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S3 Saggi 

Tre critici, 
tre metodi 

«Classicismo e rivoluzione» di Giuliano Baioni 
« Saggi alfieriani» di Walter Binni - La « Crea-

zione della forma» di Jean-Pierre Richard 

Nella c o n g c u c di I ibn e 
s c r i t h \ a r i di c n t i c a che 
s a c c a \ a l I a n o q u o t i d i a n a m c n 
l e SUJ banchi de l ie l ibrer je , 
non c facile ] o i i on l an i en lo 
p e r chi non sia spec iahs la 
0 non p roccda gia secondo 
s u e p r e d i l e / i o m e sccl to 
Ecco, fra i t an t i , ( re \ o l u m i , 
d a r g o m e n t o e d i s p n a z i o n c 
metodolog ica assai d n e r s i 
m a che si r a c c o m a n d a n o per 
1 a r g o m e n t o e i] c o n t r i b u t e 
cr i t ico 

Giu l i ano Bdioni fa pa r to 
di quel la sch ic ra di g iovani 
g e r m a n i s t i (quas i tu l t i a! 
lievi di Lad is lao Mi t tne r ) 
che non solo h a n n o r i n n o 
valo g h s tud i di l e t t e r a t u 
ra tedesca , ma fa t to circo 
ta re idee , s u s u l a l o p rob l e 
mi di po r t a l a p iu g e n e r a l e 
Si I r a t t a di s ludios i comr> 
G i u s e p p e B e w l a c q u a Paolo 
Ch ia r im , Cesa re Cases (na 
t u r a l m e n t e e bast i p e n s a r e 

che e s t a to il p r i n c i p a l e 
• m e d i a t o r e » di Lukacs in 
I t a l i a ) , frerruccio Masim, 
Nicolao Merke r e cito 1 p n 
mi che mi ven^ono in m e n 
te Ques to saggio di Baioni 
e esemplare {Clashiasmo e 
rivoluzione, GoetJie e la Ri
voluzione francese, Napoli , 
Guida ed i to re , 1969, pp 343, 
L 3 300) , anz i tu t lo , p e r la 
scel ta del t e m a e la p r o s p e t 
t iva c n t i c a in eui v iene m 
se r i to T e m a e p rospe t t iva 
che d e n v a n o da l la unpos ta-
zlone da t a da Lukaes al ia 
l e t t e r a t u r a t e d e s c a de l l ' e t a 
r i v o l u z i o n a n a , q u a l e e con 
t e n u t a in que l l a s in te l i ca 
ma feconda e l l l u m i n a n t e 
p r i m a p a r t e del ta Breve 
storia della letteratura te 
desca , t r a d o t l a p r e s so Ei 
naud i c i rca u n a d iec ina di 
ann i fa l\1a ci6 che li e ra 
impos taz ione s in te t ica , qu i 
a p p u n t o d iventa d iscorso a r 
t icola to , a g g i o i n a t o , e rivis-
s u t o d a l l ' m t e r n o P e r Baio 
ni non si t r a t t a , cloe di 
s t a b i h r e i r a p p o r t i poh t ic i 
o ideologic! f ia Goe the e la 
Rivoluzione f rancese Non 
si t r a t t a d u n q u e d 'un di
scorso a s t r a t t a m e n t e ideolo 
gico, m a di i nd iv idua re l 
nessi in t e r m , lormah, che 
vivono n e H ' a r d e n t e e con-
t r a s t a t o d iba t t i t o es te t ico 
filosofico e idea le , t r a le 
o p e r e g o e t h i a n e n e l l e loro 
v a n e fasi (da l pe r iodo de l 
lo Sturm und Granq al 
« c l a s s i c i s m o » ) e la d ia le t 
t ica s tor ico poli t ica Non mi 
posso d i h m g a r e sul la l inea 
t raec ia ta da Baioni Bast i 
no , p e r q u e s t a segna laz ione , 
d u e osse rvaz iom La p r i m a 
d ' o r d i n e g e n e i a l e Baioni 
p o r t a u n u l t e n o r e e ser io 
c o n t n b u t o alia l iquidazione 
di que l l e c a l e g o n e tan to 
usa t e ( m a g i c a m e n t e u s a t e ) 
p e r q u e s t o c ruc ia le m o m e n 
to del la s t o n a (e non solo 
l e t t e r a n a ) , « p r o t o r o m a n t i 
co >, • p r e r o m a n t i c o » ecc , 
in cut, c o m e al soh to , t u t t e 
le vacche d iven tan buie A 
t u l t o van tagg io d 'una visio 
ne d i r e t t a e conc re t a di 
o p e r e e p r o b l e m i , che co 
s t i tu iheono lo s fondo non 
ossificate del nos t ro p r e s e n 
te La seconda e pei s egna 
la re spun t i di anal is i o le t 
t u r a c n t i c a ( s t o r i c o c n t i c a ) 
di a lcuni tes t i g o e t h i a m , e 
in specie YArmimo e Doro 
tea e le Aflinita elettwe 
( a t t r a v e r s o anche un fer t i 
l e con t a t t o con W a l t e r Be 
n j a m i n ) . 

Da u n o s tudioso d ' impian 
t o marx i s t a , ai Saggi alfie

riani ( F u e n z e , La Nuova 
I ta l ia , 1969) di W a l t e r Bm 
m , il passagg io di c h m a e 
m t e r e s s i e no tevo le Q u t s l i 
saggi sono l e t t u r e di tes t i , 
t r a g e d i e , Rime le t te i e , 
p r e l u d i o , a que l che p i o 
m e t t e il Binni nel la p r e 
messa , a « u n o i g a n i c a mo 
nog ia l i a » Non e tu t to il 
l avoro a l f i enano di Bin in 
Alf ien ( come Leopa rd i , To 
scolo) e uno dci punt" chia 
ve dcgl i in tc ress i di Binni , 
fin da l l ' o rma i IorUaiio P r e 
romanticnmo itahano, dallo 
i t u d i o cioe sul p u n t o di r ac 
eordo f ra S c t t e t t n t o classi-

cista e a c a d i c o c la nuo 
\ a pocsia G I c t l c n t m a dci 
p n m i deLcnni dell 800 I! 
t e m p e i a m e n t o ic p i c r i ik? io 
ni il s i iaio di Birui. In con 
riuiono i una lo tu i ia d i rc t 
ta quas i seu/a mediazioni 
del t t s t o c dell da lo r c a 
t e n t a l i w di app iocc io o di 
s c o n t i o d i r e t to Ma il r a p 
p o i l o d m Ho pun a w e m r e 
pe r v a n e \ K c sugges t ion! 
In Binni p icva lc I J \ i a di 
l e m m o con t t i m i n o c e i l o 
r i d u t l n o psicologico ^tili 
s t ica che nura a i n d i \ i d u a 
re CIOE it m o m t n t o c il 
modo in cm un pa i t i co l a r e 
a t t egg ianv n to psicologico si 
fa h n g u a g g i o c poe l i td n 
su l t a lo consapevolc e diffc 
renz ia lo Ma si veda a que 
s to propos i to il saggio 7 a 
p r i m a paite delie Rime til 
ftpriane che r i sa ie al 1961 
c che cosl i luisce i n c o m e un 
o t t imo esempio del t ipo di 
l e t t u r a del Bintii e un a\ 
v i a m e n t o a un nuovo conta t 
to con il corpo poet ico al 
f i e n a n o , t roppo messo in di 
suso 

Diversa e la via della lot 
t u r a dci t ts f i in J e a n Pici 
r e R ichard (Lu erea.'-wnp 
della forma, Milano R1770 
h , 1969), di cui sono slat i 
t r ado t t i a lcuni saggi, quasi 
un ' an to log ia de l l ' a l t i \ i t a e n 
tica di ques lo s t ru l t u r a l i s t a 
f rancese che da I nt prat me 
et sensa t ion del 1954 a 
PoPtie et profondeitr del 
1955 a VUmvcrs iwaqmni 
re de Mall arm e del 1961 ha 
c o n t n b u i t o a n f o n d a r e la 
c n t i c a e I 'ermenct i l ica con 
t e m p o r a n e e I saggi qu i t i a 
dot t i (e p re sen t a t i da Carlo 
Bo) n g u a r d a n o Cha teau 
b n a n d S tendha l , F l a u b e r t 
Baude l a i r e , R imbaud E lua rd 
e R e v c r d y una sc lne ra di 
poet i e s c n t t o n di p n m a n a 
impor tanza , d u n q u e Una 
i m p r e s a c n t i c a di n l i e v o 
Non si sono t r ado t t i test i 
piu gene ra l i o teorici del 
Richard , e al tr i c o n t n b u t i 
c n t i c i po t evano t r o v a r po 
s to nel la si l loge Ma gia co 

si il q u a d r o e sufficiente 
Q u a d i o di un cr i t ico, anzi-
tu t to , che ( come a l t r i c n t i 
ci l e t t e r a n f rances i ) si r ac 
c o m a n d a p e r la pe r sp icu i t a 
la chiarezza, il m t o r e del 
l inguaggio , la i e r m a visio 
n e dei l a l t i l e t t e r a n esami 
na t i , di cio che « d i c e » il 
poeta e s c n t t o r e 11 t ipo di 
l e t t u r a di Richard , se non 
esc lude pone in secondo 
p iano le mot ivaz iom psico 
logiche, e fissa, dopo u n a 
pa r t enza de t t a t a dal gus to 
o da una predi le^ione, gli 
snodi , e l c e n t n in cui si 
muove u n a poesia e un te 
s to Valga pe r tu t t i , 1 esem 
pio del saggio su E lua rd , 
che si ci ta anche pe rche al 
di f u o n di s c n t t i pe r lo piu 
e logia t iv i , ancora t lcbi le e 
r a r e f a t t a 6 la c n t i c a e l u a r 
d iana (pe r q u a n t o n g u a r d a 
l ' l ta l ia , poi, al di fuon del 
saggio di For t in i , non cono 
sco nul la che abbia r ca le 
n l e v a n z a c n t i c a , a propos i 
to di E l u a r d ) C n t i c a in 
p i e s a d i r c l t a ques ta con 
dinanzi il testo e m e n t a l 
t ro che il tes to \ e d u t o e 
colto « ogge t t i vamen te », co 
m e un esse re v ivente di cui 
occor re fissare la morfolo 
gia la s t r u t t u r a appun to , il 
compor t an i en to e le leggi 
i n t e r n e N e n s u l t a una lot 
t u r a non scolast ica ( n e p p u 
l e nel senso della « scuola » 
s t r u t t u r a l i s t a ) , a t l cn ta al 
p e n s i e r o e al d e s t m o del 
poe ta , o m e g h o della poe 
sia, con un d isco iso suffi 
c i en te l a i go e a r t ico la to da 
d i v e n t a r e c o n t n b u t o alia 
t e m p e n e s p i n t u a l e del no 
s t ro t e m p o 

P u o lasciare n isoddisfa t 
ti, ques to tipo di l e t t u r a ir 
r e l a t a In essa \\ e cc r to 
a n c h e u n vizio d astrazionu 
p e i c h e il lavoro cr i t ico e 
p u r sen ip re m o m c n l o con 
s a p c \ o ! e nella c u l t u i a e del 
d iba t t i t o filosofico e ideale , 
q u a n t o il lavoro del poe ta 
II qua le , moltxe, forsc s il 
l u m m a ancor piu con un di 
scorso s t o n c o e cu l l u i a l e , 
che comvolga il con tes to 
I\| ] essa ha le sue ragioni 
(in ^ o s t a n / i insol fc icnte po 
l e m u i con t ro il b iomaf ismo 
lo psii u -,it>nio c il l a rdo 
p o s i l i u iccadcmico) e 
da s p e w ) unpoi t mti i isul 
tal i A p u t i fallo t h e 
p r i m a o poi T un < h t t u i a 
d n e l t a a un con i ron lo e r 
mcncu l i co occoi re pur sem 
PLC a i m n e 

Rino Dal Sasso 

Scienza e societd 

Le pre\isioni di 13 esperti americarti sulla societa umana tra mezzo secolo 

II computer e il mondo 
di 9 miliardi di uomini 

Ipotesi contrastanti e contraddittorie - Au mento delie lotte sociali e dell'instabilita 
politica o prolungamento dell'attuale assetto di classe - II calcolatore e I'immondiiia 

Torino 1911-1915: 
i cattolici e 

la classe operaia 
Un mdagine specifica sul 

movimento cattolico in una 
sola citta e per un periodo 
ben de te rmina te e fatta da 
Massimo L Salvadon in «II 
movimento cattolico a Tori 
no 19]11915» Torino Giappi 
chelh 1969 pp 307 L 2R00) 
La scelta di Torino si rivela 
motto utile II sorgere di un 
movimento operaio cattolico 
e seguito dal Salvadori in tut 
te le sue [asi ed i suoi a spe t 
ti 

Anche esso in realta sem 
bra nascere per ragioni stru 
mentdli di concorrenza con i 
socialisii pmttosto che per ra 
gioni ideah La do t tnna so 
ciale cattolica serve a T o n 
no per opporre « m u r o ca^ 
tolico contro m u r o socialista 
orgamzzazione cattolica con 
t ro orgamzzazione sociahsta 
masse cattoliche contro mas 
se socialists » 

La penetrazione delie orgs 
nizzaziom cattoliche e per6 
l avon ta dalle incertezze del 
1 orgamzzazione sindacale so 
cialista che sono sfruttate 
con molta spregiudicatezza da 
quella cattolica soprattut-
to nel corso dello sciopero del 
1912 quando esse accusano 
gh a l tn sindacati di volersi 
accordare con i capitalist! al 
le spalle del l a i o r a t o n La 
lotta si chiude con una scon 
fitta ma la Fiom sa t rarne 
un utile lezione e nel 1913 ne-
see a guidare le masse ope 
raie in una nuova, grande lot
ta Gli industnal i nspondono 
ad essa con l i serrala men 
tre Giolitti mantiene un at-
tegRiamento QI neutrali la Pur 
con una r apici ta d m i z i a t u a 
molto m m i i e da parte della 
d i s s * opt t ua sembra cosi 
aveiM u n i situazione per 
quak he tspc I to dnaloga a 
quell i rhe M ivi i i nel 192(1 
dm ant t 1 ot tupazione delie 
fabbnrhc 

In i ta l ia p 1 awenlment l 
che il b i h i d ii studia negli 
ultinu apitnli ^ono proton 
fUmrnU < d m i m t n t t 1 aa 
Li con que li del dopo^uer 

ra Le elezioni amministrat ive 
tonnes ! del 1914 sono gia un 
segno di come si svolgera la 
lotta politica dopo il 1918 Si 
pub nco rda re che Gramsci , 
gia nel corso del confhtto si 
era reso ben conto del signi 
ficato che avevano assunto 
quelle elezioni In cui c era 
stata la formazione di due 
schierarnenti net tamente con 
trapposti cosl come si era 
reso conto dell importanza 
che Tonno andava assume n 
do nella societa italiana gra 
zie alle protonde trasforma 
ziom che stavano a w e n e n d o 
nelle sue s t ru t ture economi 
che e social! 

Oltre a questo con tnbu to 
alia storia generale del pe 
n o d o il Salvadon ne porta 
molti altri a questioni speci 
fiche II nazionahsmo dei cat 
tohci tonnesi per esempio ap 
pare da questa rtcerca assai 
accentuato e pressoche p n v o 
di elementi di ddterenziazio 
ne da quello dei gruppi na 
zionahsti \ e r i e p r o p n Mi 
lascia perb un po perplecso 
J accostamento fatto da S a h a 
dorl tra 1 inserimento dei cat 
tohci nella vita dello stato 
che si lia il 24 mag«io con la 
piena accettazione dell irteolo-
gia nazionalisfa e 1 ippello ai 
« liberi e forti » del 1919 qu in 
do nelle poczioni del m o u 
mento cattolico conlluiscono 
molte altre spinte (e proba 
bile che gli awemmen t i del 
periodo di gut a abbiano 
la i iorzato le tendenze pacifi 
ste del movimento, i cui diri 
genti non potevino non tener 
conto sia della posizione del 
pontei i te sia dei sentimenti 
d i e si erano andati diffon 
d tndo n< He camp igne do\ e 
sembra che 1 a'.pirazione all i 
pace sia stata part icolaimcn 
le ntensa) Ma si tratta di 
un osser \az iont marginale Pi r 
U if sto non si puo cht ton 
lcrmare 1 utilita dell o p e n del 
S i h a d o n non sole p t r la <̂ lo 
n a del m o u m t n o o t t o l u o 
ma anche per queba del l i 
clause operaia 

a. I. 

(i Soltanto gli ingei ui che 
credono nei miracoh del cte 
lo gli ottimisti che si atten 
dono meiavighe dalla sclen 
/d i pnvUegiati die pensano 
di poler continuare a vwe 
re suit isola della opulenza 
in messo a un mare di mi 
$eria (corsivo nostro) e gli 
sciocchi che non fanno previ 
sioni possono continuare a 
guardare con tranquil l i ta ver 
so il fu turo» senve Philip 
Ha user della Universita di 
Chicago nel saggio sulla Po 
polazione terz ul t imo dei tre 
dici raccolti nei volume 11 
mondo tra cinquant anni 
(Etas Kompass Milano 1969 
dall onglnale a m e n c a n o a cu 
ra della Foreign Policy Asso 
elation) E conviene precisa 
re subito che il robusto rea 
lismo di Hauser non si ap 
poggia a preubiom catastroli 
che come quelle formulate da 
altri c n c a 1 mcremento della 
popolazione nei prossiml de 
cenni Egli n t iene con molto 
buon senso che i tassi di au 
mento recent! tendano ad at 
tenuarsi e che nel duemila 
vtvranno non piu di sei mi 
liardl di essen umani e cir 
ca nove miliardi nel 2020 

Anche queste cifre tut tavia 
sono molto cospicue e pon 
gono tu t ta una s e n e dl pro 
blemi fondamentah connessi 
con la necessita. di venficare 
la realty presente contraddi 
s t inta dal fatto che l ncchi 
diventano sempre piu ncchi e 
i poven sempre piu poverl, 
mentre i poveri appunto so 
no quelli che si moltiplicano 
piu m fretta e se oggi for 
mano I due tend del genere 
umano potranno essere i 
quat t ro qumti t r a pochi de 
cenra Ne consegue dice Hau 
ser, «che per modificare le 
prospettive economiche e de 
mografiche del mondo occor 
re una migllore distnbuzio-
ne delie nsorse della terra 
insieme a un p rogramma di 
svilitppo economico (corsivo 
nostro) e di controllo della 
natal i ta Ma una possibility 
del genere non e ancora nep 
pure lontanamente in vista 
Di conseguenza, ci si deve at-
tendere che i prossimi cin 
quant anni siano caratterizza 
ti dall aumento anzicbe dalla 
diminuzione delie lotte so 
ciali da una maggiore anzi 
che da una minore Instabili 
ta politica, da un intensificar 
si anziche da un at tenuarsi 
della guerra fredda » 

Sfor tunatamente tl saggio 
di Hauser e il solo o quasi 
della raccolta, condotto con 
I attenzione ai fatti al con 
creto storico che emerge 
dalle fiasi ci tate Negli altri 
prevale una metodologia ora 
mai dominante negh Stati U 
mti e su cui e ora di dire 
qualche cosa pr ima cbe pren 
da t roppo plede anche In Fu 
ropa occidentale E tanto per 
fare un nome noto la meto 
diologia dello Hudson Inst i tu 

f 
te e del suo ineflabile diret 
tore Hermann Khan il qua 
le sobtiene 1 assunto che 1 a t 
tuaie asset to del mondo deb 
ba continuare a lungo assicu 
la ciescente p rospenta e 
pot za e durevole pr imato 
agli Stati Unit] senza che pi 
altri iaiano in grado di fai 
gran che per mutare quest 
situazione faarebbe consent! 
to peicio procedc re nella pre 
liguiazione del tu turo unira 
mente su l l i bise di es t iapo 
lazioni condotte con il ncorso 
a metodi m item itici che 
gra?ie all impiego di cilco) i 
i on consentono di n&oh ere 
si^lemi di equa/iom dilfe 
renziah i piu l a n a b d i 

II punto che voirei mette 
i t In luce e che s u m o di 
i ionte a una g i a \ t cont inn 
nazione, e — tanto per non 

| cambiare — all uso impropno 
delie conoscenze e dei mezzi 
che scien7a e tecnologia (svi 
luppate cssenzialmente m vi 
sta di fini mill t i n ) hanno re 
so disponibili non gia — co 
me si usa dire re toneamen 
te — per 1 uomo bensl per 
pochissimi cen tn di potere 
a base molto r is t ret ta E cer 
tamente lecito usare I calcola 
ton per lo studio dei fenome 
ni o processi sociali non 
meno per lo studio di feno 
meni e processi natural ! E 
questo signifiCT che e lecito 
(anzi potrebbe costituire un 
progresso di enorme porta 
ta) rappresentare tali fenome 
ni e processi in forma mate 
matica cioe mediante astra 
ziom Ma quello che Kahn e 
i suoi simih ignorano (e che 
la cul tura m cui essi si muo 
vono ignora) e che il proces 
so di astrazione il passaggio 
del concrete a l l a s t ra t to non 
e un procedimento a rb i t r ano 
ma costituisce anzi (anche 
nell o rd inano lavoro del m a 
tematico che imposta una e 

fi 

quazione) un momento creati 
vo molto p m importante del 
calcolo aftidato al computer 

L elaboratore elettronico e 
uno stru mento che puo scon 
volgere in bene o in male 
le condizioni della vita dello 
uomo Tut to dipende da quel 
lo che ci si mette dent ro co 
me si dice icasticamente con 
la frase garbage in garbage 
out, che vuol dire se si met
te dent ro immondizia se ne 
ncava immondizia Precisa 
mente quello che da anni s ta 
facendo Hermann Kahn 

Piu in generale anche per 
I grossi fabbricanti amencani 
di computers il problema fon 
damenta le e diventato in que 
sti ultimi anni quello del 
software vale a dire della in 
forma?ione che viene immes 
sa nell elaboiatore La forma 
zione del software e appun 
to la fase conclusiva del pio 
cesso di ai t razione d a i l i m m a 
gine viva della realta nei suoi 
infiniti e fuggevoli aspettl al 
simbolo e s i t t amen te definite 
inequivocabile 

I! punto e come avviene 
questo processo E ovvio che 
per fornire al computer i da 
ti (astraziom) relativi a un 
fenomeno (realta) per esem 
pio nucleare occorre un fisi 
co Ma per fornire i dati rela 
tivl alle societa umane non 
basta uno speciahsta del tipo 
in voga in America e che sta 
diventando comune anche m 
Euiopa quello che sa tu t to 
sugh a rmament l o quello che 
sa tut to sul commercio inter 
nazionale presi separa tamen 
te e scarsamente mteressati 
1 uno a l l a l t i o Ciascuno di es 
si parte gia 'nlatt l da 
un e t i t o grado di astra?ione 
e crede di nsolvere l suoi 
problemi ebtrapolando dal da 
ti che gli sono noti ma in 
questo modo non (a che al 
lontanarsi ul tenoi mente dal 
cone re to 

Si a n n a cosi all assurdo 
che nc l l in te io libro non so 
no mai menzionate le claasi 
social] Fra le grandezze pre 
se in esame non ne ligura al 
cuna del genere di quelle che 
I lisici chiamano < forze » gli 
interessi dei fabbricanti di ar 
niamenti to di computer) non 
•^embrano nlevanti ai fmi del 
trend sul quale si lagioru Si 
comprende dunque che m ta 
le contesto il nc luamo di Hau 
ser ci tato non solo o piu ve 
ro ma t r e r t amtn t e piu icien 
tifico Peiche 1 uso del com 
putir t i scienti lKo» s o l o 
quando 1c eiVita i s t n t t t ton 
cui c-so opei i sono dibtli 11 
mente utonducibi l i al con 
cieto 

Gino Sighiboldi 

Archeologia 

Lo straordinario ritrovamento nel Salento 

A Porto Badisco 
le prime pitture 

neolitiche in Italia 
Risalgono al V e al IV millennio a.C. — Sono state rinvenute in grotte 

da! gruppo speleologico « De Lorentiis» di Maglie 

OTR^NTO J 
-\ Poi to Badisco una mean 

tevole localita mai ina poclu 
chilointtu A sud di Otianto 
dove la leggenda \ uole che 
2700 anni ta sia sba ica to Enta 
dopo la sua fuga da Troia 
giungono a decine m quet>ti 
giorni gii scicnziati gli e^per 
ti l gioinahsti i fotoieportets 
La notizia della sensazionale 
scoperta di alcune grotte del 
1 eta neohtica ncche di con 
creziom stalattitiche e stalag 
mitiche di cocci di lepei t i 
ossei ma soprattutto di pittu 
re rupes tn la cui esisten?a 
era stata finoia ri levata sol 
tanto nella pentsola ibenca e 
tn alcune regioni etiopiche ha 
messo a rumoie quanti nel no 
stro paese e fuon di esso hi 
occupano di speleologia di an 
tropologia e di piotostona in 
generale 

Lecce7ionale n t i o \ a m e n t o e 
stato Fatto da una « equipe » 
di studiosi e n c e r c a t o n salen 
tini appartenenti al gruppo 
speleologico « P De Loren 
tus » di Maglie che da mesi 
lavoravano nella zona I a sen 
sazione della imminente sco 
perta — come ha poi p reosa to 
il dottor Mario Moscardino 
presidente del gruppo — era 
data da una s e n e di indizi 
morfologici alTioranti in su 
peificie Dopo numerose nce r 
che condotte entro un penme 
tro sempie piu ns t re t to e sta 
to scoperto un ingluottitoio 

ostruito da pesanti massi n 
mossi i quail i i icercaton si 
sono calati ad una piofondita 
di un i decina di m e t n e sta 
to qumdi necessauo s c a \ a t e 
un tunnel di cinque m e t n per 
n t iovars t poi in una « stanza > 
ncca di stalattiti scavato un 
allro tunnel 1 n c e r c a t o n han 
no poi raggiunto una seconda 

] «s tanza > c poi una terza 
via \ i a di dimensiom sempte 
piu ampie e di concre?ioni 
sempre piu affascinanti e sug 
g e s t a e Alia luce delie torce 
sono apparsi i resti di animah 
di varia specie — una lena e 
forse anche un ca ia l lo selva 
tico — di eta preistonca con 
numerosi cocci Suite pareti 
una insospettabile quanti ta di 
giaffiti e di decora7iom in 
ocia lossa e nera ispirati al 
U sirrbologia mitica dell era 
neohtica a s t n scene piopi 
7iatone della caccia laffigu 
razioni schematiche di annua 
li Assai importante — seppu 
re ancora sommana —• appa 
re la consideiazione che gh 
abi ta ton di queste caverne (le 
quati possono peio essere sta 
te soltanto luoghi di culto) 
avessero gia la percezione del 
lo spazio e della dimensione 
tielle loro lappresentazioni 
graflche L'eccezionalita della 
scoperta a par te 1 elemento 
bpettacolare (le grotte sono 
state finoia esplorate per una 
lunghezza di oltre 4 km ) c 
da ta — come appunto ha rile 

\fito il prof Paolo Graziost 
m d m a n o di antiopnlogia alia 
unne r s i t a di t u e n z e — dal 
fatto che in Italia non e iano 
mai state nnvei ute pit ture 
dell eia neohtica e soprattutto 
in mtmero cosi cospicuo 

Pi t tute dell eta paleohtica 
sono state piu volte scoperte 
a Levanto a Pa lei mo nelle 
isole Rgadi nella stessa Grot 
ta « Romanelh » a qualche chi 
lometro da Porto Badisco ma 
pitture del neohtico nonostan 
te le nce i ch t non erano mai 
state n t i ovate ne! nostro pae 
st II giudizio degh espeil i e 
dunque che si tratt i di un n 
t iovamento di importanza fon 
damentale che teca un contn 
buto prezioso alia conoseenra 
della preis tona e che stabih 
see un qualche c o l k g a n u n t o 
cul tuiale Fra gh abi ta ton diella 
penisola ibonca e quelli det 
I estremo Mezzogiorno d Italia 
nel tempo compreso fra il 
quinto e il quai to millennio 
a C Sul luogo della scoperta 
si sono recati il sovnntenden 
te alle Belie Arti di Taranto 
prof Felice Lo Porto e i tec 
nici delie grotte di Castellana 
E g a ini/iato un organico la 
\oro di r icerca e di studio sui 
neperl] mentre gia si va pre 
disponendo un piano di valo 
nzzazione dellt giotte a fini 
tunstici 

Euqenio Manca 

Programmi Rai~Tv 

TV nazionale 
9,30 Lezion! 

Francese Geografia Ita 
liano Biologia Storia 

12,30 Antologia dl sapere 
Gli atomi e la materia ul 
tima puntata 

13,00 Tempo dl scl 

13,30 Telegiornale 

14,30 TVS risponde 

15,00 Replica delie lezioni 
del mattino 

17,00 II p a e s e dl Giocag(6 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 

C era una uolta e ades 

so c'd ancora libera ndu 
^ione di alcune fiabe ita 
iiane raccolte da Itaio Cal 
u n a 

18,45 The monkees 
TeleFilm Lavandena auto-
ma tica 

19,15 Sapere 
Le maschere degli itahani 
a cura di Vittona Ottolen 
ghi prima puntata 

19,45 Telegiornale Sport 
Cronache del lavoro e 
dell economia 

20,30 Telegiornale 

21,00 Maestri del cinema 
Orson Welles 
Fahlaff film con Olson 
Welles KealLh BaMei 
John Gielgud Jeinne Mo 
rcau Maigaiclh R ithc 
lord Manna Uladj \ u r 
man Red\\a\ Alan \Ubb 
Fernando Re\ Ualtei 
Chjan Regia di O HelJcs 

TV secondo 
23,00 Telegiornale 

16,00 TVM 
Programma di divulga/io 
ne cultuiale e di onenLa 
mento professional per l 
Eio\aiu alle aimi Piesen 
tano M S Elnu e \ Lela 

19,00 Corso di Inglese 

19,55 Partita 
Celtic Fiorenfina Ripicsa 
diretta da Glasgow Nel 
1 intervallo edizione del 
Telegiornale 

21,00 Telegiornale 

23,10 Cinema 70 

23,40 Cronache italiane 

Giornale radio ore 7 8 10 
12 13 14, 15 17, 20 23 
6 30 Mattutirto musicale 7,10 
Musics stop, 7,43 Caff6 dan 
2ante, 8 30 Le canton! del 
mattino 9 Voi ed lo 12 10 
Contrappunto, 12,38 Glorno 
per glorno 12 43 Quadrifogho 
13,15 La radio In casa vostra 
14 16 Buon pomerlggio, 16 
Programma per i piccoli 16 20 
Per vol glovani 18 Ciah 
18 20 Recentissime in micio 
solco, 18 45 Parata di sue 
cessn 19 05 Muslca 7 19 30 
Luna park 20 15 L egoista 
22 05 Concerto 22 40 Or 
chastra diretta da R n Orrolam 
22 55 L avwocato d tuf t l 

Radio 2° 
GiornelB radio ore 6 25 

7,30 8 30 9 30 10 30, U 30 
12,30, 13,30 15 30 , 16 30 
17,30, 18 30 , 19 30 22,05 
24 6 Sveghatt « canta 7 43 
Bil lardmo a tempo di musics 
8 40 I protagomsti 9 RD 

mantica 10 Con Mompracem 
nel cuore, 10 35 Chiamate 
Roma 3 1 3 1 , 12 35 Da costa 
a costa, 13 Arr iva Caterlna 
13 45 Quadrante 14 05 Juke 
box 15 L ospitt del pome-
rigg o 16 Pomendtana 16 35 
Pomerid ana, 17 55 Aperi t ive 
tn musica 18 50 Slasera siamo 
ospiti di , 19,05 Silvana Club 
19 55 Calcio, 21 50 Cronacr* 
del Mezzogiorno, 22,15 Pol 
tronissima 22 45 A piedi nudi 
23 OS Musica leggera 

Radio 3° 
Ore 10 Concerto dl aper 

rura 10 45 Le Sinfonie di G 
F Malipiero 11,30 Musiche 
italiane d ocgl 12 L in forma 
tore atnomusicologlco, 12,20 
II Novecento storico 13 In 
termezjo 14 Picrolo mondo 
musicale 14 30 Melodramma 
<n sintesi 15 30 Ritratfo di 
aulore 16 15 Orsa minore 

17 40 Musica tuor l schema, 
18 Notizie del Tcrzo 18 45 
Piccolo pianela 19 15 Con 
certo della sera 20 15 L.i t i 
losoha oggi in Germania 21 h 
Giornale del Terzo 21 30 Cen 
tensno di Hector Berlioz 22 30 

R vsta delie rivisre 

Controcanale 
t \ MONDO DI \EMICI 

11 tasa d alln rti Tatl Mo d 
ter c> rcslo rid aclo dtdiratn 
cii tiolro /e l t i i sno amtneano 
t un modclio di i pnai c dci 
I mtli li qiidlo che si puo con 
•-diuin UH aenpn oi nun con 
<Ui\o (amhi quinto t(i<fhan 
ma ha J amu \ulh pnUi i Si 
n (We in Mospl fo si I I J I di 
niuhn atlrain o \a r fundi 
tout altaiia di a ti < bat 

tiilt q of r/iflii i ooffi di un 
modo di i la die t cispcia i 
W)iuorli umani al di la r/c in 
tolonta duili inrlu idiu nan an 
do la hit i c nc( nda dil ucth o 
linialo dalle IIQIW e dal mmio 
all iiv| in I atttou otloooiu. 
qua i al nucro cop o ahum mo 
mi nil UIHLI dell t i ten a d<l 
I amencano medio I n h 

) id i 
uha' i ii a duhh u j t rsi o i 

jim > ddlait uliciio li, r 
la HI a c< ia dillainio di 

i in a I illia k Ua a a 
in i I II iqu i r/i < o lia 

( Rilph 
QIK la / a vu u o Ui 

iu I > i ilantai > 
dlCI t i l l KJIIP 
( > I LOI 1 
am i' ti lidra tuna \ucl 

i Ua i t nda t of j n j al da 
neutc i ri'htte I i imagine 

h ud , 

i! 

ddla societa die costimac ndo 
oh null! din nil \ttoi moduli JHC 
do /))M;IILSI (ognino i pot tain 

0 did mine il $uo ) cicn 
q tella £oiidi'ione ciftt nafci cfit 
i I»/L ah ttum in c Iranpi i m 

m ci f il Umo qencialc the 
donchhc a ire fisjjjo c di ac 
tali tinli a d < titan ixili 
t o f i if no pud i ti if po far 
uiq i c duuqiiL at i dihd c 
mttanunti 

la natsta I irlin Ripund lit 
h i nuslaim nle areata di di 

lid inn ii pi'-n dd diamvia 
it luiti i i n onaa i un tit ndo 

i i hui h drhoh^ i di cia 
LUIIO 'i modo da 11 dan la 

lincoln a indicazionc di un 
lolfui >h •> i. da aacidt t a n 

r i li i no in tit 1 <r mali b 
fj ' (/ '< In f u s o l,a utto la 
nil i "Ki u>m a » men o 
i c Ma non t i u tila a al 
i ) J i r all to i rs< lalla mi 

i t a tl in, palt tie di 
1 ami i i i J u t i < Ml mif i i ih i i 
J fir lam mo d< I dmmna a d 
l 11 i ai cand lo tli i, ami nh 

D i i all n sre )iido n< la 
i il in t <ata I dda Minimi 
ei ha ficvato quasi co anti 
nu ih i t i iimi facile per o 
nana ah affn — tuni^lo 
Ma au'n 1 no Tioi t Lida 
\cn r;i ~ pur non mantando 

di accenh a^zeccati hanno ce 
ditto fici mairunh cidminanti 

I \ HI U( l O \ L D L U O 
Sl-HLTT\Mfc.MO - l a sec on 
da puntata dd dotumentai w 
IXntro il (i ippuni r/i Finn 
n co l)r hta \» testo d\ (,io 
i ruin liiat annnu n ha form! > 
i iiiiPin < ii)f( / na , mi t>d t> \ta 
ta soprattutto u kressantc la 
time ct ha la^nato wttai i < 
due il wi at to dd « miracal > 
i tonom COB a ap) ontsr MQiiat i 
da una i na t j)to|iiio u li 
nmne dello Iruttainnita Pm 
tiappo i tratta pun di un do 
cu mi nlano pn ilo nrl snlil i 
modo immaaini perlopat en m 
ncamnitc dii\t\alm a s 
sfc JIIO di un Icsio senffo a tc 
t ihno i mt< mi! - ato da a 
nine mf t in tc SL 1 mcl it t, 
f) c entnila hrt Itanu nt > 
la realta elt U nidi^n \a ma 
ni i di s n m nd> CM iiifii fu 
( (i rcaudo U sditioinan < | 
ei d 7t\ultato san I in sta i 
I ni j i immi I al i t s JIII' r 
In o ho fa ncmdait la 
Qinn a ftnah I u> ,ca r nJm. n 
tt eh uonain i crr lanct i t t In 
piu cloquontc 

g. e. 
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