peru, alia 
Colombia, al Braslle 

22,0* MERCOLEDI SPORT 

23,0* TELEGIORNALE 

Televisione 2 
18.00 PUGILATO 

Paolo Rosi segue i campionat i europei di lettanti che si svol-
Kono * Bucare»t 

21.00 TELEGIORNALE 

91,13 SF.SSO DEBOLE ? ! 
Fi lm. Regia di David Miller. In terpre t s June All>son, Joan 
Collins, t II r i tac imento . in c h i a \ e di qua--i-musical (ma non 
si tratta proprio dl una pell icola da t-lassiflrare nel « K<--
n e r e > ) . della commedia dl Clara Booth Lure • Donne >. 
gia portata sullo schormo nel '39 da Cukur Attrazione prin-
eipale: il cast nel quale , nvviamente , le attriei prednminano 
ne l tamente . 

23.10 L A P P R O D O 
Tra i servizt in programma ce n > uno su Guido Goz7an« 
e un altro sul harncco leecese 

Radio 
NVZIONAI.E 

GIORNALE RADIO: ore 7, 
8. 10. 12, 13. 15. 17, JO, 2.1; 
6.341 Torso di lingua tcdesca: 
7.10 Mustra s top , 8,:i< Carmtnk 
del m a l l i n o ; 9,U$ t nloniia m u -
sicale; 10.1)5 I f ore della mu-
sira; 11 I.a nostra salute: 11.08 
I n disrii per I es tate; 11.30 I n l 
voce per v«l ; I2.0S C'unlrap-
punto; 13.20 I n disco per 
|>Mate: II TrasmKsioni regio-
nj l l : it.45 '/.ibaldnnr i tal iano: 
l.<35 II glornale di hordo: 15.45 
Parata dl Miree«<if; 16 program
ma per 1 pircol i : 16,30 Folklore 
In «alotto; 17 05 Per %"«l g io 
vani ; 19.11 Grand! speraityr; 
IS.tfl I una-park: 20.15 II glar-
dlno sul la roceia, tre atti dl 
Enid Bagnnld; 21 35 Intervallo 
musiralr; 21,45 D a i r \ u d i | o r i u m 
di Napol i - Staglone puhhliea 
della R \ | : conrrrtn s infonlco. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore S.30. 
7.30. 8.3B, 9.3*. 10 30, 11.10, 12,15. 
1.1.14. 14.10, 15,30. 16,10. 17.30. 
18.10. 19,30. 22.05, 24; 6 Svegltal i 
e eanta; 7.41 Bil iardlnn a t empo 
di n i ix iea: 8,t0 Musica leggera; 
3,15 Romanl lca; 9.40 tntrrludio; 
10 Calamity Jane; 10,4* Chia-
m»te Roma 1131; 1220 Trasmis-
slnnl regionall; 13 Al vnstro 
s e r v l / l o ; 11.15 Le oeeasioni di 
Rnmoln Vall l; 14 J u k e - b o x : 
14,45 Disrhi in vetr lna; 15 Mo-

tlvl scelti per \ o i ; 15.15 52" Giro 
d'ltalia; 15,18 Saggi dl n l l ic \ i 
del Conservator); 16 L'lnterrut-
tore; 16,35 I.a disroteca del Ra. 
diocorriere; 17.10 I'omeridian.*, 
17,35 Classe unica; 18 \per i 
t i \ o In musica; 19 Caii7oni a 
due tempi; 20 Punto e \ i rgo la . 
20.11 Notturno di pr imal era; 
20.55 I'n disco per Testate: 
21.10 Italia che la \ora : 21.20 II 
mondo dell opera; 22,20 Le oc
casion! di Romolo Valli; 22.50 
.Vovita diseograflehe america-
ne; 2.1.20 Miislra leggera. 

TERZO 
9,10 W A. Mo/art ; 1(1 Con

certo di apertura; 10,45 I e 
Kammermusik di Paul l l lndr-
mith: 11.25 I.irlehe da camera 
Italiano; 11.40 Polifunia; 12.05 
L'informatore etnomusicolngico . 
12.20 ( h i l l a s trumentale ita-
liana: 11 Interme/ro: 11.45 Ar-
(uro Tivscamnl; 14.30 Melndram-
ma in sintesi: t .nrelet : 15 10 Ri. 
trattn di autore; 16.10 Mlisiehe 
italiane d'oggi: (7 I.e opinion! 
degli altri: 17.20 Corso di lin
gua tedesea: 17.45 F, .1 t la \r in: 
18 Noii7ie del Ter /o : 18.15 »Jua-
drante eeonomiro; 18,10 Musica 
leggera: 18.45 Piccolo pianeta: 
19.15 Conrertn di ognl sera: 
20.10 i p origini della seennda 
guerra mnndiale; 21 Celebra-
/ loni rosslniane: 22 II Glornale 
del Ter7o; 22.10 I. Europa di 
Stefan Z u c l g ; 23 W. A Moiar i . 

VI 9EGNAI.IAMO: II giardtno solta rocrla I Radio. \". ore 20.15> 
t una commedia brillante dell' lnglese Enild BagnoM La regia 

e d! *lM<iandro Rrissonl Tra ell Interpret!: Carlo Bagnn. 
Marina Dolftn. N ino P a v e i e 

LEGGETE 

lillllllllllLUl 

« Tlnve v tnnn • 

finire i soldi che 
paghiamo 
alia Gescal ? » 

Vara fjruta, sono pensiona 
nata da ctrca un anno e rrro 
con mto manto, esso Dure 
penstonato. qui a Lamezia I.. 
m casa d'affitto. Per 3* an 
RI ho paoato regolnrntente 
alia Gescal t contnbuti al ti
ne dt pater avere una casa: 
ma alVUffvcUj del lavoro, ad 
una rata nchiesta, mi hanno 
fatto chiaramente capire che 
moriro sensa che questo mio 
sacTOsanto dmtto renga op-
plwato. 

Mi rwolgo percib a te. cam 
Unita. perche faccia sapere 
at parlamcntari della sinistra 
che la legoe «trappola» n-
guardante i contnbuti che t 
lavoraton devono pagare al
ia Gescal sia abohta (visto 
che benetici at larvraton 
non ne ha portattj: o, almeno, 
che venga modtficata nel sen
so di restitutre tl denaro a 
coloro che per tantt anni han
no versato » che la casa non 
potranno avere. Ho 69 anm 
e tl mio denaro, quando sa 
rb morta. a eki andra a ti 
nire, visto che case non ne 
costrutscono? E' veramente 
doloroso vedersi cosi muma-
namente presi tn gtro. sten-
tare la vtta. versare alio Sta
to il nostro denaro sudato, 
senza pot ottenere ntente. 

Grazie per I'mteressamento. 
GEMMA E- RIZZUTO JERA 

(Lamezia T. - Catanzaro) 

1 contnbuti da lei versatt o 
meglio. che le sono stati trstte-
nuti sullo itipendio In quanto ob-
bligaton, anche se non ammonia-
no ad un periodo tanU) lungo (da 
to ct>e la legge istitutiva deil'Ina-
Casa trasformata net 1963 in Ge
scal, e del 20 (ebbraio 1949* n-
guardano pur sempre ben 20 an
ni ed una bella somma Una som-
ma che 1'Ente ha incamerato in-
sieme al contributo di mitionl dl 
lavoratori dipendentl 

La risposta che le hanno dato 
all'Ufflcio del Lavoro riflette I at-
leegtamento di assoluta tndifle-
renza, non solo di quel ruozio-
nan, che sarebbe II meno. ma 
del governo In tutta questa lac-
cenda La • trappola • non sta 
tamo nel congecno della iestje 
che, con tutl I suol difettl e 11-
mitl. se venisse apphcata potreb-
be raggiungere lo scopo di co-
struire alloggi ad un prezzo meno 
elevato dl quello praticato ad e 
sempio dagli Istitutl delle ^se 
popolarl Lo scandalo sta nel tat-
to che si tengono congelati enor-
mi somsne dl denaro, mentre < la
voratori che hanno contnbulto in 
larga misura a tornlrle sono co-
strettl a pagare titti proibluvi al
ia speculazione private. Questa 
per lo piu. e acevolata In 'utti 1 
modi dal governo che. dl con
tro, ha ridotto la percentuaie del
la ediUda pubblica a ctrca il e 
per canto *n quail* prlvau e oon 
ha trovato oeppure una lira nei 
bilanclo di quest'anno per gli al
loggi costrultl in passato a tota-
le carlco dello Stato. 

Bast) dire che attualmente la 
Gescal dispone dl oltre mille mi-
liardl ed ha appaltato lavon per 
appena 102 mila (il in per cento) 
mentre soltanto 100 mila vanl so
no stati costruitl in tutta Italia 
negli ultlml set anni II govemo 
sl giustlfica dlcendo che la leg
ge 6 maechinosa, provoca iente«-
te e lnceppamenti. Di questo ne 
sanno qualcosa gli assegnatari che 
spesso devono lottare persino per 
tarsi consegnare gli alloggi gl* 
costruitl e assegnatl da mesl 

Ma la raglone vera della para-
list, sta nel fatto che quella leg
ge strappata con tanta fatlca 
(la 167), che avrebbe dovuto tnet-
tere tn grado I comuni dl acqul-
sire aree a prezzo equo e raet-
terle a disposlzione — come vuo
le la legge Gescal — per la oo-
struzione degli alloggi popolarl 
e anch'essa congelata. e 11 gover
no non $1 decide a renderla piO 
efficace e sl rifluta dl finanzla-
re le spese che le amminlstra-
zioni comunalt non possono sop-
portare 

La lettrtce domanda se non sl 
pud abolire la Gescal e chledere 
il rimborso del contributl co«i 
male utilizzatl Ct sembra plO 
ijiusto loitare perche — in atte-
sa dl modificare prolondamente 
i a legge Gescal che sta per sca-
dere — questi millardl vengano 
il piu rapidameme utilizzatl at-
iraverso misure eccezionall, per la 
realizzazione del programrni gl* 
elaborati e perche si costrulsca 
dove effettivamente esiste il bt-
sogno. 

I parlamentan comunlstt dell* 
commlssione Lavort Pubbllcl. al 
sono ancora reeentemente battuti 
perche II governo prendesse que-
Mo irnpegno In occasione del bl-
lancio del 1969; hanno chiesto an
che Invest tmenti pubbllcl per la 
costnizione dl 500 000 vanl all'an-
no per s anni. la recolamentaziooe 
del (ittl pnvati. ta unificazlone 
degli Enti (e sono tantll che si 
occupano dell'edilizia. per RIIIBI-
nare sprechl e costl eccessivl e per 
metterli sotto la direzlone d«(ll 
assegnntan e delle orgsnlzraziom 
del lavoratori; hanno chiesto a> 
flne la raplda appllrnzione delle 
167 

II govemo si t « lmpegnato • 
ma ha contlnuato a fare come pri
ma. cloe nlente Per questa ra
glone tl 30 del mese di maggio 
saranno a Roma mlKllala dl tn 
qnllinl. dl assegnatari, dl lavo
ratori di tutta Italia per door-
dare gli Impegnl. per scuotere 
dall'lnerzla e dall'lndlfferenza I 
respon-:ahill di questo marasma, 
per testlmoniare la volontk dl rl-
tiutare altrl rtnvli 

Sul (avolo del nilnlstri mette-
rerr.o. c»ra MgnoTa. anche la eua 
lettera 

PINA RE 
(riepuiato del PCI) 

Posta dai 
Paesi socialiMi 

Ln̂ nr KISELErr - str. U 
bertatii n. 13 Ind. B + N • Be 
clean • Romania (corrispon-
derebbe tn italiano o franc*-
se). 

F. VOSEJPKA - str. Hilero-
va n 788/7 - Mlada Boleslav • 
Cecoslovacchla (corrisponde-
rebbe in italiano). 

All IRATNI 304 Bd. Bou-
gara • Algeri • Algeria (ha 19 
anni, corrisponderebbe in fran
cese). 
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