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Saluto 
 
 

olo un breve saluto, cari Amici, con gli auguri di 
Buone Feste. Vi accompagni in questi giorni la 
lettura di un numero ricco di informazioni e di 
occasioni di approfondimento. Per il resto, 

speriamo di incontrarci tutti, in una presenza significativa, 
alla giornata del 14 aprile (v. a pag. 15), dove celebreremo 
i cento anni della scomparsa di Zamenhof. (d.a.) 
 

 
 

ur mallongan saluton, karaj Geamikoj, kun la 
bondeziroj de Feliĉaj Festoj. Akompanu vin 
dum tiuj ĉi tagoj la legado de ekzemplero riĉa 
je informoj kaj okazoj de pliprofundigo. Por 

ĉio alia, espereble ni renkontiĝos ĉiuj, en signifa ĉeesto, la 
14-an de aprilo (v. pĝ. 15), kiam ni celebros la centjariĝon 
de la forpaso de Zamenhof. (d.a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al la kontribuuntoj 
 
Kiu ajn dezirus proponi kontribuaĵojn (ideojn por la 
artikoloj, informojn pri eventoj okazintaj ĝis majo 2017 
aŭ planotaj por la venonta periodo julio-aŭgusto, bonvolu 
sendi plej rapide – kej nepre ĝis la 15-a de majo – al: 
davide.astori.2@gmail.com. 
Bonan legadon al ĉiuj! (d.a.) 
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Mark Fettes, 
la dueldona prezidanto de UEA. 

 
Davide Astori 

 
 

Ark Fettes certe ne bezonas prezentadon. Ni 
feliĉas kaj dankemas havi la eblecon intervjui lin 
por nia itala Revuo. 

Kara Mark, vi delonge aktivas en la movado, ĉu ne? Kiel 
kaj kiam vi eklernis Esperanton? Mia onklo Kristoforo 
Fettes vizitis nian familion en Novzelando, iam en 1974 se 
mi ĝuste memoras. Li kunportis lernolibron kaj kelkajn 
legaĵojn, i.a. numerojn de El popola Ĉinio kaj la E-version 
de Winnie-la-Pu. En tiu tempo mi jam eklernis la francan 
en la lernejo kaj ekinteresiĝis pri lingvoj – la ideo de Espe-
ranto tuj plaĉis al mi. Do mi lernis sola en Novzelando, sen 
kontakto kun la novzelanda movado, kaj nur ekde miaj universitataj jaroj en 
Kembriĝo, Anglio, mi ekuzis ĝin aktive.  

Ĉu vi studis lingvojn en Kembriĝo? Ne, natursciencon. Mi tre interesiĝis pri 
biologio, interalie pro la sento de parenceco inter ĉiuj vivantaj estaĵoj, kiam oni 
rigardas ilin je la molekula nivelo. Do mi specilialiĝis pri biokemio, kaj fine de la 
studoj trovis postenon en Vankuvero, Kanado, por doktoriĝi en tiu fako. Intertempe 
mi iomete vojaĝis per Esperanto, ĉeestis kelkajn renkontiĝojn, kaj sciis, ke la 69-a 
UK okazos en Vankuvero la postan jaron, 1984. Tio estis pli kialo celi Vankuveron, 
kie cetere geedziĝis miaj gepatroj en 1960… 

Kaj vi do fariĝis kanadano? Ne tuj. Mi iom post iom venis al la konkludo, ke 
scienca kariero ne taŭgas por mi – la laboratorio tedis min, kaj mi komencis engaĝiĝi 
pri sociaj temoj, unuavice la porpaca, kontraŭnuklea movado de la 80aj jaroj. Do mi 
rezignis pri doktoriĝo kaj verkis magistran tezon en 1986. Mi devis do serĉi alian 
pagatan laboron, kaj venis al mi la ideo kandidatiĝi ĉe UEA, kies gvidantojn mi jam 
ekkonis kiel LKK-ano de la kongreso en 1984. Post longa atendado mi ricevis inviton 
al Roterdamo, unue por labori pri libroredaktado. Tamen je la alveno mi malkovris, 
ke la redaktoro de la revuo Esperanto ĵus eksiĝis. Jam estis la fino de oktobro kaj la 
septembra numero ankoraŭ ne iris al la presejo, do iom kriza situacio, ne tute 
malsimila al tiu kiun ni ĵus spertis en 2016, tridek jarojn poste! 

Kiom longe vi restis en Roterdamo? Iom pli ol kvin jarojn. Intertempe venis ankaŭ 
mia kanada amikino, kun kiu mi poste geedziĝis. Ŝi ekstudis ekonomikon ĉe la 
roterdama universitato Erasmus, kaj post ŝia diplomiĝo – ekvivalento de magistriĝo – 
ni decidis reveni al Kanado. Sed mi jam estis plene kaptita de la ideo de UEA, kaj do 
mi fariĝis estrarano en la UK en Vieno, 1992, kaj restis en la Estraro ĝis 1998, unue 
sub prezidanto John Wells, poste sub Lee Chong-Yeong. Tiu estis la periodo, en kiu 
mi verkis la Manifeston de Prago kaj organizis la unuan Nitobe-simpozion, interalie. 

M
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Ĉu UEA bone fartis en tiu tempo? Ni havis pli da membroj, sed ankaŭ tiam ni ofte 
havis buĝetan deficiton, kaj mi spertis, kiel malfacila estas la tasko de la Estraro, 
gvidi tiel kompleksan tutmondan organizon kun malmultaj rimedoj. Ofte estis streĉoj 
inter la Estraro kaj la Oficejo, kaj oni ofte estis en la pozicio simple reagi al evoluoj, 
sen klara strategia direkto. Tiuj estis la jaroj post la falo de la Berlina muro, kaj ni 
simple ne sciis kion fari por profiti de la rapidaj ŝanĝoj en Orienta Eŭropo. 

Ŝajnas, ke dum kelkaj jaroj vi ĉesis aktivi en UEA. Jes, nia unua filo naskiĝis en 
1994, poste nia filino en 1997, kaj mi intertempe komencis la studojn por doktoriĝi pri 
edukado. Do la estrarana laboro fariĝis praktike neebla. Sed mi ne devis tute rezigni pri 
poresperanta agado, ĉar mi komencis labori parttempe por la usona fondaĵo ESF, kiun 
gvidis en tiu tempo Humphrey Tonkin, Jonathan Pool, Jim Lierberman kaj David 
Jordan. Tiu laboro estis pli kongrua kun miaj studoj, kaj alportis iom da enspezo, kiun 
nia juna familio tre bezonis! Dum plena deko da jaroj mi forestis el la kongresoj de 
UEA, kvankam mi restis en kontakto kun diversaj aktivuloj, kompreneble.  

Kaj ESF fariĝis pli kaj pli aktiva, ĉu ne? Jes, ni ricevis en 1999 grandan heredaĵon 
de la usona esperanistino Cathy Schulze, kaj do ekde tiu tempo ni povis fari multe pli. 
Post mia doktoriĝo en 2000 mi laboris duontempe por ESF dum du jaroj, tempo en 
kiu ni kreis la bazon de la retprojektoj edukado.net kaj lernu.net kaj realigis diversajn 
aliajn interesajn projektojn. Kiam mi ricevis plentempan postenon kiel profesoro pri 
edukado en la kanada (vankuvera) universitato Simon Fraser, mi ne plu povus dediĉi 
tiom da tempo al ESF, sed mi restis en ĝia estraro kaj eĉ dum unu jaro rolis kiel ĝia 
prezidanto, antaŭ ol elektiĝi kiel prezidanto de UEA en 2013. Tiuj jaroj en ESF estis 
multrilate interesaj kaj kontentigaj, eĉ se ne ĉion ni sukcesis realigi el niaj planoj. 

Do kial vi decidis reveni al UEA? Nu, kiel jam dirite, dum mia tempo en Roter-
damo mi iusence enamiĝis al UEA. Ĝi daŭre ŝajnas al mi sufiĉe mirakla organizo, eĉ 
en siaj malfacilaj periodoj. Kaj tian periodon ĝi certe travivis post mia foriro en 1998, 
el plej diversaj vidpunktoj. Mi vidis urĝan bezonon de modernigo kaj renovigo, kaj 
mi pensis, ke eble mi havas la ĝustajn kapablojn por almenaŭ komenci tiun procezon. 
Do, en 2010 mi proponis al la tiama Estraro la starigon de Komisiono pri Strategiaj 
Demandoj, kun mi kiel ĝia gvidanto. En tiu komisiono ni povis iom funde pripensi la 
bezonojn de UEA, tiel ke, kiam venis la tempo por kandidatiĝi kiel prezidanto, mi 
estu iom preparita, kaj havu kelkajn konfirmitajn kunlaborantojn. 

Jam pasis via unua mandato kiel Prezidanto, ĉar en Nitro vi reelektiĝis kun parte 
nova Estraro. Kiel vi taksas viajn unuajn tri jarojn? Ni sukcesis komenci la procezon 
de modernigo, kvankam multaj el la celoj de la Strategia Plano ankoraŭ ne realiĝis. La 
revuo ekhavis pli viglan kaj modernan aspekton, same kiel nia ĉefa retejo uea.org. Ni en-
kondukis sistemon de reta voĉdonado por la Komitato, post multaj jaroj da diskutado. 
Ni pretigis la vojon al la unuaj Statutaj ŝanĝoj en 37 jaroj, inkluzive de la jura memsta-
rigo de TEJO, strategie grava paŝo por sekurigi ĝian lokon inter aliaj junularaj movadoj 
tutmonde. Ni lanĉis la popularan serion de seminarioj por aktivula maturigo, la AMO-
seminiarioj, kiuj okazis jam en pli ol 20 lokoj sur kvin kontinentoj. Ni aĉetis duan 
domon en Roterdamo por loĝigi volontulojn de UEA kaj TEJO, subtene al plivastigo 
kaj plivigligo de la Volontula Servo. Kaj ni gvidis generacian transiron en la posteno 
de Ĝenerala Direktoro, kun la emeritiĝo de Osmo Buller kaj la enposteniĝo de 
Veronika Poór. Kompreneble estis diversaj aliaj iniciatoj kaj atingoj, sed tiuj estis la 
plej signifaj el strategia vidpunkto. 
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Kaj kion vi antaŭvidas por la dua mandato? Ni jam laboras pri multe pli funda 
renovigo de niaj ĉefaj retejoj, uea.org kaj esperanto.net. Antaŭpaŝo por tio estas la 
modernigo de nia oficeja datumbazo – la nuna originis en la 80-aj jaroj, kaj kvankam 
oni brile laboris por ĝisdatigi ĝin tra la jaroj, ĝi simple ne povas konkurenci kun la 
nuntempaj sistemoj. Dum la granda renovigo estas pretigata, ni jam elpaŝis per novaj 
retejoj por difinitaj celoj – ni lanĉis retan forumon por aktivuloj, kaj alian 
retejon, aktivulo.net, por kolekti informojn kaj materialojn el la AMO-seminarioj kaj 
subteni kelkajn aliajn agadojn, inkluzive de asocia blogo. La novaj redaktoroj de la 
revuo Esperanto aktuale laboras por pretigi revuan retejon. Ĉiuj ĉi paŝoj estas esencaj 
eroj en nia strategio por plivalorigi retan membrecon en UEA, ĉar ni intencas 
restrukturi la membrosistemon por malfermi la Asocion al multe pli da homoj tra la 
mondo. Vi eble rimarkas, ke mi emfazas strukturajn ŝanĝojn pli ol unuopajn 
kampanjojn kaj agadojn. Tio eblas ne plaĉas al ĉiuj, sed mi pensas ke ĝuste nun plej 
urĝas tiuj strukturaj modernigoj. UEA en 2013 estis ankoraŭ tiu asocio, kiun mi konis 
el la 80-aj jaroj, nur iom ŝrumpinta kaj malfortiĝinta. Mi esperas, ke ĝis 2019 ĝi jam 
klare estos asocio de la 21-a jarcento, kun nova energio kaj novaj taĉmentoj de 
aktivuloj en ĉiuj kontinentoj. Estas tute klare, ke la granda alfluo de novaj lernantoj 
de Esperanto nun venas tra retaj kursoj kiel lernu.net aŭ Duolingo. Ni bezonas 
asocion, kiu povas allogi tiujn homojn kaj kontentigi iliajn dezirojn.  

Kiel vi taksas la estontecon de Esperanto en la mondo? Mi daŭre kredas, ke ĝi havas 
grandan estontecon. Estas klare, ke se la homa civilizo travivos la nuna jarcenton, tio 
okazos ĉar la homoj sukcesis adaptiĝi al la postuloj de interplektita mondo, mondo en 
kiu ni ĉiuj estas najbaroj. Tian mondon Zamenhof antaŭvidis; por ĝi li kreis la lingvon. 
Tial mi nuntempe emfazas la ligitecon de Esperanto al demandoj de daŭripova 
evoluigo; en tiu kadro ĝiaj graveco kaj aktualeco estas plej evidentaj. Ni nun troviĝas 
en malfacila transira fazo – en la mondo plej vaste, en la Esperanto-movado ĝenerale, 
kaj en UEA tute specife. Ni ne senkuraĝiĝu! Multe pli da homoj estas esperantistoj, ol 
tiuj kiuj jam parolas la lingvon; en ĉiuj landoj, el ĉiuj generacioj, ili laboras por paco, 
por interkompreniĝo, por daŭripovo. Ju pli efike kaj klare ni prezentos la lingvon al ili, 
des pli multenombre kaj efike ili subtenos nin. Dume, la lingvo estas uzinda kaj 
ĝuinda. Ni ne forgesu, ke UEA estas organizo samtempe varba kaj kultura, persvada 
kaj kleriga. Mi fieras pri la rolo, kiun ĝi ludas en la subtenado kaj disvolvado de la 
Esperanta kulturo, pri la altigo de la ĝenerala lingvonivelo kaj pri la kultivado de 
movada klereco. Kiam ni laciĝas en la laboro por disvastigi la lingvon, ni povas 
ĉerpi “forton pli freŝan” el la literaturo kaj muziko, la turismado kaj kunlernado, kiuj 
restas nemalhaveblaj aspektoj de “Esperanto en la mondo”.  
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Verdello (BG). Ekde 2011 Maria Galizzi aktivas kurson de esperanto por la infanoj 
de la elementa lernejo ‘Istituto Comprensivo’ en Verdello (Bergamo), kunlabore kun 
Felice Sorosina. En junio 2016 oni finis la kvinjaran kurson, kaj dudek unu geknaboj 
eltenis, sukcese, la unuagradan ekzamenon (enfote, ili fiere montras, post la ek-
zameno, siajn studatestojn). Krome, la lernejo, tre kontentige, ricevis la viziton de la 
esperantistino Kimie Markarian, japanino el Londono, kiu instruis al tri klasoj la 
uzadon de la japana kalkulilo ‘sorobano’. Sekve de la sukceso de la iniciato la 
lernejestro invitis Maria’n daŭrigi la instruadon de Esperanto ankaŭ en la mezlernejo. 

 
* * * 

 

Logosigno de Unesko por Zamenhof-Jaro 2017 
 

    En la 38a konferenco de UNESKO okazinta novembre 2015, oni decidis ke sub ĝia 
aŭspicio, oni solenu la 100an datrevenon de la morto de L. Zamenhof. 
Jen la logosigno, esperante, de tiu grava datreveno.  
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Rotary ed esperanto:  
un lungo percorso comune 

 
Davide Astori 

 
 

el clima di quell’Occidente che, sulla scia del libero pensiero settecentesco, 
già da tempo andava sintetizzando una cultura mondiale di tolleranza, 
rispetto, volontà di comunicazione, da un lato si vara la grande utopia di Paul 

Harris, dall’altro quella di L.L. Zamenhof: nello stesso anno, il 1905, si celebra in 
Europa il primo congresso mondiale esperantista, mentre dall’altra parte del pianeta, 
al di là dell’Atlantico, a Chicago, si fonda il primo Club Rotary (ponendo le basi di 
quello che sarebbe stato uno fra i più felici esperimenti di internazionalizzazione 
dell’ultimo secolo), in una coincidenza significativa, che permette di raccontare una 
storia parallela e, per molti versi, comune, ricca di potenzialità sinergiche che da 
allora si sono andate sviluppando, come vedremo, fino alla più piena 
contemporaneità. Se della seconda il lettore esperantista tutto sa (o almeno dovrebbe 
sapere) spendiamo qualche parola sulla prima. 
 
1. Il Rotary. Organizzazione internazionale fondata il 23 
febbraio 1905 a Chicago da Paul Harris, il Rotary International 
(v. http://www.rotary.org) mira a riunire, nei suoi club per il 
mondo, uomini esperti nel proprio ambito professionale per 
servire le comunità e contribuire a risolverne i problemi.  

Motto ufficiale del Rotary, che ne esprime in modo conciso la 
filosofia, è “service above self ”, ossia, in italiano, Servire al di 
sopra di ogni interesse personale. Secondo lo statuto del 
Rotary, gli obiettivi cui tutti i Rotariani devono tendere sono: lo sviluppo di rapporti 
interpersonali intesi come opportunità di servizio; elevati principi morali nello 
svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento 
dell'importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di 
ogni Rotariano come opportunità di servire la società; l’applicazione dell’ideale 
rotariano in ambito personale, professionale e sociale; la comprensione, la buona 
volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti e 
imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall'ideale del servire. 

Le Azioni su cui si basa l’attività del RI sono cinque: interna, rivolta al Rotary e ai 
Rotariani; professionale, rivolta al mondo del lavoro; di pubblico interesse, rivolta 
alla comunità in cui si radica il Club; internazionale, rivolta a sviluppare la pace e la 
comprensione tra i popoli; Nuove Generazioni, che riconosce il cambiamento positivo 
attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di 
leadership, progetti d’azione e programmi di scambio. 

Fra le numerose iniziative e i servizi sociali a livello locale, nazionale e internazio-
nale che i soci svolgono gratuitamente, autofinanziandosi anche attraverso la Fondazio-
ne Rotary (un’associazione senza fini di lucro la cui missione consiste nell’aiutare i 
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Rotariani, con sovvenzioni e programmi, a promuovere la pace, la buona volontà e la 
comprensione internazionale attraverso il miglioramento delle condizioni sanitarie, il 
sostegno all’istruzione e la lotta alla povertà, o attingendo a contributi raccolti attra-
verso azioni di servizio svolte sul territorio), sono almeno da ricordare: i programmi 
umanitari (dagli aiuti alle zone disastrate alle sovvenzioni 3H (Health, Hunger, 
Humanity); il “Progetto Polio Plus”, iniziato oltre 20 anni fa, finalizzato a debellare, at-
traverso la  vaccinazione a livello mondiale di tutti bambini, la poliomielite, in colla-
borazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Unicef, il ‘Center for Disease 
Control and Prevention’ e, più recentemente, la ‘Bill e Melinda Gates Foundation’ (v. 
http://www.rotary.org/foundation/polioplus; http://www.polioeradication.org); i pro-
grammi educativi (borse di Studio e il  Rotary Youth Exchange). 
 
2. Il RADE: una voce per il Rotary. Nel 2008, proclamato dalle Nazioni Unite 
come “Anno delle lingue” proprio a sottolineare l’importanza della comunicazione 
internazionale, ha creato un certo dibattito l’articolo che Rotary Contact, il mensile 
rotariano belga, ha ospitato sul numero di marzo (pp. 18-19). Joseph van der Vleugel, 
nel suo Faut-il une langue internationale pour mieux communiquer au Rotary? / Een 
internationale taal voor een betere Rotarycommunicatie, propone di inserire 
gradatamente l’esperanto nei club Rotary del mondo, per meglio agevolarne le 
finalità e le attività internazionali, argomentando la sua proposta sulla base dei criteri 
dei quattro pilastri etici del RY. La proposta, di primo acchito, potrebbe parere uno 
scherzo, o una provocazione. Ma così non è. 

La Rotaria Amikaro de Esperanto (RADE), rappresentata da una stella verde a 
cinque punte con infissa la ruota del Rotary International, la prima delle fellowships 
riconosciute, raccoglie fin dal 1928 (anno di fondazione, nella simbolica data di luce 
e di rinascita del 21 marzo, equinozio di primavera, in un periodo in cui il Rotary 
stava diventando un movimento davvero internazionale, e i problemi linguistici 
divenivano evidenti), rotariani, esperantisti e simpatizzanti dai cinque continenti 
intorno agli ideali della lingvo internacia. Avversata, sulla scia della più generale 
sorte del Rotary, fra le due guerre, fu rifondata nel 1959 da Norman Williams con il 
nome che tutt’ora porta, il cui acrostico rimanda, in un brillante gioco di parole, al 
termine ‘ruota’ in esperanto: ‘rado’. Oggi quasi un centinaio di soci in 15 Paesi, il 
RADE diffonde un foglio informativo che considera più un forum informativo che un 
semplice bollettino; così sono definite statutariamente le sue finalità: 
 

La Grupo R.A.D.E., konsistanta el rotarianoj kiuj uzas Esperanton, celas realigi la 
idealojn de Rotary International por la interkompreno, la amikeco kaj la paco inter la 
nacioj, faciligi la personajn kontaktojn inter Rotarianoj de malsama lingvo-deveno kaj 
disvastigi la humanecajn internaciajn servojn de R.I. 

 
Il Gruppo mira a realizzare gli obiettivi del Rotary International di promuovere 

mutualmente Comprensione, Buona volontà, Amicizia e Pace fra i popoli, perseguire 
standard etici elevati, facilitare i contatti personali fra rotariani con diverse com-
petenze linguistiche e promuovere i servizi umanitari internazionali del Rotary. 
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Così l’amico Joseph, la cui appartenenza al RADE ne giustifica il precipuo inte-
resse linguistico, scrive nell’articolo citato (qui tradotto in italiano): 
 

L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2008 come “Anno internazio-
nale delle lingue”, invitando a rafforzare la loro conservazione e difesa.  
Il Rotary International, così come l’ONU, è una istituzione internazionale che rispetta le 
culture e i diritti di ogni cittadino. Ciò significa che raccomanda l’uso del multi-
linguismo, ma ciò presenta sfortunatamente delle limitazioni. L’esperanto, lingua creata 
per essere internazionale, costituisce l’unica soluzione per essere ponte fra le culture. 
Il Consiglio di legislazione del 2007 del Rotary non ha recepito la proposta 07-411, 
presentata dal distretto brasiliano, che raccomanda “un progressivo inserimento 
dell’Esperanto come lingua seconda, dopo la lingua locale, nelle commissioni 
internazionali di ogni club rotariano per facilitare la realizzazione di programmi 
umanitari e culturali, che spesso si scontrano con barriere di carattere linguistico”. 
La sola lingua ufficiale del Consiglio di legislazione è stata l’inglese, ma sono stati 
offerti servizi di traduzione simultanea al francese, spagnolo, portoghese, coreano e 
giapponese. Al prossimo Consiglio del 2010 si dovranno probabilmente aggiungere lo 
hindi e il russo, ultimamente accettate. Non c’è dubbio che nel prossimo futuro dovranno 
essere accettate ulteriori lingue e sarà ingiusto escludere anche una sola di esse. 
In conclusione, il RI si trova nella medesima situazione di molte istitutuzioni di natura in-
ternazionale: lingua egemonica (l’inglese), affiancata da una molteplicità di lingue naziona-
li più o meno accettate a seconda della forza economica o politica dei parlanti. Tale situa-
zione  è ingiusta da diversi punti di vista, e l’utilizzazione dell’esperanto rappresenta a lun-
go andare una soluzione logica, a condizione di valutare correttamente i problemi. Per giu-
dicare la proposta di inserire gradatamente l’esperanto come lingua seconda, sembra allora 
logico applicare i criteri dei quattro principi etici del RI (la prova delle quattro domande): 
 

1. Risponde a verità? È vero che la diversità delle lingue rappresenta una barriera a una 
buona comunicazione, e che solo una minoranza trova l’opportunità di apprendere una, 
due o più lingue straniere. È altrettanto vero che l’esperanto rappresenta un grande 
vantaggio, poiché l’apprendimento è più facile e meno costoso delle lingue native. 
Inoltre è una lingua neutrale, che in quanto tale protegge i valori di tutti gli altri idiomi. 
2. È giusto per tutti gli interessati? A costatazione del fatto che noi tutti facciamo lo 
stesso sforzo per la stessa lingua per poter comunicare su un piano di eguaglianza di 
diritto, ci impegnamo insieme sulla via del rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno. 
3. Produrrà buona volontà e migliori rapporti d’amicizia? Operare gli stessi sforzi per 
una migliore comunicazione può solo creare migliori rapporti sociali. 
4. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? Per i monolingui sarà una buona occasione 
di imparare una lingua più facile, e inoltre l’esperanto rappresenta una finestra per 
numerose lingue nazionali. I poliglotti non avranno problemi a diventare dei parlanti 
esperanto. Solo i monolingui anglofoni dovranno rassegnarsi a perdere i propri vantaggi. 
Tuttavia, abbandonando la loro posizione egemonica, troveranno maggiore apertura alle 
culture altre e il riconoscimento ammirato di tutti i popoli. 
 

La proposta di inserire gradatamente l’esperanto ha suscitato qui e là il sorriso, 
probabilmente a causa della mancanza di informazione sufficiente. Ma la vera 
domanda, proprio da un punto di vista rotariano, è: perché rigettare una proposta che 
risponde ai criteri delle quattro domande etiche? 
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3. Rotary ed Esperanto: quale futuro di collaborazione. 
Nel mondo esistono almeno tanti parlanti esperanto quanti 
rotariani, sottolineava nel suo articolo van der Vleugel. 
Molti, e profondi, sono – come visto – i contatti ideali fra 
l’idealità rotariana e quella esperantista: lotta in favore 
della democrazia, impegno all’alfabetizzazione, attenzione 
alla comunicazione e alla collaborazione internazionale, 
coscienza piena dei valori del rispetto, della tolleranza e del 
dialogo, tutela di ogni cultura (e, di conseguenza, di ogni 
lingua), consapevolezza dell’importanza dello scambio 
(allo stesso tempo di uomini e di idee), lungimiranza per un 
futuro sostenibile (dall’ecologia tout court all’ecologia lin-
guistica). Non stupisce allora che l’interesse reciproco che 
le due grandi Realtà in questa sede raccolte insieme, la esperantista e la rotariana, 
nutrono l’una verso l’altra possa portare a sempre più profonde sinergie: dalla con-
sonanza di intenti fra la sesta finalità dello statuto del RI, i cui paragrafi sulla fratel-
lanza e comprensione internazionale molto somigliano a quelli della interna ideo, 
fino alla creazioni di e-club con lingua veicolare proprio la creatura di Zamenhof. 

Dopo la nascita dell’ormai storico ReKE (http://www.rotaryeclubesperanto.org/), fon-
dato nel giugno 2014, la famiglia dei rotariani esperantisti si allarga: nasce quest’anno il 
‘Klubo Esperanto Brazilo’ (https://rotarykluboesperantobrazilo.wordpress.com/), il cui 
primo presidente sarà Wally du Temple. Felicitazioni e auguri di buon lavoro!    
 
  

 
 
 
 

 

La 19-a Alp-Adrio Konferenco 
 
okazos la 22-an kaj 23-an de aprilo 2017 en Brežice (Slovenio). Pliaj informoj ĉe: 
 

http://www.antonmihelic.com/ 
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Cenni di storia dell’Esperanto a Torino (1913 – 2016) 
 

Carlotta Pavese – Michele Guerriero 
 
 

alla riflessione interlinguistica di Peano (di cui potete leggere 
oltre, a p. 23) di inizio secolo scorso alla nascita, nel 1994, del 
corso di ‘Interlinguistica ed esperantologia’ (retto da F. Pen-

nacchietti) prima e quello di ‘Pianificazione linguistica e lingue 
pianificate’ (retto da F. Gobbo) poi presso la locale università,  
Torino è fra le città italiane dove l’esperanto ha avuto, e ha, fra le 
maggiori occasioni di svilupparsi e farsi conoscere. Il Centro 
Esperantista Torinese “Giorgio Canuto” (nella foto a fianco il logo 
odierno) nasce nel 1913 (anche se nel 1902 Albert Gallois già 
pubblicava in città alcuni numeri della sua rivista L’Esperantista) e 
ottiene, l’anno seguente, l’appoggio entusiasta del deputato (prima mazziniano, poi 
socialista) Oddino Morgari, mentre nel medesimo 1914 partiva il primo corso 
cittadino di lingua, presso il prestigioso Liceo “M. d’Azeglio”. 

In una rapida carrellata che non rende onore all’impegno del gruppo locale, 
ricordiamo, fra le due guerre, una vita sociale florida (basti un solo dato, il fatto che 
nel 1922 la sezione torinese della FEI contava ben 150 iscritti): Torino ospitò, nel 
1924, il congresso nazionale, fu sede della FEI nel biennio 1930-31 (poi fu trasferita 
a Milano), e vi si pubblicava – fino alla triste svolta fascista del 1939 – L’Esperanto. 

La ripresa postbellica vede, in una città segnata dalla drammatica esperienza del 
secondo conflitto mondiale, la fondazione, nel 1946, da parte di Mario Guzzi, della 
rivista Verda Steleto, l’organizzazione, a Palazzo Carignano, del 21° congresso 
nazionale del 1948 (il secondo del dopoguerra, in cui nascerà la Gioventù 
Esperantista Italiana) e la rinnovata ospitalità alla FEI (fino al 1973, quando tornerà, 
per la seconda volta, nel capoluogo milanese). I corsi in città, in quel periodo, sono 
numerosi, e le conferenze (celebre rimase quella di Giorgio Canuto, l’illustre 
accademico alla cui memoria il gruppo si intotolerà nel 1961, che, nel 1959, attirò in 
Università 250 persone) richiamano l’attenzione della cittadinanza e della stampa. 

Grande è l’attività: nel 1950 Torino 
ospita il congresso della  SAT, e nella 
città vengono fondate la “Itala Ligo de 
Esperantistaj Laboristoj” e, nel 1970 la 
“Itala Federacio de Esperantistaj Fervo-
jistoj”, ora attiva a Bologna, organizza 
proprio nella sua città natale (era stata 
fondata infatti a Torino nel 1919, con 
sede presso la stazione di Porta Mosa, la 
stessa dove, nel 1937, sarà in servizio 
uno sportello informazioni e biglietteria 
per esperantisti di passaggio) il con-
gresso del 1970. Mentre, grazie a Giu-
seppe Grattapaglia (nella foto a fianco, 
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con la moglie Ursula), l’esperanto entrava – era il 1964 – persino in FIAT, e nasceva 
allora l’Associazione Mondiale degli Automobilisti Esperantisti! Quello stesso 
Grattapaglia famoso per quello che passò alla storia del movimento come lo ‘ŝip-
kongreso’, il 41° congresso nazionale sulla motonave Caribia in navigazione nel Medi-
terraneo, seguita direttamente da due giornalisti de La Stampa. Sono gli anni in cui 
ancora Clelia Conterno Guglielminetti vince i premi ai “Belartaj Konkursoj”, il Prof. 
Canuto diventa presidente dell’UEA (1956, lo stesso anno il cui la FEI riceve lo status 
di Ente Morale) e l’Avv. Ademaro Barbiellini Amidei presidente della FEI, e ancora 
della presentazione della proposta di legge, da parte del parlamentare piemontese 
(originario di Gattico) Franco Nicolazzi, per l’“Insegnamento della lingua interna-
zionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie (7 marzo1816)” (v. 
http://legislature.camera.it/_dati/leg04/lavori/stencomm/08/Leg/Serie010/1968/0307A/
stenografico.pdf), ma anche dell’inagurazione del giardino dedicato a Zamenhof, che, 
chiuso per lavori pubblici, vedrà restituito topograficamente il nome dell’iniziatore della 
lingvo internacia nell’inagurazione, in questo 2017, di una piazzetta di fronte a quello. 

Venendo alla piena contemporaneità, Torino ospiterà altri due congressi nazionali, 
quello del 1991 (il 62°, nella prestigiosa sede universitaria di Palazzo Nuovo) e quello 
del 2011. Dal novembre 2008 il CET si incontra nella sede di Via Garibaldi 13, presso 
il Centro Studi ‘Sereno Regis’ (sotto, l’inaugurazione, sabato 15 novembre).  

 

 
 
Per approfondimenti, presso il sito del CET (http://www.esperanto.torino.it/wp/?page_id=388) 
è consultabile una sinossi dei principali avvenimenti della vita del gruppo esperantista 
torinese, cui la seguente pagina è profondamente debitrice e che solo pallidamente rende la 
ricchezza e la qualità del movimento esprantista locale. Imprescindibile, poi, è la lettura di 
P. Cardone, Kroniko de la Esperanto-Movado en Torino (1913-1997), Torina E-Centro, 
Torino 1998. Un bell’approfondimento in esperanto, che per lunghezza e difficoltà di 
impaginazione non è stato possibile ospitare sulla rivista, è richiedibile direttamente al CD 
del CET. 



 

Convegno CET . 
 

 
 
 

 
 

13 

Essere esperantisti, essere umani. 
Qualche riflessione in margine a un convegno torinese. 

 
Carlotta Pavese 

 
 

Homo sum: humani nihil a me alienum puto 
[Sono un Essere Umano: nulla di ciò che è umano mi è estraneo] 

(Publio Terenzio Afro) 
 

 volte verrebbe da chiedersi a cosa serva il nostro movimento. Lottiamo per la 
diffusione di una lingua che dopo tanti anni di tentativi non ha ancora preso 
davvero piede, indossiamo simboli e colori che pochi oltre a noi davvero 

riconoscono, portiamo avanti speranze che spesso risultano sterili. Più volte capita, da 
esperantisti, di pensare che tutto sia vano. Le nostre riunioni sembrano assemblee 
universitarie di affaticati linguisti, i nostri incontri settimanali, quando ci sono (e 
spesso non ci sono) sembrano riunioni di antichi membri di qualche partito politico 
ormai seppellito dal suo stesso arrancare. Ancor più spesso si percepiscono i sorrisi, 
un poco deridenti e un poco commossi, di chi ci guarda da fuori e lentamente, 
lentamente ma in modo inesorabile, avanziamo verso l’estinzione. Forse.  

O forse questa è la percezione che si può avere solo se ci limitiamo a considerare 
l’Esperanto una lingua e basta, alla quale giungere per sentirci realizzati. 

È ciò che probabilmente capita se riteniamo che comunicare con tutte queste belle 
parole che finiscono in -o o in -as sia il vero scopo della nostra esistenza, del nostro 
sforzo quotidiano. Eppure, la nostra Lingua Internazionale non è semplicemente un 
fine, un obiettivo conclusivo, il punto a cui giungere per rendere questo mondo mi-
gliore. O avremmo già fallito da tempo. Essa è invece innanzitutto un mezzo. Uno stru-
mento che impugniamo per diffondere in ogni luogo che tocchiamo qualche particella 
di Umanità. L’Esperanto non viaggia solitario tra astratte regole grammaticali: è, al 
contrario, una lingua densa, carica di ideali, emozioni, principi. In qualche modo tra-
scina con sè un mondo di tradizioni, pensieri, posando i suoi passi su pilastri che pre-
tendono di essere eterni. Zamenhof non ci ha unicamente donato un libretto con 
regole morfosintattiche: ci ha lasciato un’eredità più grande e celebrarla è l’unico 
modo di uscire dal tunnel in cui rischiamo di addormentarci. 

L’Esperanto non è solo Esperanto. Ed è proprio per questo motivo che, il giorno 11 
febbraio, l’“Itala Esperantista Junularo” e il “Centro Esperanto” di Torino hanno colla-
borato nell’organizzazione del primo, e probabilmente non ultimo, convegno dal titolo 
“Homo sum”, incentrato sul tema del Libero pensiero e della tolleranza interreligiosa. 
Presso il Centro ‘Sereno Regis’ di Torino, nove relatori, esponenti del movimento 
esperantista e di associazioni in qualche modo ad esso legate (in particolare “Rotary 
Club Torino San Carlo”, “Movimento Nonviolento”, “Associazione Nazionale di Li-
bero Pensiero Giordano Bruno”, “Uaar” e “Juvenalia”), hanno portato punti di vista di-
versi sull’argomento dando vita a un interessante dibattito sulla libertà e sulla tolle-
ranza davanti a un folto pubblico: sotto l’egida della Stella Verde si è parlato di ri-
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spetto, di uguaglianza, evidenziando la necessità di una sana e intatta coscienza perché 
sia possibile il vero progresso della nostra umanità. 

Un successo, quindi, specie se si considera che ognuno dei presenti è potuto uscire 
dalla sala con una più piena comprensione di cosa voglia davvero la nostra bandiera, di 
cosa davvero sia la Fratellanza. Un successo che spero possa far capire che ci sono 
tematiche al di là della semplice lingua e che parlarne è fonte non solo di un 
miglioramento della società ma è fonte anche e soprattutto della nostra sopravvivenza. 

La speranza è che questa nostra dimostrazione possa non essere l’unico punto nero 
su di un foglio bianco ma che possa invece fungere da esempio e da prima tessera di 
un più grande mosaico. Perché sono e rimango convinta che l’unico modo che ab-
biamo di rendere l’Esperanto qualcosa di diverso da un’utopia sia smettere all’istante 
di parlare solo di Esperanto. 
 
 

 
 
 
Nella foto (scattata da D. Degiorgis) un momento di “HOMO SUM. Convegno sul Libero 
Pensiero e la Tolleranza Interreligiosa”, sabato 11 febbraio 2017, Centro studi Sereno Regis, 
via Garibaldi 13 – Torino. Questi i contenuti del programma: F. Pennacchietti, “Introduzione 
al Convegno”. Prima parte: P. Candelari, “Nonviolenza tra laicità e religiosità”; C. Troisi, 
“Etica e Laicità – una visione aconfessionale”; R. Tresoldi, “I Manifesti dei Rosacroce. 
Ultimo tentativo di piattaforma culturale interconfessionale prima della Guerra dei 
Trent’anni”; B. Segre, “Laicismo strumento di emancipazione”. Seconda parte: F. Gobbo, 
“Zamenhof tra religione e filosofia morale: lezioni per il XXI secolo”; F. Meliga, “Rotary 
International: un esempio laico di solidarietà”; F. Rizzi, “Educare al Libero Pensare – 
l’importanza del Pensiero Laico nei più giovani”; D. Astori, “Il dialogo interculturale e 
interreligioso da Noè a L.L. Zamenhof”.  
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Zamenhof e l’Europa 
La FEI organizza un convegno a Brescia il 14 aprile 

 
Michela Lipari 

 
 

l 14 aprile 1917, a Varsavia, nel suo modesto alloggio, assistito dalla moglie e 
dalla figlia Lydia, Lazzaro Ludovico Zamenhof terminava il suo ciclo vitale. Una 
persona sobria e discreta che ha lasciato un inestimabile regalo a tutta l’umanità: 

la lingua internazionale esperanto.  
L’UNESCO, con delibera n. 196 del 22/5/2015, ha invitato tutti gli stati membri a 

ricordare questo anniversario con varie manifestazioni, considerando Zamenhof una 
delle importanti personalità dell’umanità. E la Federazione Esperantista Italiana ha 
deciso di organizzare – proprio il 14 aprile – un convegno a Brescia, città gemellata 
con Darmstadt, dal titolo “Europa dall’alto o Europa dal basso? Il contributo di 
Zamenhof e dell’esperanto alla costruzione europea”. Il tema sarà presentato dai più 
validi oratori esperantisti italiani – Giordano Formizzi e Davide Astori – moderato da 
un giornalista bresciano – Fabio Larovere – e vi saranno anche contributi degli amici 
tedeschi e di altre personalità della cultura bresciana. Nel pomeriggio, poi, il Comune 
di Brescia, che patrocina il convegno, organizzerà una visita guidata al sito 
archeologico della Brixia romana, una perla dell’archeologia in Italia. 

Graditissimi ospiti saranno alcuni partecipanti del Festival Giovanile Internazionale 
che la IEJ organizza nel periodo pasquale nella vicina Castione della Presolana. Tutti 
gli esperantisti sono invitati a partecipare alla giornata zamenhofiana e, se desiderano, 
al festival giovanile. Per informazioni: 
 

luigi.fraccaroli@esperanto.it. 
 

Ma la FEI non si limita a questa giornata: tutti gli esperantisti italiani devono, 
durante tutto l’anno, ricordare e celebrare Zamenhof, con vari eventi come farà il 
gruppo di Pistoia – sabato 1 aprile – celebrando Zamenhof e Umberto Stoppoloni, 
nato appunto nel 1917, grande personalità e colonna del movimento italiano per oltre 
quarant’anni (in quella giornata la rivista è già chiusa, daremo notizia nel numero 
successivo). 

Quale altro gruppo intende organizzare qualcosa? Ricordate il concorso lanciato 
dalla Eŭropa Esperanto-Unio: la FEI vuole candidarsi a ricevere il premio e potrà 
farlo soltanto con l’aiuto di tutti i gruppi e di tutti i soci. 

Buon lavoro! 
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Tutti in Magna Grecia 
per l’84° Congresso Italiano di Esperanto 

 
Nicola Minnaja 

 
 

ome è ormai d’uso, alla fine delle vacanze estive, la tradizione dei congressi 
degli esperantisti italiani si rinnova. Ogni anno il congresso è la cornice in cui 
i vecchi amici si ritrovano, in cui nuove amicizie si formano, e in cui gli 

appassionati di statuti, mozioni e delibere si azzuffano, ovviamente per il progresso 
del movimento esperantista. Ma  ogni congresso ha qualcosa d nuovo, di diverso. Che 
cosa potremo scoprire quest’anno? Prima di tutto, andremo in Basilicata, regione che 
non abbiamo mai visitata, in un comune che molti di noi non conoscono nemmeno di 
nome, Policoro, che i coloni greci avevano battezzato Heraclea in onore di Ercole: è, 
in provincia di Matera, la città che sarà la prossima capitale europea della cultura. E a 
questa vocazione di Matera si richiama il tema del congresso: “Cultura e comunica-
zione in Europa”. E qui potremo farci vedere da gente nuova. Chi lo  sa che in Basili-
cata ci sono due parchi letterari, uno intitolato alla poetessa Isabella (di) Morra, nata 
qui nel 1520, uno allo scrittore Carlo Levi, confinato dal 1934 al 1936? Cercheremo 
un incontro con questi parchi, favorito anche dalla pubblicazione di un’antologia di 
traduzioni in esperanto da scrittori della Basilicata e dai buoni contatti stabiliti con il 
presidente della Dante Alighieri e de “I parchi letterari”, considerato che questi parchi 
letterari si interfacciano con parchi letterari norvegesi, anche con l’aiuto dell’amba-
sciata italiana in Norvegia. E qui compare anche l’esperanto. Il nostro ambasciatore 
in Norvegia è un esperantista, Giorgio Novello: pochi di noi lo conoscono perché la 
sua carriera è avvenuta all’estero, ma al congresso avremo l’opportunità di incon-
trarlo: sarà lui a tenere la prolusione all’apertura ufficiale e parlerà in esperanto, ma le 
autorità intervenute avranno il testo in italiano, e potranno porgli qualche domanda. 

Se veniamo all’attività culturale del congresso, ricordiamo che questa si svolge 
attraverso i seminari, in cui si cerca ogni volta di presentare un argomento nuovo, e 
coordinatori nuovi. Il 2017 si presta per ricordare un evento del 1957. In quell’anno, 
sotto la guida di Ivo Lapenna, in un convegno a Frostavallen (Svezia), furono poste le 
linee guida per un’informazione competente sull’esperanto, e ne nacquero diverse 
iniziative, come la “serie Oriento-Okcidento” (pubblicazione di capolavori della 
letteratura mondiale tradotti in esperanto), l’istituzione del CED (Centro di Ricerca e 
Documentazione), la nascita della rivista La Monda Lingvo-Problemo. A sessant’anni 
di distanza, i suggerimenti di allora sono ancora validi, o vanno attualizzati? 
Rendiamoci conto di una cosa: allora si poteva presentare l’esperanto (come qualsiasi 
altra iniziativa culturale) attraverso pochi canali: conferenze, articoli sulla stampa, 
convegni specializzati. Oggi le informazioni viaggiano soprattutto nella rete, in cui 
peraltro si affollano indiscriminatamente dati controllabili e bufale”. Da qui è nata la 
proposta di un seminario, che ha preso il titolo “Dall’informazione alla presa di 
coscienza alle relazioni pubbliche”. Vi può parere un po’ lungo, ma suggerisce 
qualche spunto di riflessione, su cui magari meditare prima di mettersi in viaggio. E 
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come coordinatore è stato scelto un esperantista di larga esperienza, ma che non 
aveva mai partecipato ai nostri congressi, Lu Wunsch Rolshoven (per gli amici, Lu). 
È l’incaricato dell’Associazione Esperantista Tedesca per le relazioni con la stampa, 
e ha fondato il gruppo di lavoro Esperanto-Land, che gestisce il sito 
EsperantoLand.de. Sicuramente ci sarà molto da imparare col suo aiuto, e che metterà 
a insieme le esperienze di altri congressisti, italiani e non. L’altro seminario, “Cultura 
e comunicazione in Europa: esame della stampa esperantista”, sarà guidato da uno 
degli esperantisti più conosciuti, Osmo Buller, già direttore generale dell’UEA, che 
accompagnerà il pubblico in una passeggiata tra le pubblicazioni periodiche – 
cartacee e in rete –, bollettini di associazioni nazionali e di categoria, riviste letterarie, 
pubblicazioni giovanili e tant’altro. 

Ma il programma culturale non finisce qui. La lista delle conferenze si va 
completando. Per gli spettacoli teatrali potremo ancora fare assegnamento su Piero 
Nissim, che continua a mietere successi fra il pubblico italiano, con un repertorio che 
continua a rinnovarsi, e abbiamo in serbo qualche altra novità inedita. 

E poi le gite ci porteranno in luoghi che saranno una sorpresa per gli stranieri, ma 
anche per quasi tutti gli italiani: non c’è solo Matera in Basilicata. Nei prossimi numeri 
daremo un’informazione più completa. Intanto non perdete di vista il nostro sito: 
 

http://kongreso.esperanto.it/84/index.htm 
 

su cui avrete informazioni aggiornate su come arrivare, ricordando che l’aeroporto 
più comodo è Bari, da cui con le navette organizzate dal LKK si potrà raggiungere la 
sede del congresso. 
 
 

 

Policoro – Museo Nazionale della Siritide 
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Giovedì 15 dicembre, a Palermo, a Palazzo 
Jung, durante l’inaugurazione della mostra di 
pittura dedicata a Zamenhof, Michela Lipari fa 
dono al sindaco LeoLuca Orlando di una copia 
dell’antologia siciliana “Pirandello e altri autori” 
in esperanto, davanti a una sala piena, anche di 
giovani di un liceo linguistico cittadino. Di 
Palermo è Antonella Strano, la vincitrice del 
Premio ‘Canuto’ due anni fa, molto attiva in loco 
a reclamizzare l’esperanto soprattutto in univer-
sità, e Vito La Colla, il cui quadro di Zamenhof 
da lui donato ancora troneggia nella sede 
ufficiale della FEI, che è riuscito ad ottenere dal 
comune di Palermo di dedicare una via all’Esperanto, la cui inaugurazione dovrebbe avvenire 
nella seconda metà di gennaio.  
 

* * * 

Il 17 dicembre 2016, a Pian di Macina, frazione di Pianoro (BO), nei locali della palazzina 
ex DL delle poste, ora ristorante Carosello, con a disposizione di un salone di oltre 100 m2, di 
un ufficio presidenza e di una biblioteca, messa a disposizione dell’azienda OAM2, del sig. 
Guglielmo Martelli, che produce macchine automatiche per l’imballaggio, si è inaugurata la 
sede della della neonata associazione “L’Isola delle Rose”. All’interrno del ricco programma, 
da segnalare almeno la presentazione da parte di Vito Tornillo, con un po’ di storia 
dell’“Isola” (sintetizzata nelle due pagine successive), il discorso inaugurale del presidente 
Guglielmo Martelli, e gli interventi di Romano Bolognesi, con letture di poesie e brani in 
italiano ed esperanto, e di Ivan Orsini, su “Zamenhof e il movimento esperantista”. A 
conclusione della serata è stato proiettato il film “la Insulo de la Rozoj” edito dalla cineteca di 
Rimini e con commenti e sottotitoli in esperanto. L’associazione culturale “L’Isola delle Rose” 
è stata fortemente voluta dal Sig. Martelli (uno dei cofondatori della famosa “Isola” costruita 
al largo di Rimini), con lo scopo primario di promuovere la cultura, in ogni sua forma 
espressiva, la creatività e le attitudini creative, in spazi per l’espressione, la formazione, la 
creazione e fruizione culturale, attraverso, anche, l’uso della lingua comune Esperanto. 
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L’isola delle Rose. 
Un breve profilo storico. 

 
Vito Tornillo 

 
 
 
 

l 30 novembre 1968, 
la marina militare ita-
liana avviava lo sman-

tellamento dell’Isola delle 
Rose, piattaforma artifi-
ciale varata a sei miglia 
dalla riva in acque inter-
nazionali, di fronte a Ri-
mini. Più che un’isola uno 
Stato: la ‘Libera Repub-
blica delle Rose’, con 
tanto di consiglio dei mi-
nistri, bandiera, moneta, e 
l’Esperanto assunto come 
lingua ufficiale. 

“Te la do io la repubblica indipendente…”. Così il governo dell’epoca la fece 
occupare dalla marina militare. La popolazione (neppure cinque persone) non oppose 
resistenza. Anzi, brindarono tutti al bar dell’isola. 

Alla Insulo de la Rozoj, fiore sbocciato dal nulla in mare, i manuali di storia non 
riservano una riga, le guide turistiche neppure. Eppure quell’isola è esistita. 

L’ingegnere Giorgio Rosa, bolognese, fu di quello stato l’ideatore. Nel 1958 si 
parlava molto di piattaforme in mare per estrarre gas, ma i sistemi usati erano molto 
costosi. Così l’idea, per i turisti serviva un’isola nell’Adriatico. L’ingegnere cominciò 
a studiarci ed arrivò alla conclusione di costruire una piattaforma galleggiante a terra, 
per poi trasportarla in mare e collocarla su tubi piantati in mare e riempiti di 

calcestruzzo e acciaio. Registrato il brevetto passa dai 
disegni ai fatti. Richiede tutti i documenti necessari, 
paga le imposte per l’esportazione dei materiali, si 
costruiva in acque extra-territoriali, viene interessato 
anche il Cnr. La capitaneria di porto dà indicazioni di 
installare obbligatoriamente dei lampeggianti. 

Successivamente viene data anche una veste giuridica: così nasce la 
‘Libera Repubblica delle Rose’, era la primavera del 1968. Tre rose su 
sfondo arancione rappresentavano la bandiera; il governo era formato 
da un presidente e cinque ministri, c’era la moneta e una lingua 
ufficiale.  

I 
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L’Esperanto, appunto, con cui venne redatto lo statuto e che compare in tutti i 
documenti ufficiali (come la domanda di ammissione all’ONU, o la richiesta di invio 
di un ambasciatore a Bonn), nonché sui francobolli emessi. Le emissioni filateliche 
furono in tutto tre, valide solo come curiosità, e curioso fu che sulla terza emissione 
venne stampigliata la dicitura “Milita itala okupado” occupazione militare italiana. 
 

 
 

Era tutto uno scherzo per turisti. Infatti le navi cambiavano rotta per vedere l’isola 
da vicino, le marinerie della costa erano contente di trasportare i curiosi. C’era il bar, 
e nei programmi erano previsti un albergo, ristoranti e attrazioni per bambini. 
Avevano messo in giro la voce di voler costruire sull’isola un casinò o un casino, o 
una stazione radio indipendente, ma erano tutte chiacchiere dei politici che ce 
l’avevano con l’isola. Ed infatti fecero ricorso a tutto: dapprima le forze dell’ordine 
bloccarono l’accesso, poi cominciò una guerra a colpi di carta da bollo, facendo 
intervenire la CEE, l’ONU, che non diedero parere contrario, ma infine fu emesso un 
decreto di demolizione dell’isola. Il 30 novembre del 1968 cominciarono a smontare 
la struttura, dopo qualche mese intervenne la marina militare in assetto di guerra: 75 
kg di dinamite per ogni pilone non gli fecero un graffio, raddoppiarono la dose, essa 
si inclinò soltanto, senza ribaltarsi; il resto lo hanno fatto le mareggiate. 

Non si sa bene perché lo Stato Italiano decise di sgomberare e smantellare la micro-
nazione, forse semplicemente perché la libertà, il sogno, l’utopia fanno paura ed essi 
temettero che si creasse un precedente.  
 
Per un approfondimento, v. https://www.youtube.com/watch?v=ci226cf1JOQ; ma ancora, 
accanto alla fatìca letteraria di Walter Veltroni (L’isola e le rose. Il romanzo di un’incredibile 
storia vera, Rizzoli, Milano 2012), che testimonia la persistente fascinazione per la storia 
dell’Isola, G. Musilli, Isola delle Rose. Insulo de la Rozoj – La libertà fa paura, NdA Press, 
Cerasolo Ausa di Coriano (Rimini) 2010 [CD + libro], il résumé contenuto in D. Astori, 
«Creazione linguistica e identità socio-nazionale: da Alessarco di Macedonia all’Isola delle 
Rose». In: Valore, Paolo (ed.). Multilingualism. Power and Knowledge, Edistudio, Pisa 2011, 
pp. 145-158, e il catalogo biligue (italiano-esperanto) della mostra L’isola che non c’è. Libera 
teritorio de la insulo de la rozoj, ospitata  a Berceto dal 26 luglio al 24 agosto 2014. 
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Seulo, korea ĉefurbo, 
hejmo de la venonta UK  

 
HO Song (Ĝenerala Sekretario de LKK de la 102-a UK) 

 
 

a urbo Seulo, tutmonde konata kaj granda urbo kun dekmiliona loĝantaro, 
estas korea ĉefurbo, kie kunekzistas malnovaĵoj kaj novaĵoj. En la kultura 
centr-zono de Seulo oni vidas samtempe tre belajn kaj ĉarmajn palacojn inter 

la altaj modernaj konstruaĵoj. La vizitantoj spertos ankaŭ altteknikajn oportunajn 
transportajn rimedojn, tre sekuran promenadon, gustumi ĉarmajn pladojn, ktp. Tie 
jam okazis la 79-a UK en 1994, la 3-a Azia Kongreso de Esperanto en 2002, la 
Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio en 2011, kaj ankaŭ la Komuna 
Seminario ekde 1982 ofte. Kaj, ĉijare, la venonta 102-a UK, kies kongresejo estos 
Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj (HUFS). 
 

 
 

Interalie de la ĉiamaj programeroj, ĉi-foje oni ĝuos ankaŭ la ekspoziciojn de koreaj 
artistaj esperantistoj, nome la pentraĵan ekspozicion kaj portretan kurseton de artisto 
HO Song, kaj tiun de surventumilaj desegnoj de LEE Migyeong ktp. Oni ankaŭ ĝuos 
malofte vidatajn prezentartojn de muzikado, dancado, kaj koreecajn montrojn. Ankaŭ 
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klerigajn prelegojn rilate al korea kulturo. Precipe nokte post la fino de la ĉiutaga 
kongresa programo oni vidos tute novan vesperan kutimon de distrado: la kvartalo tuj 
antaŭ la kongresejo estas por la vespera amuziĝo. 

Koreio ne estas vasta lando, tamen oni povas ĝui antaŭ kaj post-kongresojn kiu 
daŭros kelkajn tagojn ĝis unu semajno, celante al la kulturzono de Silla kaj Baekje de 
la Triregna Periodo prosperinta antaŭ ĉirkaŭ mil kelkcent jaroj. Oni ankaŭ konsideras 
prepari vojaĝon al la belega Insulo Jeju. Ankaŭ la tuttaga kaj duontaga ekskursoj 
estas atente pristudataj: oni multe konsideras, ke la ekskurso donu ĝojon al la 
partoprenantoj malgraŭ la somera varmo.  

Ankaŭ la 50-a ILEI-Kongreso tuj antaŭ la UK kaj la 90-a SAT-Kongreso tuj post la 
UK okazos respektive en Busan, la dua granda urbo sudoriente, kaj en Gimpo, tuj 
okcidente de Seulo. Do la nekoreaj esperantistoj per unufoja aviadila veturo povus 
ĝui ankaŭ partoprenojn en la du aliaj gravaj esperantaj eventoj, kaj ankoraŭ pli etaj 
renkontiĝoj. 

Por pliaj informoj: 
 

http://www.2017uk.net/ 
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Giuseppe Peano, 
matematico glottoteta  

 
Davide Astori 

 
 

iuseppe Peano (Spinetta di Cuneo, 27 agosto 1858 – Torino, 20 aprile 1932) 
fu uno straordinario matematico: fra i padri del calcolo vettoriale, diede il 
nome a uno dei primi esempi di frattale (la cosiddetta ‘Curva di Peano’), fornì 
una definizione assiomatica dei numeri naturali (i famosi ‘Assiomi di Peano’) 

e “stregò” – per usare un’espressione di Piergiorgio Odifreddi – lo stesso Bertrand 
Russell, che ebbe ad affermare, nel 1932: «Provai una grande ammirazione per lui 
quando lo incontrai per la prima volta al Congresso di Filosofia del 1900, che fu 
dominato dall’esattezza della sua mente». A lui ancora si devono almeno, fra le 
notazioni matematiche entrate nell’uso corrente, il simbolo di appartenenza “∈” o il 
quantificatore esistenziale “∃”. 

Diplomato presso il torinese Liceo classico Cavour, si formò all’Università di 
Torino, dove divenne professore di calcolo infinitesimale nel 1890. Uomo eccentrico, 
di una genialità per certi versi destabilizzante (fu più volte allontanato dall’insegna-
mento a dispetto della sua fama internazionale, perché “più di una volta, perduto 
dietro ai suoi calcoli, [..] dimenticò di presentarsi alle sessioni di esame”, come si ri-
corda in N. D’Amico, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni 
nostri, Zanichelli, Bologna 2009, p. 43), insignito dei titoli di Cavaliere dell’Ordine 
della Corona d’Italia nel 1905, di Ufficiale della Corona nel 1917 e di Commendatore 
della Corona nel 1921, gli è dedicato il dipartimento di Matematica della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Torino, mentre 
l’asteroide 9987 Peano fu così nominato in suo onore. 

Affascinato dall’ideale leibniziano della lingua universale, Peano sviluppò – nel 
1903, anno di pubblicazione de “Il latino quale lingua ausiliare internazionale” negli 
Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino – il latino sine flexione, lingua 
nella quale scrisse numerosi testi (fra cui il celebre Formulario mathematico, che, 
accanto a una prima stesura in francese, presenta, fra le ultime, anche una versione in 
interlingua, come egli chiamava la sua proposta di lingua ausiliaria internazionale) e 
che utilizzò anche per tenere lezioni e conferenze. Derivata dalla semplificazione del 
latino classico, concepita per semplificazione della grammatica (ad es., soppressione 
delle declinazioni ed eliminazione delle forme irregolari), applicata a un numero di 
vocaboli scelti, come in una sorta di calcolo del “minimo comune denominatore”, tra 
quelli principalmente di origine latina e greca rimasti in uso nelle lingue moderne, il 
latino sine flexione si informa ai principi di chiarezza, semplicità e rigore che 
caratterizzarono l’impegno di ricerca dello scienziato torinese.  

Per approfondirne la figura si rimanda almeno (in italiano) a: H.C. Kennedy, Peano 
– storia di un matematico, Boringhieri 1983; «PEANO, Giuseppe» in Enciclopedia 
Italiana, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1935, lemma a cura di B. Levi; 
AA.VV., «PEANO, Giuseppe» in Dizionario di filosofia, Roma, Istituto dell’Enciclo-
pedia Italiana, 2009; e ancora il romanzo biografico Giovinezza inventata, della 
pronipote, scrittrice e poetessa, Lalla Romano. 
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Fra gli allievi più fedeli della sua scuola, quasi 
difensore e custode della sua tradizione, è (nella foto a 
fianco) Ugo Cassina (Polesine Parmense, 1 aprile 1897 – 
Milano, 6 ottobre 1964), laureatosi a Torino in matema-
tica sotto la guida di Giuseppe Peano, professore di ruolo 
di matematica alla Reale Accademia navale di Livorno e 
all’Accademia Aeronautica (allora a Caserta), dal no-
vembre 1948 professore straordinario di geometria ana-
litica e descrittiva a Pavia e dal 1951 ordinario di ‘Mate-
matiche complementari’ a Milano, membro dell’“Istituto 
Lombardo”, socio dell’“Accademia di Scienze e Lettere” 
di Milano e membro della “Académie Internationale d’Histoire des Sciences”, e 
autore, accanto alle molte pubblicazioni scientifico-disciplinari, del testo: 
Interlingua: Il latino vivente Come Lingua ausiliaria Internazionale. Grammatica, 
antologia (Le Lingue Estere, Milano 1938). 

Ecco, come specimen di latino sine flexione, la versione del “Padre nostro”: 
 

Patre nostro, Qui es in celos, 
que Tuo Nomine fi sanctificato. 
Que Tuo Regno adveni; 
que Tuo Voluntate es facto 
sicut in celo et in terra. 
Da hodie ad nos nostro pane quotidiano. 
Et remitte ad nos nostro debitos, 
sicut et nos remitte ad nostro debitores. 
Et non induce nos in tentatione, 
sed libera nos ab malo. 

 

Pri Esperanto en la Pola Parlamento 

La 13-an de decembro 2016 oni establigis novan Parlamentan Grupon de Lingvo 
Esperanto (PGLE) en Pola Sejmo (la malsupera ĉambro de Pola Parlamento – v. 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=444), 
kiu dum ĝia unua kunsido akceptis jenajn proponojn: estis akceptita agadplano por 
la 2017 jaro; estis fiksita dato de sekva kunsido de PGLE je la komenco de la 2017 
jaro (8, 9 aŭ 10 de februaro) por ke en la kunsido partoprenu esperantisto 
profesoro Xie Nong, kiu estas organizanto de maja vizito de ĉinaj entreprenistoj 
kaj komercistoj, kies laborlingvo estos Esperanto; por honorigi naskiĝdaton de 
Ludoviko Zamenhof oni planis organizi en Pola Parlamento solenan renkontiĝon 
inter politikistoj kaj esperantistoj - la 15-an de decembro 2017 j.  

(E. Kozyra kaj M. Zdankowski) 



 

  Ricordo . 
 

 
 

 
 

25 

Democrazia linguistica ed esperanto. 
 

Tullio De Mauro 
 

 
Scompariva il 5 gennaio scorso Tullio De Mauro, 
fra i più significativi linguisti e intellettuali con-
temporanei, non solo italiani. Dell’immenso 
curriculum (basti vedere il suo sito personale: 
http://www.tulliodemauro.com/), ricordiamo, in 
questa sede, almeno gli interessi interlinguistici 
(celebre è, per l’Esperantujo, la sua introduzione 
alla ristampa della grammatica del Migliorini), 
con un inedito nato dalla rielaborazione (fra pa-
rentesi quadre le integrazioni), di cui ringraziamo 
Federico Gobbo, del suo intervento in occasione della presentazione, il 5 novembre 
2016 all’Università di Roma “La Sapienza”, del volume – di cui è stata ospitata una 
recensione sul numero scorso a firma di Nicola Minnaja – Lingua, politica, cultura. 
Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti, a cura di F. Gobbo (Mondial, New 
York 2016), di cui era stato fra i contributori con un articolo dal titolo “Democrazia 
linguistica: sette tesi e un obiettivo”. 

 
ingrazio gli organizzatori, Maria Antonietta Pinto e Federico Gobbo, per 
avermi invitato a questo piccolo incontro sulla persona e sui temi cari a 
Renato [Corsetti]. Tanti anni fa abbiamo formato il Gruppo di Studio sulle 

Politiche Linguistiche (GSPL) all’interno della Società di Linguistica Italiana (SLI), 
un luogo d’incontro per parlare di democrazia linguistica nel nostro Paese, e auspico 
che il recente rilancio da parte di una generazione più giovane abbia successo. 
Quando si parla di ‘democrazia linguistica’, in genere ci si focalizza sulla tutela della 
diversità linguistica e quindi del mantenimento e promozione delle lingue del mondo 
meno fortunate. Io qui vi offro un’interpretazione diversa del concetto di ‘democrazia 
linguistica’: Secondo me, più che tutelare cento o duecento lingue scelte tra le seimila 
e oltre esistenti (con problematiche di scelta per nulla scontate) è più importante 
tutelare le capacità espressiva delle persone; in altri termini, ritengo che sia fonda-
mentale dare sostegno allo sviluppo della capacità linguistica degli individui.  

Si tratta dunque di una tutela indiretta delle lingue. E tale tutela non può che 
mettere al centro la scuola innanzitutto, gli alunni tra i banchi, con il loro repertorio 
linguistico. Dagli studi di molti anni, sappiamo bene che più l’ambiente scolastico 
tutela le lingue di famiglia, più la scuola diventa un fattore di apprendimento di altre 
lingue. Questo significa che al fine di fornire gli strumenti necessari per acquisire le 
lingue dominanti dell’ambiente, vale a dire le lingue di maggior circolazione, bisogna 
anche e primariamente garantire il patrimonio linguistico nativo. 

In Italia è l’italiano, strumento linguistico pluriculturale trasversale, che va sostenuto 
a scuola prima di tutto, assieme alle altre grandi lingue di cultura. Senza una cono-
scenza solida dell’italiano in Italia non può esserci democrazia linguistica. La cono-
scenza dell’italiano va affiancata alla padronanza delle lingue di famiglia, dunque, e 
poi alle lingue di grande comunicazione.  

R
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Quanto detto non lede i principi della democrazia linguistica come l’ho intesa: sono 
i parlanti che scelgono quali lingue apprendere. Voglio sottolineare che ho rispetto e 
simpatia per la tradizione esperantista italiana.  Io sono amico dell’esperanto. E 
ritengo ci siano spazi ideali per l’uso attivo dell’esperanto nel mondo delle relazioni 
internazionali, in particolare nel caso della ‘comunità’ dell’Unione Europea, se così si 
può chiamarla. Vedo per l’esperanto un ruolo nella redazione di testi di riferimento 
della legislazione complessa delle direttive europee. Chi ha a cuore la democrazia 
linguistica come l’ho intesa arriverà naturalmente a interessarsi di esperanto. 

Il compito dei linguisti è seguire attentamente cosa succede nell’uso delle lingue 
vive, e l’esperanto non fa eccezione. In che modo continua a svilupparsi la potenzialità 
della lingua, come vengono formate forme lessicali nuove. Conosciamo le esperienze 
di apprendimento precoce dell’esperanto in famiglia. Me ne parlò il mio antico allievo 
Fabrizio Pennacchietti per la prima volta. Grazie anche a Renato [Corsetti], abbiamo 
ormai degli studi su qualche cambiamento nel lessico già definito e nelle norme d’uso 
dell’esperanto, dove esso è vissuto come lingua madre. Se il profilarsi di tali novità si 
confermasse, avremmo la prova della profezia convergente di Saussure e Carnap: non 
solo lingua d’uso in ambiti pubblici e circoscritti, ma uso diffuso nella società. 
L’esperanto cambierebbe come cambiano le altre lingue, dicono i due illustri studiosi. 
Si tratta di una possibilità reale? La risposta a questa domanda è di interesse sia teorico 
che generale. Spero che questa possibilità non vada in rotta di collisione con le 
aspirazioni degli esperantisti, in particolare con l’aspirazione di garantire la presenza 
dell’esperanto come lingua neutra in istituzioni internazionali.  

Tutte le lingue hanno una componente di innaturalità, che Saussure aveva espresso 
nei termini di arbitrarietà del segno. Questo significa che le lingue si costruiscono i loro 
margini di espressione con elementi in parte non nativi e non innati. Eppure le lingue 
sono tante, ma la natura sembra essere una. Per esempio, dentro qualsiasi lingua c’è la 
possibilità della numerazione, una creatura strana dal punto di vista linguistico. Le 
parole numero hanno un rapporto univoco con i significati. Sono antichissime. Questo 
è indicativo della presenza di una parte convenzionale in qualsiasi lingua.  

Esiste un continuum di naturalità linguistica, per così dire, con – a un estremo – la 
spontaneità irriflessa, e – all’altro – gli elementi di riflessione, che si formano nell’uso 
del patrimonio linguistico delle lingue di cultura delle società complesse – senza alcuna 
offesa per le altre. L’esperanto è un prodotto delle società complesse: essendo costruito 
a tavolino, è naturalmente sbilanciato verso l’estremo della riflessione. Ciò è una 
conseguenza diretta della sua origine di lingua a tavolino. La sua strada è opposta e 
complementare a molte lingue storico-naturali, perché esso procede dalla riflessione 
verso la spontaneità. Ma è quest’ultimo l’àmbito tipico dell’apprendimento delle lingue 
uno [le lingue più forti nel repertorio linguistico dell’età evolutiva]. Le lingue storico-
naturali nascono parlate, e le più fortunate vengono scritte ed elaborate. Al contrario, 
l’esperanto nasce già elaborato per iscritto, e solo in seguito viene parlato. Questa è una 
differenza importante, che potenzialmente potrebbe permettergli di giocare un ruolo 
speciale nella complessa partita delle politiche linguistiche democratiche. Ma si tratta 
di una partita che gli esperantisti devono giocare con pazienza, perché non credo che 
l’esperanto vada imposto in qualche forma. 
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Giuseppe Ungaretti, Vivo de homo. Ĉiuj poemaroj, 
trad. kaj red. Nicolino Rossi, FEI, Milano 2016.  

 
Recenzita de Ivan Orsini 

 
 

 
randplezure la esperanta komunu-
mo ricevas novan eldonaĵon de la 
tuta verkaro de Giuseppe Unga-

retti. Ĝia kuratoro-tradukinto, Nicolino 
Rossi, kapablis alproksimiĝi kun persista 
inteligento al la poemoj de aŭtoro, kiujn 
la literaturaj kritikistoj pritaksis kiel 
“hermetikaj” laŭ interpretaj kategorioj 
eble tro rigidaj sed malgraŭ ĉio utilaj por 
la unuaj kontaktoj kun tiaj poeziaĵoj.  

Ĉi eldonaĵo sin bazas sur tiu, ital-
lingva, eldonita en la 2009a de eldonejo 
Mondadori. Ĝi ilustras la tutan poetan 
itineron de Ungaretti, ekde la teruraj 
spertoj okazintaj dum la unua mond-
milito, ĉe la friula teritorio de Carso, tra 
la maturaĝaj meditoj ĝis la lastaj vivjaroj. 
Ungaretti estas poeto vere tradukinda kaj, 
konsekvence, tradukenda ankaŭ esperan-
ten. Tamen, la tasko ne aspektis aparte 
facila, ĉar, krom tio ke traduki poezion 
estas – kutime – komplika operacio, ĉikaze la aŭtoro inaŭguris novan sezonon de itala 
poezio, reprezentis gravan cezuron en la literatura kadro tiutempa. Lia vorto ŝajnis 
forgesi la antaŭan tradicion kaj ĝiajn multnombrajn ritmojn kaj esprimrepertuarojn. La 
vorto fariĝis tiu de – antaŭ ĉio – iu homo kiu, post la egipta infanaĝo en Aleksandrio 
kaj la universitatjaroj en Parizo, kie li vizitadis la plej gravajn pionirojn de la kulturaj 
avangardoj (kiel Picasso, Braque, Tzara, De Chirico, Marinetti kaj aliaj futuristoj), 
devis alfronti la militdramon kontraŭ la aŭstria malamiko. Tiam naskiĝis la poeto 
Ungaretti. Liajn sentojn, dubojn, timojn Nicolino Rossi mire haĉis ekspluatante la 
karakterizojn de Esperanto kiaj ĝian sintezkapablon en unu vorton aŭ sintagmon de 
pluraj konceptoj kaj, aldone, ĝian puran esprimforton. Ĉikaze, ja, la malĉeesto de mult-
jarcenta tradicio rilate al Esperanto reprezentis avantaĝon.  

Tiu ne estas la ĝusta okazo por vaste priskribi la temojn de ĉi verkaro, ĉi tie sufiĉos 
pritrakti kaj priskribi nur kelkajn ekzemplojn de tiu traduko. 

Sed, antaŭ tio, bonvolu permesi al mi iun noteton enmeti. Jam la unua poemo de la 
tuta kolekto, Eterno, malfermas oblikvajn perspektivojn vere fascinajn: la nedirebla 
“nenio”, kiun oni mencias, al mi memorigas ekzemple la plurajn vizaĝojn de nenio en 
hungarlingvaj poetoj kiaj József, Ady kaj la nuntempa, transilvania Emese Egyed. 
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Do, ni eku de la poemo Agonio: Rossi evidentigas la volon de koturno, ne plue flugi 
per la vortoj “ĉar plue flugadi ĝi ne plu emas”, kie la repeto de “plu” mankas en la itala.  

En La sepultita haveno la verboj (vv. 1-2) “arriva” e “torna” estas tradukitaj per 
“venas” kaj ĝia derivaĵo “revenas”: tiu estas unu el la ne malmultaj kazoj, kie la 
tradukisto, kiu – elemento ne indiferenta tiakadre – estas poeto mem, sukcesis riĉigi la 
originalan tekston je novaj nuancoj semantikaj, kiujn permesas Esperanto kaj la 
animsentemo de la redaktoro-tradukisto. 

Aliekzemple, sed ankoraŭ ene de la unua kolekto de poeziaĵoj, la lasta verso de Dam-
niĝo proponas la interesan solvon “Kial Di-sopiro?”, anstataŭ de “perché bramo Dio?” 
direkten de iu “nomeco” de la frazo, kiu estis unu el la ĉefaj poetikceloj de juna Unga-
retti. Oni povas rigardi iun alian ekzemplon en Soldatoj: la unika verbo “si sta” estas 
anstataŭita per la adverba formo “farte” en “Farte kiel / aŭtune / sur arboj / la folioj”. 

Poste, Mateno montras tradukon, kiu estas belega interpreto de la famkonata “Mi 
illumino / d’immenso” (Mattino): “Enlumas min / senlimo”. Ĉi tie, la atento moviĝas 
de la subjekto “mi” al tiu “senlimo”: la signifo iel ŝanĝiĝas, sed sin tenas senŝanĝa la 
beleco de la bildo. Sume, ni povas diri, ke tiamaniere la itala teksto larĝigas la gamon 
de siaj signifoj; de tio ĝi estas riĉigata. 

En En Julio aperas la persona pronomo “ŝi”, kiu ne necesis gramatike, sed eble 
Nicolino Rossi opiniis, ke oni bezonis doni ritmon laŭkadenca al la strofo. Tiel 
neestingiĝas la “suspenso” ĉe la leganto, kiu tamen volus tuj ekkoni la identencon de 
tiu subjekto; male, tia “suspenso” pligrandiĝas pere de la virina pronomo, kiu vere 
anstataŭas aĵon, abstraktan aferon kia estas somero. 

Aldone, rilate al la tuta kolekto, gravas pludiri, ke grandaj estas la stilaj diferencoj 
inter la unua libro (“Gajeco de ŝiprompoj”) kaj la dua de lia verkaro: post poeziaĵoj 
nudaj, kun forta rilato inter tra drama realo (unua mondmilito) kaj ĝia poeta reprezento, 
alvenis poeziaĵoj karakterizitaj per iu forta emo al abstrakteco kaj reveno al tradicio kaj 
al klasikaj formoj, kontraŭe al juna Ungaretti, kiu nur okupiĝis priskribi kion li vidadis. 

Se ni deziras ankoraŭ plue ekzempli, oni povas rimarkigi la reprodukton, en la tria 
strofo de Ĥoroj priskribantaj la animstatojn de Didona (ĉe “La promesita lando”), de 
la kalmobruo uze de nazaloj “m” bilabiala kaj “n” alveolara kaj, tuj poste, la ŝajnigon 
de krioj per la ripeto de “k” kaj, aparte, de la konsonanta duopo “kr” en la sekvaj versoj.  

Konklude, ni devas gratuli la tradukinton, kiu sukcesis redakti verkon donacantan ion 
gravan al la identeco de poezio de Ungaretti, kaj kontribuas al perspektiva profundeco 
de la interpreta historio de lia verkaro. 

Vivo de Homo, ĉiuj poemaroj de Giuseppe Ungaretti,trad. Nicolino Rossi, eld. FEI, 
328 pĝ., 24,00 euroj, 33% rabato ekde tri ekzempleroj.     

 

Grazie a Debora Rossetti, del Gruppo Romano, i preziosi “documenti al giorno” di 
Antonio De Salvo appaiono ora anche in un blog: 
 

https://esperantoitalia.wordpress.com/. 
 

Doppio è il vantaggio: da un lato, il materiale è conservato e reso accessibile a 
tutti; dall’altro, l’indicizzazione di Google degli articoli pubblicati permette la 
ricerca di tali contributi. Compulsate e gioite, cari Samideani! 
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Due poesie, a cento anni 
dalla morte di L.L. Zamenhof  

 
 

a L’Esperanto 1917-1, pag. 4 (ringraziando Renato Corsetti e Antonio De 
Salvo che ce li hanno recuperati) riproduciamo due poesie in memoria di 
Zamenhof. La prima è di Clarence Bicknell, il pastore inglese, scienziato dai 

molteplici interessi, che, abbandonata la Chiesa anglicana, si trasferì nel 1877 in 
Italia, e più precisamente nella bella Bordighera, dove un museo porta il suo nome, 
città in cui (prima volapükista, esperantista dal 1897) fondò nel 1910 il celebre 
gruppo. Augusto Béguinot, in “L’opera scientifica e filantropica di Clarence 
Bicknell”, in Atti Società linguistica di scienze e lettere X (1931), pp. 221-245, così 
sintetizzava la sua attività: “Nel quarantennio che egli ha trascorso a Bordighera non 
vi è stata iniziativa di civiltà, di progresso e di umanità che il B. non abbia sempre 
favorito in tutti i modi moralmente e finanziariamente: di molte egli fu il suscitatore e 
la guida… Egli riteneva che l’Esperanto avrebbe presto o tardi esercitato una 
benefica azione nell’affratellare i popoli”. 
 

 
 

La seconda è di Bruno Migliorini (quel miraklo mensa celebrato nel “rondelo” di 
Mevo, in Literatura Mondo, 1933, p. 71), il celebre storico della lingua italiana che, 
Presidente dell’Accademia della Crusca dal 1949 al 1963, socio nazionale 
dell’Accademia dei Lincei (1958), nutrì interessi interlinguistici – la fascinazione per 
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la lingua di Zamenhof gli venne da giovanissimo, a seguito di una conferenza tenuta 
dal Achille Tellini a Rovigo il 14 gennaio 1913, fino al distacco del 1938 – che 
concretizzò, fra la ricca produzione, nel notissimo Manuale di Esperanto (apparso a 
San Vito nel 1922 e rieditato più volte, da ultimo nel 1995 [Milano: FEI] a cura di R. 
Corsetti, con introduzione di Tullio de Mauro, scaricabile presso: 
www.agrimec.it/downloads/Manuale_di_Esperanto_Bruno_Migliorini.pdf). 

Per una presentazione del “Migliorini esperantista” si vedano gli Atti della giornata 
di studio fiorentina del 26 giugno 2006, redatti da R. Corsetti, Vojoj de 
interlingvistiko: de Bruno Migliorini al la nuna tempo, Edistudio, Pisa 2008, e ancora 
il necrologio, a firma di A. De Salvo, su L’Esperanto del luglio-agosto 1975. 
 

 

 



 

  Okazis antaŭ cent jaroj . 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

Giuseppe Peano 
(Spinetta di Cuneo, 1858 – Torino, 1932) 


