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Linguistica 

Un manual* aggiomato a 
intt>lltg*>nH di Zarko Muljacic 

Fonologia 
generate 
e lingua 
italiana 

U scelta metodoltfica del binarismo ripra«jne 
i termini delta dicetemia saussuriana tra «lat-
Kie» e « parole » e assegaa alia fonolegia i u 
cerretta pesiziene nel quadra della linpistica 

La pubblicazione del lavoro 
di Zaxko Muljacic (Fonologia 
generate e fonoloota della lin
gua italiana, presentaz. di L. 
Heilmann, Jl Mulino, Bologna 
1969, pp. 595. L. WOO) e uno 
di quegli awenunenU sulla cui 
importanza non ci si pub In-
gannartt: I principi del bma-
riamo txovano in quests pagi-
ne la prima illuatraaione esau-
riente. 

Si viene cosl a riempire uno 
di quel vuoti causati in gran 
parte dalla mancanza di un 
piano coordinatore tra le di
verse iniziative delle case edi-
trici. Basti un esempio: la 
« fortuna » della linguistica in 
Europa e atrettamente coUe-
gata alia fonologia trubecko-
jana. Levi-Strauss, Antropolo-
gia strutturale, p. 47, dice: « La 
fonologia ha, nel confront! 
delle scienze social!. lo stesso 
complto riwovatore che la 
fisica nucleare, per esempio. 
ha avuto per l'insieme delle 
scienze esatte. Cost per la pri
ma volta una scienza sociale 
riesce a formulare relazioni 
necessarie ». 

Ebbene i Grundzuge der 
Phonologic di TrubeckoJ (*39) 
non sono ancora stati tradot-
ti in italiano. 

La trattazione di Muljacic, 
che daU'originale croato (1964) 
ad oggi ha subito profonde 
rielaborazionl e accurattsslml 
aggiornamentl, e l'esposizione 
e l'appUcazione del coal dot-
ti principi binaxisttei. La sto-
ria del binarismo e legata al 
noma di R. Jakobson (uno dei 
f ondatorl del « Circolo Lingul-
atico di Praga* insleme a 
TrubeckoJ, KarcevskiJ. ecc.) e 
alia apparizione del volume 
Preliminatres to Speech Ana
lysis (1952) che Jakobson 
acrisse in coUaborazione con 
M. Pant e M. Halle. 

L'analisi proposta da questi 
atudiosi si differenzia dalla 
fonologia classlca (o trubecko-
Jana) in quanto lo studio del 
materials sonoro, grazie all'au. 
silio di delicati e costosissi-
mi strumenti (spettrografi, 
oscillografi. ecc.) viene spo-
stato dai piano articolatorio 
a quelle acustico. 

Tale spostamento e comple-
tamente legittimo In quanto la 
audizione, nelle varie fasi del 
procesao comunicativo, non e 
certamente meno importante 
della fase articolatorla. Del re-
sto si e accantonata la conce-
zione che riteneva 11 fonema 
un "unita minima ulterlormente 
indivislbile e, come la fisica 
ha riconosciuto la possibiita 
di identificare le parti costi-
tutive dell'atomo, cosl le in-
daginl elettroacustlche hanno 
provato la divisibility del fo
nema in quelli che le appa-
recchlature elettroniche rivela-
no essere i suoi costituentl 
minimi, cioe i tratti distinttvi. 
Ogni sistema fonico e costitui-
to sulla base di un numero 
limitato di differenze e ogni 
lingua si serve solo di un cer-
to numero di tratti per le dif-
ferenziazioni funzionali neces
sarie alia corni/iirazione. 

Cio che sta alia base del 
binarismo e I'ipotesi che ne-
gli utenti della lingua ogni 
acelta si present! come scelta 
tra due possibility alle quali 
e possiblle rispondere solo con 
un « si * o con un « no »; pro-
prio come awiene nei circui-
ti del calcolatori elettronlci o 
come si pensa awenga nel la 
mente dei fanciulll: «le op-
posizionl binarle del tipo "pa
dre/mad re ". " blanco/nero ", 
•cc .sarebbero le prime ope-
razloni logiche nel cervello del 
bambini di tuttt 1 popoli». 
Muljacic motive ampiament* 

la sua scelta metodologioa nei 
confront! del binarismo; 11 
ehe signifies riproporre ( ter
mini della dlcotomia saussu
riana tra tongue e parole e 
nssegnare alia fonologia una 
oorretta posizione nel quadro 
della linguistica. Con Jakob-
ton. Muljacic le attribuisce 11 
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compito di studiare • come 11 
linguaggio utilizzi il materia
le sonoro scegliendo alcuni 
fra I suoi elementi e adattan-
doli a fini diversi >. Pine es-
senziale del linguaggio e quel-
lo comunicativo, per cui la fo
nologia « studia in primo luo-
go quegli elementi fonici che 
servono a distinguere le realiz-
zazioni di due segni diversi 
aventi in tutto il resto forma 
identica *. La fonologia non e 
quindi una attivita isolata; es-
aa implica al contrario tutti i 
livelli che rappresentano il 
processo comunicativo e per-
tanto va situate al centra di 
ogni attivita propriamente lin
guistica. 

D'altra parte la validKa del
ta fonologia in quanto studio 
delle difference distintive, e 
rinvenuta nel fatto che tutte 
le lingue presentano delle di-
stinziom foniche estreme (ne) 
sistema italiano, per es., se-
condo una classificazione bi-
naria, tale ruolo compete al
le unita p/e/a) e che queste 
distinzioni sono le prime ad 
essere acquisite dai bambini e 
le ultime ad essere perse da 
un afasico. 

Owiamente l principi del 
binarismo non sono universal-
mente accettati: ci si doman-
da ad es. perche bisogna te-
net conto di distinzioni bina
rle quando la lingua eom-
porta anche risposte tnoerte 
di front* ad alternative del 
tipo «si/nor, « che comun-
que prima di poter essere si-
curl della bonta di tale meto-
do, bisognerebbe aver com-
piuto un numero esaurlente dl 
analisi. Muljacic si rende con
to delle difficolta ed e per que-
sto ehe si preoccupa costan-
temente sla di riferire le op-
posizionl piu mavsiece sia di 
segnalare le proposte • rifor-
matricis degii esitanti. Que-
sto lavoro informativo e svol-
to da Muljacic senza ecletti-
sml di aorta: puntualmente 
egH sa compromettersi con 
una scelta personate che non 
resta senza motivazioni. 

Del resto una teoria fono-
logica non sarebbe gran che 
valida se non fosse sostenuta 
da una teoria linguistica e so
ciale L'amblto dl originall-
ta nel quale si muove Mu-
llacic deriva sla dalla sua spe-
eifica competenza in mate
ria, sia piu in generate, dai 
suo atteggiamento scientifico. 
Bgll rlconosce in pieno l'esi 
stanza dei rapporti tra strut-
ture linguistiche e strutture 
social) ma senza soggiogare 
le une alle altre, cerca dl 
conclliare le eslgenze di quel 
due filoni (soclologico e for-
mallsta) che derivano dalle 
due note affermazlonl saussu-
riane: «la lingua e un fatto 
sociale» e «la lingua e una 
forma e non una sostanza». 

La parte teorica della trat
tazione e divisa in tre sezlo-
ni: fonologia del suono (ca-
pitolo 2); fonologia della pa
role (cap. 3): fonologia del-
I'enunriato (cap. 4). I.a swon-
da parte, che e un'applicazio-
ne delle teorie binarlstlche 
al sistema italiano. costitulra 
sla per gll studios) d) lingui
stica generale sla per gli lta-
lianlsti. uno strumento prezlo-
so che trovera senza dubblo 
largo credlto nell'amWto uni-
versltarlo. 

E' quindi alle eccezionali ca-
pacita di questo lingulsta, 
straordinarlamente informato 
sulla sltuazione linguistica 
mondial© (la monumentale bi-
bllografia eonta plb dl BOO 
vocl) che dobblamo un ma
nual? dl fonologia aggioma
to ed lntelligente. Va detto 
Infine. che queste dense 500 
pagine, pur trattando dl que
stion! ardue e tutt'altro che 
paclflcamente definite, sono 
chiare e senza arroganza Intel-
lettuale: e lo sforzo di chl 
vuol far caplre. 

iio Scalite Sargi 

Lettera da Berlino 

Nella RepuMtica Oemcratica Tedesea celebrate il deecettesinte aiahrersarie deRa Naseita 

Alexander von Humboldt 
scienziato e viaggiatore 

Fu un appassionato divulgatora dalla scienza — A lui si dova la naseita della 
gaografia climatologica a una piu approfondita conoscanza dolHAmorica Latin* 

Alexander von Humboldt durante II suo viaggio In America Latino 

BERLINO, settembre 
Alexander von Humboldt 

nacque un anno prima di Bee 
thoven. di Hegel, di Hoelder 
Un e nello stesso anno di Na-
poleone. Fra il musicista, il 
filosofo, 11 poeta e 1'uomo di 
arml, politico e capo di stato, 
egli rappresenta il progresso 
della ricerca scientif ica. Natu-
raUsta, geografo ed esplorato-
re, fa da ponte fra il vec-
chio tipo di scienza e U nuovo 
sapere scientifico che si affac-
cia sul romanticismo europeo 
e gli fomisce nuove arml nel 
campo dplle scienze natural!. 

Nato il 14 settembre 1789 
(morira vecobsssimo 11 6 mag-
gio 1S59, soprawivendo a tut
ti i grandi uomtai del suo 
tempo con 1 quali ebbe con-
temporanea la naseita). passo 
gran parte della sua esisten-

' za in viaggi di natura scienti-
fica, alia scoperta e alia pre-
cisazione di localita ancora se-
mlsconosciute. a stendere libri 
e relazioni sulle sue scopert*. 
ma dedicandosi anche a mis-

sioni di natura diplomatica 
per conto del re di Prussia. 
Nel settore democratico dl 

Berlino dove ha sede l*Uni-
versita dedicata ad Alexander 
e a Wilhelm von Humboldt 
sotto la statua del primo vi 
e una dedica in lingua spa-
gnola: «A1 segundo descubri-
dor de Cuba — la Universi-
dad de la Habana 1939 ». So-
pra egli troneggia pensoso, 
mentre il drappegglo delle ve-
sti lascia semiscoperto un 
mappamondo e una raccolta 
di carte geografiche. II suo 
curriculum dl stud! e quanto 
mat vario. AH'inizio fu paral-
lelo a queUo di Wilhelm; es-
si preaero lezloni private nel 
castello del genKori a Tegel, 
un sobborgo di Berlino non 
lontano dai latlfondo dl cui 
erano possessori, nelle vici-
nanze dell'aeroporto oggi in 
funzione. Quindi si recb a 
Prancoforte sull'Oder e poi 
continub gli stud! a Berlino. 
Ma nel 1789 ancora con Wi
lhelm si trasferl a Gottinga e 
frequentfc un seminario fllolo-

Schede 

II genocidio 
imperfetto 

L'autore di questo iibro 11 
genocidio imperfetto, Basilica-
ta editrice, Matera, 1989. pagg. 
93, L. 1.000) e convinto che 
a contro il popolo siciliano, co
me contro il popolo meridio-
nale In genere sia in corso 
una vera e propria opera di 
eliminazione, culturale se 
non fisica, soltanto quantitati-
vamente diflerente da quelle 
messe in atto in altre regio-
ni esposte alia razzia neocolo-
nialista ». Argomento, come si 
vede, assal complesso. But-
titta, per6, nel sette scnttl 
raccoltj in questo volumetto, 
aifronta la questione da un 
angolo visuale piuttosto ri-
stretto e parziale, con un pro-
cedimento piii letterario che 
saggistico (egli stesso. del re
sto, afferma che si tratta di 
alcuni appunti di un suo « dia-
rlo privatos. 

Non si pub negare comun-
que che, soprattutto nel capi-
tolo dedicato al terremoto del
la valle del Bailee, la sua te
al acquista una corposa credi-
bilita, una appassionata coe-
renza. Per Buttitta 11 sisma 
•on e che un malaugurato in-
cidente venuto ad abbattersl 
sulla Sicilia piu bula: « quella 
del pastor), dei contadinl Do
ver 1, delle zone in cui le sole 
strade segnate sono ancora 
quelle degll arabi e dei nor-
mannl... la Sicilia del catoi, 
cioe delle case dl tufo e dl 
gesso one non hanno retton. 
Una tragedia nuove, quindi, 

viene a acoprire le vecchie 
piaghe, gli scompensi antichi, 
«eredita di secoli di rapina 
ad amministrazione colonia-
le». E qui il siciliano Buttit
ta fa sua rappassionata invo-
caflione di un contadino di 
Gibellina: «Non possiamo 
andarcene da qui, non vogiia-
mo fare la fine degli ebrei 
sparpagiiatl per tutto il mon-
do»-

Danllo Dolcl, consideranao 
le fatiscenti abitazioni dei con
tadinl del Bel ice abbattute dai 
sisma come fuscelli, parlb di 
« omicidio premeditato ». An
che Buttitta e d'accordo che 
dl un assasslnio si sia tratta-
to, anzl di un genocidio (che 
e stato «Imperfetto» unica-
mente per I'incapaoita mostra-
ta dagll organ! dl governo dl... 
• coordinare tutti gli enti re-
sponsablll a). 

Di queste pagine non cl con
vince pienamente il taglio epi-
sodico e disperslvo ed 11 pro-
cedlmento piu abbandonato 
che analitico. In realta, non 
mancavano occasion! per un 
discorso pin conseguenzlale e 
spietato. Tanto piu che la no
stalgia per le « radlcl d| ogni 
singola entlta, indivlduale o 
collettiva* che percorre tutti 
questi appunti non e mal un 
sentimento passatista, ma al 
contrario la spla di una sof-
ferta tensione rlvoluzionarla. 

Giuseppe Costanzo 

Notizie 

Oil orodl loofl , tiff. Ofr 
ria Sanfl Meleauui Valarl 
ed II floilo tU4»(ft, hamw 
denoto alio Previncla dl 
ftotjlo gMilllo II patrlmo. 
M^V ajeawt^^aT"' n^^ *JI B4 f^i*#" 

MOfte del Motefe offlnclio 
•H Soil Local! roojlanl (Pro-
vlncie • Cofwooe) dlaae vi
ta ad MO « Ceotra » vlve al 
ojoola oasMo* atttofare tt«-
dlwl M tlhM/H» e ooaete-
f ia • or**** il oual* aerte-
MiemtmH paeaane «v«4o»r»l 
tMootrl cuttwall • H M N > 

to ptr lo sotclfk* tellere 
•atculative. 

U Initiative del cMtltvan-
de Centre (come affennate 
• I t 'art S delle Statute) • si 
iaolrane a una centetlene 
del taoere quale dlscende 
dall'InMojientent* * dall'eoe-
ra dl Antenle SanM: la ri
cerca dl una flttematka ra-
tlenal* del taoere stetso 
en* nan or*ltod* n* dl m*-
dlftcar* n* dl unlflcar* la 
c*moi*tsa vattlta v*rl*»lto 
dell* dlKlolln* tooretlcli*, 
nw set* Intorprefarla. I cle 
In aenoeneot* oelMnica can 
egnl f*rma dl dagmatltwe, 
rlcendocend* I preMeml sot-
culotlvl alia vlv*nt* coacr*-
t« dinamka dalla tecleta 

centamoorant*. II Centre 
vueto oulndl dlvenlr* centre 
natural* dl rkerc* • dl dl-
tcuttlene dl egnl canto* 
della cultura, ml plan* ri-
»p*H* d*lla cr«atlvlt* Mt * . 
noma del tlnejall • dell* dat-
trlne, oeraltr* nel ouadre 
amidett* • Mtt* l'*fida del 
plo ttrette rioer* tclmtl-
Mc*». 

II Contr*. al nual* Hann* 
gle ederlte nwm*r*M • qua-
llfkat* p*r«*nallta del men-
do cultural*, vrrk ufSelal-
m*nt* Inaugurate safest* 11 
•ttafer* Itav. La c*rtm*nla. 
cui M Prttldmt* d*Na fte-
pufefellca n* c*nc*teo II Su* 
Alt* patr*nat*. tl terra not 
o*m*rlfol* dell'11 ertefer* 

prate* la Sal* dtpjl Spee
ch! delle S*ct*1a o*i Cosl-
no (T** lr* Municipal*). II 
pregrMnma, dope II talut* 
al convaonUtl, prevede una 
nlatlon* del Prof, Eupenlo 
Oartn, Accodemlc* del Lln-
c*l • Ordlnarl* 41 Storia 
dalla PlNMofla pros** I'Uni-
venlta dl Plrtna* tul te
nia: • tdnS • II p*ntl*r* 
c*nt*mo*ran%* t. Park •*• 
gull* un dKeattlt*. la vlsl-
ta al Centr* • alta Motlre 
dell* *p*r* dl Antonl* tanfl. 

gico ascoltando contempora-
neamenie lezioni sia scientiii-
che che umanistiche. 

In questo periodo Alexander 
scoprc in se vocaziom scienti-
fiche e irazja il periodo dei 
viaggi. Dappnma fece escur-
sioni nella regione dell'Harz 
e lungo il Renu studmndo la 
natura basaltica del Reno e 
ampliaodo le sue conoscenze, 
intorno ai 21 anni, con la visi-
ta del Belgio, dell'Olanda, del-
ringhilterra e della Francia. 

Durante questa lunga escur-
stone, il suo accompagnatore 
desorisse a Humboldt il fa-
scino del paesi tropical! e 
nacque allora un desiderio in-
flnito di vedere quel paesi, 
dl atudiarli, di capirU. Ma 
non era ancora il tempo, do-
veva prima approfondire an
cora 1 suoi studi in Europa, 
ampliare ancora le sue cono
scenze generali, affrontare 
nuovi settori di ricerca e, 
quasi come un tardo umani-
sta che cerca di esplorare tut
to lo scibile del suo tempo, 
ancora nel 1790 frequento !a 
scuola del commercio di Am-
burgo e pass6 1'anno succes-
sivo alia scuola minerana di 
Freiberg. E quindi un altro 
viaggio nell'Erzgebirge con 
soggiomo di otto rnesi che lo 
portarono a scrivere un nuo
vo lavoro, in latino, da uma-
nista. questa volta: «Flora 
subteranea Fribergenais et a-
phorismo ex physiologia che-
mica plantarum*. 

Ck>muicia a svllupparsi ora 
tutto il suo amore per le scien
ze naturali. Raccoglie materia-
li e pubblica e intanto studia 
e costruisce una macchina per 
l'aerazione delle miniere. 

La sua vita operosa conttnua 
e verso la fine dei decennio 
settanta stringe rapporti con 
gli scienziati piu noti del tem
po, ma conosce e frequenta 
a Jena Goethe e Schiller, 1 
due grandi poeti tedeschi. Ed 
e anche verso i trent'anni che 
inizib la sua lunga vita di e-
sploratore. Soggiornb in Fran
cia e fu in Spagna, ottenne 
il permesso di visitare ('Ame
rica spagnola e nel giugno del 
'99 parti dalla Spagna per il 
Sud America. Vlsito U 
Venezuela, esploro la regione 
dell'Orinoco e diede la prima 
conferma scientifica della bl-
forcazione del flume. AlJ'ini-
zio del nuovo secolo era a Cu
ba e ne studio la geografia 
con preclsione scientifica « se
gundo descubridor de Cuba ». 
Neil 1802 sail fino al 5810 me-
tri del vulcano Chimboraxo 
delle Ande, senza riusclre a sa
tire fino alia cima. Eccolo neJ 
Messico, poi a Piladelfia e a 
Washington. Solo verso la fi
ne del 1805 tomo a Berlino, 
carico di cose viste, dl mate
rial! di studio, di note scien-
tifiche, dl carte e piante, di 
osservazioni aui caratteri et-
nlci local!. 

I suoi studi cominclarono 
a trovare forma, 1 suoi scrtt-
U notorieta. I suoi libri ad 
essere letti non solo dagli stu-
diosl, perche egli riuscl a uaa-
re un linguaggio dlvulgatlvo, 
anche se rigorosamente scien
tifico, che aprl al suoi libri 
le porte dl ceti non stretta-
mente lnteressatl a question! 
solamente scientifiche. Egli fu 
In sostanza uno scopritore, ma 
nello stesso tempo un dlvulga-
tore della sua scienza. Non 
si tratto soltanto d) un fatto 
tecnlco. Dietro la sua prepara-
zione pclenttfica vi era un 
sottofondo umanlatioo profon-
damente democratico-lfberale, 
oomune anche al pensiero del 
fratello Wilhelm, che preco-
nizzava strutture liberal! par 
la propria nazlon*. 

Anche quando vonne utilia-
sato per mission! dtpiomatl-
che ogM u«6, per quanto po> 
teva, questa sua tondenaa It-
berale-d e m o c r a t i o a , an
cora non ban definita, in cam
po politico, ma che certamen
te era un substrato dalla sua 
formasione cultural* o che lo 

Krtava a froqueotar* gti intol-
tuaU piu aporti dai suo 

mondo. 
Nel 1807 per prima volta ab

be uno dl quastl tncarlcbi ac-
oompagnando a Parlgi 11 prln-
dipt Gufliobno dl pruaala, mm 

Rai • To 

Controcanale 
REUGIONE O M1SERIA? -

II servizio sptciale del Tele-
giornale su La questione irlan-
dese. firmato da Franco Btan-
cocci e — finalmente — ta di-
mostrazione di un mode cor-
retto di far ttlevvname. In 
poco piu <k un'ora di tratmis-
sione il gruppo di lavoro (non 
vanno dimenticati. infatli, gli 
operatori ed il montatore Stel-
t>to De Santis) hanno oferio 
sul problema affrontato una 
informazUme assai casta e 
tuttavia abbastawa concen-
trata da permettere al pubbli-
co di formarsi una idea tuffi-
cientemente chiara dei nodo 
centrale del problema. 

Biancacci, mfatti, sembra 
aver avuto innanzi tutto com-
prensione che si siava rival-
gendo ad un pubbUco sostan-
rialmente disinformato suite 
vere ragioni delle lotte in cor
so neil'lrlanda del Nord; un 
pubbltco preso. tutt'al piu, dai 
clamore fittuio di una * auerra 
di religione» e dai data piu 
vixioso delle barricate e dei 
morti. Can U suo servizio ha 
avuto un awio putttosto lento, 
tanto che a tratti pud essere 
sembrato che volesse girare 
intorno aUa vera sostanza del 
problema: i caratteri dello 
sfruttamento di classe che so
no alia base della rivoUa dealt 
triandesi poveri contro la ric-
ca borghesia dominante. 

In una prima fase, il sertri-
zio si e snodato — sempre tut
tavia con un linguaggio estre-
mamente asciutto ~ in una 
serie di interviste (tutte con 
personaggi estremamente rap-
presentativi delle varie posi-
zioni) suUa falsariga dell'in-
terrogativo: esiste discrimina-
zione reltaiosa fra cattolici e 
protestanti? E perche esiste? 

quando U pnncipe nentr6 egli 
runase neiia capitaie Irance-
se per curare la pubblicazio-
ne delle sue ope re. E la ri-
mase pareccnio, nentrando de-
finuivamente a Berlino soltan
to nel lUTt quando mizio il 
suo lavoro all uruversita e al-
l Acuademia, lenendovt corue-
renze e lezioni sulla descrizio-
ne fisica del mondo. iii apre 
per Humboldt, ora, un perio
do che oacilla fra l'atuvita di
plomatica e la continuazione 
degli studi scientific!. Se nel 
1U27 rientra a Berlino da una 
nussione governativa aU'este-
ro, nel 1829 riparte per una 
espioraziooe degli Uraii a ca
po dj uaa spechzione equipag-
giatiesima. Ma nel settembre 
del TO rtecoolo a Parigi fino 
al maggio *32 con incarichi 
politici che si npeteranno ora 
con una carta frequeoza. Da 
altra parte Parigi era un'otU-
ma sede di contatti scientifi-
ci per Humboldt ed egli vi 
andra sempre con interesse. 
Intanto egli componeva co-
munque la sua opera basiia-
re il « Cosmo, profilo di una 
descrizione fisica del mondo ». 

Vale la pena ricordare, pe-
r0, anche un episodio legato 
ad uno di questi giaggi poH-
tico-diplomatici a Paxigi. Franz 
Mehring, nella sua Vita di 
Marx, senve che quando En-
gels tenne U discorso fune-
bre per la morte di Genni 
Mant disse che fu proprio 
Humboldt a ptwtare a Parigi 
la richiesta del re di Prussia 
di espellere dalla Francia Marx 
allora giovane rivoluzionarlo 
che gia turbava i govern! eu-
ropei. Ma, hanno risposto ad 
una precisa domanda nel cor
so di una conferenza stampa 
all'Aocademia delle Scienze 
della RDT, a confermare que
sta affermazione di Engels, 
non sono stati trovati docu
ment! di sorta, ne testimo-
nianza alcuna oltre quel fuga-
ce accenno di Mehring. 

Gll lstituti cultural! e scien
tific! della RDT hanno cele-
brato 11 200° anniversario della 
nasoita di Alexander von Hum
boldt oon particoiare solenni-
ta. Una commemorazione e 
una celebrazione nell 'audito
rium dell 'University intitolata 
al due fratelli, mostre di car
te che ricostruiscono la blo-
gsafia dello scienziato, ma so
prattutto una messa a fuoco 
della importanza dell'opera 
sotentifica di Alexander. Il 
quale se da una parte e 11 
fondatore della geografia cli
matologica, dall'altro non ha 
mai dimentlcato la storla dei 
popoli esercitandosl in studi 
sulla discendenza, le lingue, la 
cultura, le traamlgrazionl, ad 
esempio, dei messicanl e dei 
peruviani. Tutto gli e servito 
per comprendere la natura 
nei suoi fenomeni intern!, 
nelle sue trasformazlom suc
cessive. 

Certo le sue ecoperte o 1 
risultaU delle sue ricerche nel 
singoli rami della scienza so
no state superate dagli specia
list! che si sono amenuti in 
singoli settori, mentre a Hum
boldt resta 11 merito della vi-
sione complessiva della natu
ra e della scienza del suo tem
po. Quando ne) 1840 gll ven-
ne assegnata una grande ono-
rificensa. sulla medaglla e sta
to inciso: « Novi Orbis Demo-
crltus». Porse esagerato, ma 
certamente signtficatlvo della 
personality dello scienziato e 
acrittore le out oper* sono 
raocolte in trenta volumi. 

Nella presentazione del pro-
gramma oelebratlvo olaborato 
nella RDT e glustamente scrlt-
to a proposfto della collabo-
raslone fra gli lstituti tedeschi 
• lstituti deH'America Utlna 
per ricordare questa data Inv 

Kirtant* della storla della cui-
ra: le iniziative «permette-

ranno di dam un'immaiine 
eaatta della storla dell'Ameri
ca Latma • delle sue lotto dl 
libenunone nazionale e di pro-
tostart contro I'abuso oho ti 
fa del noma dl Alexanoer von 
Humboldt par favoriro una 
ospanslone culturale • pollUca 
In America Latlna, in Asia * 
to Africa.», 

Adolfo Scalpelli 

Fra una ommissiome ed una 
smentHa (queste utime. na-
turalmente. di parte governa
tiva: cioe dei ricchi borghesi 
che confroUano il paese) e len-
tamente emerso. tuttavia. che 
fadio reugiaao no* poteva es
sere suficiente gntstifteazione 
alia lotta in corso. 

Ed ecco, allora, che sono 
venute altre interviste: da 
quella eon Yarcivetcovo Con
way (• conflitto politico, non 
reiiptoso >), jfno a queUa — 
assai pm chiara in verita — 
con U giovane protestante 
schierato sulle barricate degli 
sfruttati di Londonderry. In-
fine I'intervista finale con Co-
garthy (presidente deU'asso-
ciazione per i diritti civili) e 
la chiusura sul canto di pro-
testa di Joan Baetz, sono ve 
nute a sottolineare una realta 
che lo spettatore daveva ormai 
aver sufiewntemente chiara. 

Peccato soltanto che la na-
turale prudenza televiswa non 
abbia consentito un discorso 
conclusivo piu chiaro e che 
I'identificazione del nodo di 
classe sia rimasta, dunque — 
pur essendo stata centrata — 
come sospesa a mezz'aria. sen
za una piu puntuale defnizio-
ne. Peccato infine — e soprat
tutto — che i programmatori 
della RAJ-TV abbiano accor-
tamente proweduto a mettere 
in onda alia stessa ora sul 
canale concorrente un festival 
internazionale di musica legge-
ra sul quale, grazie ad un 
conduwnamento quotidiano, e 
assai probabUe che si sia con-
centrata Vattenzione della 
maggioranza dei telespettato-
ri. Anche un po' di coraggio, 
in TV, fa paura. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
1t.N 
15.N 

1S.1S 

1*J* 
19.1S 
19.M 
18.31 
21.88 

23.88 

FILM (per B*rl • zone colleaate) 
TENNIS - CICLISMO 
Da Torino Giorgio Ballani sopu* I camplonati ouropel dltet-
tantl di tennis; da Ptov* di Solipo Adrian* D* Z*n s*gu* 
fsrrlvo del Giro del V*n*to. 
LA TV DEI RAGAZZ1 
* ) La Slibtnta; b) La voccMa querela. 
ESTRAZIOME OEL LOTTO 
TEMPO OCLLO SPIRITO 
TELEGIORMALE - CronocHe Italian* 
TELEGIORNALE 
V MOSTRA INTERNAZIONALE Dl MUSICA LEGGERA 
Serata ffnal*. Ospit* d'onerc: Chartes Aznavaur. 
TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
MM ATLETICA LEGGERA 

Da At*n* Paolo Rosl togue 1 camplonati europal, 
21.88 TELEGIORNALE 
21.15 UNA SERA CON CARAGIALE 

II programme, curate d* Carlo Dl Stefano • Aide Trigtetti, 
porta In seen* una s*ri* di pungent! buzetti dello scrittor* 
rom*no Coragialo, acute ouervazlonl sulla piccola-oorghosl* 
della Romania all'inltio del s*c*lo. Lo rogi* m di Carlo Dl 
Stefano. Tra gll Interprott: Paolo Poll, Ann* Maestri, Prance 
Volpi, Lla Zoppolli. 

22.38 IL RRIGANTE 
Sulle base di decum*ntl d*ll'op*ca e gievandosi dl Interviste 
con gli obitantl d*l luogo, II roglita Vinlclo Zaganolli • I'auter* 
del teste, Sergio Montori, rtevocano la storla del brigante 
Gasbarrono, che oporo tul Monti Ausonil, nolle Stato Ponti-
Iklo, nel **colo scerso. Gli autorl tembre abbiano cerceto dl 
anallzzar* I* autenticn* radlcl sociall del brlgantagglo ehe, 
prima • dope I'unlt* tfltalia, *spr*s»* il makontmto • la 
rivolta delle popolaxlonl del *ud alia mltaria • alKoppros-
sione del slgnori tocsli o poi del ptemontetl soboudi. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 1, 8, 
18, 12, IS, IS, 17, 28, 23; • Mat-
tutlno musical*; 7.18 Mutica 
stop; 7.47 Pari * dltpari; 8.38 
L* canxoni del mattino; 8 Le 
mctamorfosi dl Don Juan; 9.84 
Mutica • Immoglnl; 9.38 Cl*k; 
18.8S L* or* della musica; 11.15 
Dove andere; 12.85 Contrappun-
to; 12.31 Si o no; 12.34 Letter* 
apart*; 12.42 Punto • vlrgole; 
12.S3 Glome per giorno; 11.15 
Ponte radio; 14 TrasHiitsienl ro-
gionoll; 14.48 Zibaldone Italiano; 
1S.4S Scnarmo music; 14 Par I 
r*g*zzi: « II girannstrl i ; 14.38 
Incontrl eon la scienza; 14.48 Un 
cert* rltmq...; 17.18 Piccolo trat-
tato degll *nim*li In music*; 
17.48 Tastier*; 18 Gran varietA; 
19.28 L* Bors* In Italia • al-
raster*; 19.25 Sul nestri m*r-
call; 19.38 Luna-park; 28.15 II 
girask*tcn*s; 21 Grandi succ*s*l 
itsllani par archettr*; 22 Lot-
tore dl George Sand; 22.15 01-
c*no dl lul; 22.28 Composlteri 
itallanl contemporanol. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: or* f.38, 
7.38, 8.38, 9.38, 18.38, 11.38, 12.1S, 
13.38, 14.38, 15.38, 14.38, 17.38, 
18.38, 19.38, 22.28, 24; 4 Prim* 
dl comlnclare; 7.43 Rlllardlno a 
tempo di music*; 8.13 Boon 
viaggio; 8.18 Pari • dispart; 
8.48 Slgnori l'orch*stra; 9.88 Co
rn* • porch*; 9*15 Romantlca; 
9.48 Chlomate Roma 3131; 18.48 
Ratio avattre; 11.35 Chlomate 
Rom* 3131; 12J8 TrasmiMlonl 

• regional); 13 L'awenhira; 13.35 
Ornell* par vol; 14 Juke-box; 
14.45 Angolo musicale; 15 Relax 
a 45 girl; 15.15 II porsonoggio 
del pemeriggio; 15.18 Dirertor* 
Pierre Monteux; 15.54 Tr* ml-
null per te; 14 II gioco del 5 
canteni; 14.35 Serlo ma non trop-
po; 17 Boltettln* per I navlgantl; 
17.18 Servizio special* * cure 
del Giornale radio; 17.48 San
dier* gialls; 18.35 Aperitive In 
mutica; 11.55 Swi nottri mar-
cati; 19 Piano bar; 19.23 Si o 
no; 19.58 Punto e vlrgolo; 28.81 
Gll uccelll; 28.45 Orchettr* dl-
r*tta da Prone* Rlva; 21 V Mo-
•tr* Internazlanolo dl mutica 
loggers; 22.35 Chlor* fontana; 
23 Cronocna del Mazxoglorne; 
23.18 L* nuev* canxenl d*l c*n-
corml per i Invito-CNAL »; 23.48 
Dal V canale doll* fllodiffutien*: 
mutica logger*. 

TERZO 
Ore 9 RenvMute In Italia; 9.25 
La tetteratura e beet > sm*rlc*-
n*; 18 Concerto dl aperture; 
11.15 Muslch* dl ballotte; 12.18 
UnlvertltA radlofonlca Intern*-
ilonalo; 12.28 L. Sontl; 12.48 
S. Scheldt, P. Haendel; 12JS 
Intermeizo; 12.45 Concert* del 
vl*linltta Rugger* Rkcl; 14.15 
La dame blanche; 17 L* opintenl 
degll altrl; 17.18 I protomongoll 
in Asia; 17J8 A. Dvorak; 18 No-
title del T e n * ; 18.15 Muska 
leggere; 18.48 La grand* plo tea; 
19.15 Concerto dl ogni tor*; 
22M Tacculno; 28,15 Concerto 
tlnfonko; 22 II Gtornak del Tor
re; 22.38 L'ltola del lentl • I'lso-
la del vlvocl. 

VI SEGNALIAMO: « Gll uccolll», racconte dl Daphne Du Meurtor 
(Radio 2* ore 28.81). L'ascelle dl ojuosto racconte, eoottat* 
per la radio do Ool Callort o oUrotte da flogte Prokttl, nuo 
toddltfar* la curlotlte dl chl vol*!** c*nfrent*r* Carigtaok 
con II Sim, abbattansa famoto, cho Hltcnc*ck n* ha trotte. 

Doveva dormire in 
gtasioBe Petnigraio 
chiamalo 
da Afpielli 

Cert oompeani e lettori do 
YVx&k. vi voeiio rmeeomtmre 
una mat esperienaa. lo qui a 
Catania lavoravo m ana hib-
brtoo e sfceome U Honor da-
tore di lavoro non ne vaieva 
sentsre di mettermt in ropoto, 
sono emiorato « Torino metla 
PI AT, non preoedendo certo 
qmeUo a eui andavo imxmtro. 

Prima dt tutto il tumor A-
gneili fa una tpecuUakme su 
dt not meridkmaU, perche or-
rivando a Torino trot/tamo si 
il lavoro, ma nient'aaro ehe 
questo: e eosi spesso si va in-
contro anche aUa fame. Pi 
tptego U perche Prime di 
chutmare tarda genie, e sapen-
do che la citta non e m gra-
do di ospUarti. U padrone dei-
la FIAT daveva almenO pre-
parare gli aUogat per dare de 
dormire a chi arrroava, 

lo per mandare qualche sol
do a casa. perche ho una ta-
miglia, alia sera andavo a 
dormire sul vagoni ferroviari: 
ed ero persegiitato dai que-
siurtni come se fossi stato un 
detmquente. Dopo che ho tat-
to questa vita per mesi a To
rino, sono tomato a casa mm-
lato. con una bronchite e cin
que chUi di peso in meno. 
Stccome con la paga che mi 
davano dovevo mangiare, la-
tare i vestiti, mandare tutto 
quetto che potevo ai miei ta-
miliari rtmasfi a casa, sono 
rimasto senza un soldo, tanto 
che il viaggio di ritorno. dopo 
essere stato braccato per tin-
te nottt in stattone dot pob-
ootri. I'ho fatto con un bi 
gUetto ruasctato dalla questu-
ra. Attenti. compagni lavorato 
ri, non lasciatevi tmbrigliare 
da quegli speculatori e sciasal-
li della FIAT 

SILVESTRO CALCATEBRA 
(Catania) 

No, non ha man
date* il telegramma 
per Ho Ci Min 

Caro direttore, « I'Unita » 
ha rilevato che nessuna > ver 
sonalita » dell'Italia uftickUe 
ha aperto bocca per la mor
te di Ho Ci Min. 

Vorrei sapere se almeno ti 
Presidente della Repubblica, 
on. Saragat, che e solito ape-
dire a tutti tetegrammt di 
cordogliD, di felicitazioni, di 
auguri (non si dtmenticd nep-
pure di mandarne uno a So
phia Loren quando le nacque 
il pargolo, nonostante sia no
te che tale attriee e nell'elen-
co dei ptit noti evasori fisca-
li), si e ricordato di etpri-
mere la commozione del po
polo italiano per la morte di 
quel grande dtrigente popo-
lore che fu Ho Ci Min, Se 
non lo ha fatto, e veramen-
te grave, perche in questa 
occasione non si sarebbe aba-
gliato. e col suo telegramma 
avreobe realmente espresso u 
prof onda cordoglio a name di 
milioni e mttioni di italianL 

RENZO PIOU 
(Pisa) 

1 risultati di una 
mini-indagine 
effettuata da un 
sergente 

Sono un sergente orrnm 
prossimo al congedo e, do
po aver letto t servizi sulle 
Forze Armate, vorrei torntr-
vt alcuni elementi per un 
approfondimento dell'indagine 

Voglio invitarvt, tnlatti, ca-
ri compagm, a svolgere una 
ampia opera di ricerca. di 
chiariflcazione, di denuncia 
affinche si po$sa arrivare a 
una revisione del codice mi 
litare. E' gia stato scritto ma 
lo ripeto: la Costituzione de 
ve entrare nelle caserme! At 
compagni tutti rtcordo di aiu-
tare in ogni modo possibile t 
soldati che fanno U serviao 
dt leva lontano da casa, dagli 
amid, dagli affetti. Vigilanza 
ma non dlffldema. Anche east 
sono figli del popolo. 

Vi do alcuni dati (certamen
te incompleti per la ristrettez-
sa dell'indagine) dedotti da 
un'indagtne effettuata su tren
ta congedanti: 

1) tl servizio militare vi 8 
piaciuto o no? Risposte: 30 
no, zero si. 

2) Vi sentlte culturalmente, 
socialmente, flsicamente piu 
preparati dopo 15 mesi? Ri 
sposte: 28 no, 2 si. 

3) Che cosa, secondo vol, e 
sbagliato nella unajax? Ritpo-
sta ptessoche generale: « Non 
e'e gtustizia e la diseiplina i 
sciocca e dura alio stesso tem
po. Ci danno pocht soldi e tl 
soidato sta male (vitto, allog 
gio, servizi igienici ecc.). S" 
una perdlta di tempo « ci *t 
annoia. Inoltre il periodo di 
ferma e troppo lungo i. 

4) Quanto dovrebbe dura-
re 11 aervixlo militare? Rispo
ste: 17 hanno detto cinque 
mesi; 11 da set a nove mesi: 
uno 12 meri. 

5) Come si mangia? ftitpo-
ste: $ maiisstmo, 22 mate. 
2 discretamente, tero bene. 

6) Per 300 mils lire al me-
se lifaresto 11 servizio mil! 
tare? JMspotte.- 30 no. zero •*. 

7) Per defliure la enajax, 
cosa direst*? Le risposte sono 
state diverse; uno degli • rn-
tervistatit ha verb rtpetuto 
una mattfRU famota che pa
re riflettere il pensiero di 
quasi tutti: « La "nafa" i un 
otto eenta rtposo che rende 
difficile il facile attraverso 
Vinutile*. 

Chtudo M statuttc* e turn 
to chi dl dovere a riflettertn 
soprq, 

Buon lavoro, curt oompoont 
• prosit per I'ospttalit*, 

LETTDU muiATA 


