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Intervista 
con il 
professor 
Wladimir 
Negovskj 

Che cosa ci dicono i material! di scavo 

;% lj<professor Negovskj e il pcimo a sinistra 

'• ' . - • * 

La scienza della 
resurrezione 

La « rianimatologia » vince la morteclinica (prima che soprav-
venga la morte biologica) provocata c/a cause traumatiche e 

anche da infarto del miocardio " 

ia e lone 
uomo 

' . : . . . » . ; . ,T3* i » , 

I cacciatori paleolitici disegnavano le pre-
de agognate e le col pi vano in effige 
4 prima; di affrontarle materia I mente 

Si trova in Italia per una 
breve visita turistica il prof. 

. Vladimiro Negovskj. u noto 
scienziato sovietico che e a 
capo del Laboratorio di ria
nimazione • della Accademia 

; delle Scienze Medicbe • del-
• l'URSS e che e considerato a 
• buon diritto uno dei fondato-

ri di quella nuovissima bran-
ca della • medicina che ha 
preso il nome di « rianimato-
logia-. Il prof Negovskj do-
po due giorni trascorsi a Mi-

• lano, si e recato a Venezia. 
quindi. assieme alia comi-
tiva di ituristi sovietici di cui 
Ja parte, a Firenze. Roma e 
Napoli. Durante la sua bre-
vissima permanenza a Milano 
stamo riusciti a farci rila-
sciare la seguente intervista. 

Domanda: In che cosa con-
siste il problema della riani-

• maztone deH'organismo vi-
vente, problema che sta al 
centro delle ricerche sue e 

• dei suol collaboratori? 
• Risposta: U problema scien-

; tiflco che 6 al centro delle 
' nostre ' ricerche pub • essere 
' rtassunto nei termini seguen-

tL Finn a pochi decenni or 
sono la medicina non si era 

. mai seriamente occupata dei 
cosiddettt process! terminal! 
della vita dell'organismo bio-

' . logico: - Tagonia e "la ' morte 
clinica. limitando il proprio 
interesse e il proprio inter-
vento al periodo pre-agonico. 
Si partiva cioe implicitamen- ' 

. te dal presupposto che una 
. volta che Torganismo fosse 

entrato in agonia non vi fos
se piu nulla da fare ne da 
tentare. In realta per6 le co
se : stanno * diversamente: il 

• passaggio dell'organismo dal-
la vita alia morte rappresen-
ta un processo lungo e com-
plesso. che diventa irreversi-
bile solo a partire da un cer-

' to punto critico. quabdo ini-
zia la decomposizjone dei tes-

• • suti piu delicati. D decorso 
di tale processo offre percib 
numerose possibilita di inter-
vento. 

Tempo utile 
5-6 minuti 

II medico pub in realta ln-
tervenire con notevole suc-
cesso — naturalmente qualora 
non siano state irremediabil-
mente lese funzioni vitali del-

• Torganismo — non solo du-
- rante lintero periodo agoni-

co. ma anche dopo la cosid-
detta morte clinica, con ces-
sazione dei movlmenti - del 
cuore e della respirazione. e 
cioe tra il momento in cui e 
sopraggiunta tale morte cli
nica. che i medici italiani de-
finiscono • a giusta « ragione 

- «morte apparente-s e il mo-
r mento in cui Tawenuto ar-

resto del cuore e della re
spirazione porta a sua volta 
a processi veramente irrever-
sibili: alia ' deconaposizione e 
alia degradazione dei tessuti 
(in primo luogo quelli ner-

- vosi). col sopraggiungere del
la morte dennitiva. irreversi-

. bile e irrimediabUe. n tem
po che intercorre normal-

' mente tra • morte clinica e 
morte deflnitiva- h- molto li-
mitato. 5-6 minuti. ms tale 
periodo. come banno mostra-
to ricerche particolari. pub 
essere proltulgato. Da quanto 
detto deriva a • concetto di 
- rianimaiio&e • dl quegli or-
ganismi1 ch* siano ancora vi-
talL ma la cud attivita sia s u -

• ta interrotta dal sopraggiun
gere della morte clinica, ogni 
qualvolta si Jiesca a interve-
nire con succ^sso prima che 

". la morte clinica porti denni-
tivamente alia morte vera e 
propria. '; : \ 

Domanda: Pub raccontarcl 
breve'mente. professore, come. 
lei sia arrivato ad occuparsi 
di questo problema? In alt re 
parole pub Ulustrarci breve^ 
mente le tappe salient! della 

' , sua bioirafla scientiAea? 
Risposta: Sono nato nel 1M» 

in Ucralna. in un villaggio a 
. 72 chilometri da Ki«v. in una 

famiglia di maestri elemen-
tari. Eravamo 9; flgli e la no-

' stra vita non era facile, so-
pratrutto- dopb che mio padre 

•mori nel corso deHa guerra" 
del 1914-*18. Fui percib edu-

• cato al lavoro e .alls diflfl-
colta fin da bambino. Dopo 
aver terminate la scuola me
dia inferiore. mi ammaJai di 
tubercolosi ossea, di cui por-

' «• ancora oggl i segnl (U pro

fessore infatti zpppica lieve- .' 
mente). Fu probabilmente la 
malattia ad alimentare il mio 
interesse e la mia passione 
per la medicina. Nel 1928 mi • 
iscrissi al II Istituto medico 
di Mosca ove mi laureai nel 
1933 Sin dagli anni studente-
schi ero stato attratto dai '. 
problem; della medicina teo-

- retica e dalla passione per Ia 
ricerca. che noi studenti af- ' 
frontavamo nel nostro circolo' 
scienrifico studentesco diret-
to allora da un grande scien-
ziato sovierico. l'accademico " 
Bogomoletz. Da quegli anni 
data il mio interesse per .i 
problem! della flsiologia pa-
tologica e per le leggi gene-
rali che regolano lo svolgi-
mento dei procesei patologici 
come tali, con particolare ri-
ferimento ai problemi della " 
vita e della morte delTorgani-
emo vivente. 

In prima 
linea 

Dopo la laurea lavorai per . 
due anni negli istituti di ri
cerca medica di Mosca. fin ,. 
quando non mi decisi ad e- -
sporre sulla carta le convin-

; zioni che erano venute matu- ; . 
rando in* me. Mandai cosl un ''• 
pro-memoria - alle > autorita . 

; gpvernative. esponendo alcu-
ne idee circa la necessita di 
affrontare seriamente lo stu
dio di quei processi vitali che 
vengono definiti «processi 
terminali» della vita. In se- [ 
guito a tale promemoria nel 
1936 presso 1'Istituto di neu-
rochirurgia venne organizza-

. to un apposito laboratorio di •. 
ricerca. di cui m! venne af- ••'<-. 
fidata la direzione. Nel 1948 
il nostro laboratorio venne 

. riorganizzato in un istituto di . 
ricerche autonomo. mantenen- > • 
do perb il suo nome. Nel 1943 ,1 
avevo intanto discusso la mia 
tesi di dottorato e- nel 1947 
avevo conseguito il titolo di 
professore; nel 1952 venni in- ^ 
signito del premio di Stato. 
Gli scritti scientiflci da me fi-
nora pubblicati sono ~ circa , 
170. Le quattro monografie 
scientinche in cui sono andato , 
esponendo i risultati fonda-
mentali delle ricerche del no- ; 
stro laboratorio sono le se- • • 
guenti: - II ristabilimento del- " 
le funzioni vitali dell'organi
smo in stato agonico o di 
morte clinica - (1943): - Espe- ? 

rienze di terapia degli stati 
agonico e di morte • clinica 

: nelle condizioni di una zona 
di operazioni bellicbe » (1945), 
- Fisiolosia patologica e te- • 
rapia dell'agonia e della mor- . 
te clinica* (1954). -La riani-
mazione dell'organismo e l'i-
potermia artiflciale- (1960). 

Domanda: Quando sono sta- -
ti raggiund i prim! success! -
essenziali nel campo delle vo-
stre ricerche? 
• Rfeposta: I prim) • risultati -

sperimentali promettenti fu- • • 
rono da no! ottenut: su ani- > 
mali gia nel periodo l»3fi-'41. -
cioe nei primi cinque anni di ' 
vita del nostro laboratorio. -

: La guerra ci • costrinse im- • 
. prowisaraente ad intensiflca- , 
re le nostre ricerche e a pas-
sare ai tentativi sull'uomo n . 

'nostro cruppo di ricerca la-
vorava allora ' negli' ospedali • 
da campo situati in prima li- • -
nea. ed oltre -a prestare la 
nostra opera medica e chirur-
gica ai vivi. proseguivamo i 

. nostii esperimentL Fu in . 
quegli anni che ottenemmo i .-

' nostri primi risultati convin-
centi: su 55 tentativi di ria-
nimazione. 10 riuscirono. e le 

, prime persone strappate alia 
soprawenuta morte clinica 
rientrarono cos) tra i vi-
venti. Molt! di quei pr.mi no
stri pazienti vivono tuttora 
Ignoravamo allora molte co-

. se. che abbiamo scoperto so
lo in seguito. ma lavoravamo 
come ossessi! Dopo la guerra 
potemmo cosl riprendere le • 

- nostre ricerche sistematicbe 
su scala molto piu larga. con- : 

fortati da quei primi Indiscu-
tibili risultati. • . • • - ^ 

Domanda: Come e orffaniz-
zato o come funziona il La-

. boratono da lei diretto? -
Risposta: n nostro labora- . 

' torio e in realta un Istituto 
autonomo di r.cerche scienti- ;. 
flche. in cui si svolgono ri- ' 
cerche ne! camp! piu diver-
si della medicina e della bio- .. 
logia: flsiologia. flsiologia pa-

- tofogica. biochimica. neuroi- " 
stologia. anatomla patologica, 

' terapia clinica. ecc ecc, cen-

trate perb tutte attorno ad un 
. tema fondamentale: lo studio 
del periodo di transiztone tra 
la vita e la morte. delle sue 

! leggi. delle possibilita di in-
tervento. della ' metodologia 
di tale intervento. come pure 
delle caratteristiche e dei pro
blemi del periodo successivo 
alia evpntuale ' rianimazione. 
quello di ripresa delle fun
zioni fisiologiche essenziali 
gia interrotte II nostro grup-
po di ricerca e composto oggi 
di circa 65 scienziati, oltre al 
personale accessorio e subal-
terno. II nostro laboratorio 
non si limita • alia ricerca e 
alia sperimentazione, ma svol-
ge pure una intensa attivita 
pratica: esso • mantiene • con-
tatti diretri 'con " le ' cltni-
che chirurgiche, • ginecologi-
che. con Torganizzazione del 
pronto soccorso medico, negli 
ultimi tempi anche con le 
normal! istituzioni terapeuti-
che. Ogni anno usufruiscono 
della consulenza del -nostro 
laboratorio circa 2.500-3.000 
medici. Inoltre' il nostro la
boratorio dirige l'attivita di 
80 centri per la terapia degli 
stati terminali che sono stati 
creati presso i principal! cen
tri ospedalier! del nostro pae-
se. Manteniamo utilissimi con-
tattl ed abbiamo '• frequenti 
scambi d'opinione coi nostri 
colleghi stranieri che si oc-
cupano dei medesimi proble
mi. ad esempio coi ginecolo-
gi italiani Malcbvati (Mila
no). purtroppo scomparso re-
centemente. Lopriano (Vene
zia). Valle (Roma). Seguia-
mo attentamente i lavori del 
prof. Dogliotti e della sua 
scuola. D'altronde uno dei 
primi medici che si pose il 
problema della rianimazione 
fu proprio un itallano. Alba-
nese. gia nel "700! 
- Domanda: Quali sono i ri
sultati che possono dirsi de-
flnitivamente " acquisiti nel 
campo della rianimazione del-
Torganismo umano? 

Risposta: Possiamo dire che 
e oggi definitivamente accer-
tato cbe quasi tutti 1 casi di 
morte per cause traumatiche 
(asfissia. annegamento. avve-
lenamento. morte per dissan-
guamento. morte in risultato 
di • scariche elettriche. ecc.) 
in cui non si siano verificate 
lesion! irreparabili' di orga-
ni ~ essenziali sono passibil! 
di interventi rianimatori co-
ronati da successo, ogni qual-
volta il medico sia in grado 
di intervenire sin dai primi 
istanti dopo il verificarsi del
la morte clinica. Si pone per
cib gia oggi il problema di 
far si che ogni medico sia 
in possesso delle tecniche piu 
semplict di intervento imme-
diato: ad esempio il massag-
gio indirerto del cuore. Ia in-
eufflazione di aria per bocca. 
ecc.. e che oftii chirurgo sia 
in possesso della tecnica del 
massaggio diretto del cuore. 
a torace aperto • 

Abbiamo ottenuto risultati 
molto promettenti anche in 
casi di morte di origine non 
piu traumatica, ma . patologi
ca. Ad esempio si pub affer-
mare sin da oggi che una 
buona parte dei casi di mor
te clinica conseguente a in
farto del miocardio e cura-
bile. -1 casi di rianimazione 
dopo morte clinica da infarto 
che sono stati coronati da 
successo sono gia un centi-
naio. di cui una ventina nel 
nostro laboratorio o nei cen
tri che esso dirige. Buoni ri
sultati si sono ottenuti anche 
in casi di morte per polmo-
nite. -. •• -

I problemi teorici fonda-
mentali che dobbiamo affron
tare e risolvere sono oggi es-
senzialmente due: come pro-
lungare il periodo che inter
corre tra la morte clinica e 
la morte deflnitiva. che nor-
malmente e di 5-6 minuti. e 
come curare 1'organismo ria-
nimato. 

L'importanza del primo pro
blema 6 evidente: se riuscis-
simo a portare il periodo che 
intercorre tra morte clinica 
e morte deflnitiva dai 5-6 mi
nuti a mezz'ora 6 a un'ora. 
le nostre possibilita di Inter
vento aumenterebbero in mo-
do colossale Tra i metodi 
che promettono buonl risul
tati'in questo campo blsogna 
citare I'ipotermia. ossia il 
raffreddamento artiflciale del
l'organismo, con conseguente 
rallentamento di tutti i pro
cessi vitali. e con cib anche 
dei processi di passaggio dal
la vita alia morte. Mediante 

: \ipotermia.ln singoli casi spe
rimentali - siamo riusciti a* 
rianimare una scimmia dopo 
circa mezz'ora dalla -morte 
clinica e' un cane dopo che 
erano trascorse ben due ore 
dalla morte clinica.' '•'< 

Non meno importante e il 
secondo problema:- quello di 
curare e di niantenere in 
condizioni dl vita* normali 

- l'orgariismo rianimato "Per-
' che • spesso e piu ; facile ria-
' nimare un organismo che ot-: 

- tenere che esso possa tornare 
a condizioni normali di vita. 
Le prospettive in questo cam-

- po sono strettamente legate 
ad-1 una • migliore conoscenza 

' dei ferioment. e delle leggi'che 
regolano il metabolismo cel-

• iulare. cioe a ricerche biochh 
miche "e istologiche.'- ••• • 

' Domanda:' < Un'ultima do-
' mahda per concludere: gros-
" so modo a tutt'oggi quant! 
- sono stati i casi di awenuta 
. rianimazione dopo morte cli-

'.•"•' nica coronati da successo, 
, che. hanno cioe portato al 
• completo T ristabilimento del 
malato? * ; v•'- -
' Risposta: I casi controllati. 

• e cioe di cui e - stato fatto 
• riferimento documentato sul-
• '. la letteratura medica' specia-
• lizzata, sono' stati flnora. a 

'" quanto mi risulta. circa 3.500. 
'•;.•. Concludendo • l'intervista il 

prof Negovskj ha tenuto a 
sottolineare che ! • risultati 

• delle ricerche svolte nel suo 
• laboratorio sono a disposizio-
' ne di chiunque sia interessato 

a tali • problemi. e che egli 
personalmente sara ben lieto 

. - di accogliere a Mosca tutti 
-• quei medici o studiosi italiani 
. che vorranno recarsi a con-

statare de visit/i risultati del 
lavoro svolto dall'^quipe di 

• ricercatori che egli dirige. 
a. I. I 

. Al termlne dl' uno scavo 
preistorico- si recUperano in 
yenere casse,, e cqsse. di: ma-
terlall, cunSlStfMi dl sollto in 
framfneritl di vtisi, ifrtinienti 
di selce dai qrialt.e sepmpar-
sa ogni traccia di immani-
cdtura, ; ossa^ f.rantumate di 
animall, Q volte resti umani: 
tutto questo; viene cataloga-
to, diviso, studiato e si cerca 
di interpretive come ejter-
chi venissero-usati determina-
ti oggetti. Alia fine si cono-
scono i tipi.di- abitdzione.. le. 
forme del vasi, gli^strum'enti 
Utici, la fauna, la distribuzio-
ne geograficd e la diffusione 
di alenni elementi culturali: 

Si definise'e - ewjfura -• I'as-
sociazlone dl qiiesti elementi. 
ma tjori si rlesce a sapere nut-
la del pensie.ro degli uomini 
che hanno creato quegli og
getti. Tutto quello che si co-
n'osce e basato come sempre 
su congetture e difficili con-
fronti con le popolazloni pri
mitive attuali.; e lion si potra 
mai conoscete quale fosse il 
concetto che i'uomo primitit70 
aveva della divinlta.;.* •.--

Sepolture 
a intenzionali» 
A noi restaiio, quail testl-

monianze di una religione nei 
periodi piti - antichi, solo le 
manifestazionl esteriori. cioe 
suppellettili culturali. offerte 
sacrificali e votive, sepolture, 
produzione artistica. Purtrop
po e molto difficile, se non 
impossibile, interpretare que-
$ti repertl e il piu delte vol
te ci si limita a definire un 
oggetto • probabilmente ritua-
Ie- senza arrischiarsi'in ipo-
tesi fantasiose e prive di fon-
damento ' sul • significato che 
questo oggetto di forma scono-
sciuta poteva avere nelle pra-
tiche ritu'ali di un gruppo di 
genti delle quali poco o nul
la si conosce. Possiamo solo 
dire che nell'uomo e'e sem
pre sfata I'idea della dipen-
denza da una o piii poten-
ze sovrumane, e che la reli-

'.''•" ofosffa dei primitiwl e sempre "'• 
• legata a fenomeni quali la 

magia, esplicabili in • molte-\ 
\ plici forme nel campo mate-
- riale come in quello spiri-
:tuale. » 

Per i periodi piu antichi ab-
' biamo solo pochi resti ossei, 
> per i quali non si pud dire • 

se appartenessero a sepolture 
• " intenzionali». e le ipotesi 
\ di cannlbalismo rituale avan- _ 
• zate per i crani della caverna 

'••dl Citt-cu-tien presso Pecfti-
no, risalenti a circa 500.000 <f 
anni fa. sono ancora in di-
scussione. 
•. Le prime sepolture *inten- \. 

t ziondli • sf hanno nell'ultimo " 
periodo ' interglaciale, • circa . 

• • 180-120.000 anni fa, e si rin-
,; vengono in grotte: la scar- ., 

sita di reperti pud attrtbuir- . 
; si al fatto che venissero ef-

. fettuati : anche - seppeNimentl 
all* aperto. e conseguente-
mente le probability di con-
servazione dei resti diveni-':{ 
vano pressochi nulle. Queste 
sepolture ttnftchtssime sono : 

in genere abbastanza similf, 
con il ' cadavere presentante :.; 
gli arti piegati, il che fa sup-
porre che il corpo fosse sot-

• toposto a'forti legature subi-
to dopo la morte: blsogna 

• quindi pensare che, mentre da 
una parte si credeva a una 
sopravvivenza intesa- come 
una seconda vita in tutto si- . 

"mile a quella terrena, per 
'. cut nelfa sepoltura venivano 

deposte le armi e offerte di 
cibo. dall'altra doveva esiste- . 
re una credenza in una pos
sibilita che il defunto tor- : 

nasse fra i vivi, credenza che -
• doveva ispirare terrore, per 

cui. per impedire a tutti i co
st* u ritorno del morto. lo si 
legava o a volte gli si pone-

' vann sopra delle pietre. •• •• 
Altre manifestazioni in que

sto campo sono la sepoltura 
di soli crani. usanza che vie- . 
ne inquadrata nel problema . 
del cannibalismo e della cac-T:; 
cia alle teste, e gli ammuc-
chiamenti di ossa d'orso e di 
altri animali nelle grotte e 

. particolarmente in quelle del
le Alpi orientali che sono in-
terpretati in maniere molto 
diverse, o come sacrifici in 

schede 
II Giornale 
di Fisica 

- - Il Giornale di Fisica (abbo-
namento annuo lire 2000) e 
una rivista trimestrale che 
contiene sia articoli riguar-
danti argomenti didattici e 
generali sia - letture scienti-
fiche -, che son poi articoli 
riassuntivi su argomenti spe-
cifici. per conoscere qualcoea 
dei quali occorrerebbe dispor-

- re di aggiornata biblioteca. sia 
recensioni di Iibri, sia. infine. 
una rubrica in cui, a chi ne 
chieda. vengono date spiega-
zioni e ragguagli su questio-
ni che interessino U lettore 

; richiedente. ••— i - - - -
«•- Nell'ultimo numero (luglio-
settembre) il Persico si occu-
pa di una questione, a nostro 
modo di vedere assai impor
tante. e cioe su come si mani
fests e ei accerta variamente, 
nelle varie Universita. ia cul
tura in fisica dei Iaureandi e 
eui risultati che statisticamen-
te si hannn nel relativo esa-
me. Segue una - lettura * re-
datta dal Tosi «ulle dislocazio-
ni reticolarj e proprieta mec-
canicbe del metalli: argomento 
di viva attualita. atteso lo svi-
luppo che prende la fisica dei 
solidi. Nelle questioni didat-
tiche si ha un articolo (Boa-
to) su] terzo principio della 
termodinamica ed un altro 
(Fabri) di considerazioni sul 
concetto di massa. Si hanno 
poi due interessanti rapporti 
sull'insegnamento della Fisi
ca: uno su quello nell'URSS 
(dl un inglese. che si e recato 
appositamente sul posto. J. L. 
Lewis) ed un altro (di V. U. 
Sanner). su quello odottato in 
Svezia. L e •> rispoete - ai let-
tori sono una deU'Aliverti sul-
rigrometro a capello ed un'al-
tra (Busetti) di spiegazione 
del meccanismo intimo di ri-
frazione della luce. - » . . - ' . 

La rivista e redatta per es
sere prevalentemente utiliz-
zata dagli insegnanti medi. ri-
teniamo perb che sarebbe uti
le se ne prowedessero tutti 
coloro che,' nei campo della 
fisica. vogliano tenersi al 
corrente. almeno al livello 
che caratterizza questa indo-
vinatissima rivista. - • 

NOTIZIARIO 

Critiche della NASA: 
airindustria 
4C LA X \SA (Amministrazione Nazionilc per PAemnaulica e 
lo Spazio, degli Stati Uniti) criltca duramentc rindusiria pri-
•au, con cui sono Mali stipolati negli ultimi anni conlralli per 
la fomilum di •pp3rerchiature.e:mi9sili o parti di essi, denun-
eiandn rimptrfcaion*; d#i lavori eseguiti, che assai spesso non 
rispetuivano i limiti di tolleranza ammessi, e percio sono stati 
cau*a di rilanli, costi eccessivi, e rischi monali per i eosmb-
nauti e i tecnici. Le critiche*sono contenntc nel mpporto finale 
sul Progrtto Mercury. >• — ' • 

Vertebre su; 

cuscinetti d sfere 
4t UN MEDICO SVGDESG (riponato da .l/erf/r#tl Worid IS'ews) 
ha messo a punto un siMcma di cura per le sciatiche e 3e rob 
ture dei ditrhi imervertebrali, che contiate neirinserire fra doe 
vertebre una sferetu d'acciaio inossidabile: 35 pasienti hanno 
gia subito tale operazione» eon effetti posiu'vi. 

Dipintodella « Cueva de los Gabailos » in Spagna 

onore di una dlvinita che 
sovrintende alia caccia. o co
me rlto magico per la mol-
tiplicazlone degli orsl. Tutti 
questl rlnvenimenti natural
mente, mentre da una parte 
permettono ' di asserire che 
('uomo di Neaiidertal. defini-
to in genere come bestiale, 
aveva un •. mondo spirituale 
piuttosto complesso, dall'altra 
non ci permettono dl sapere 
nulla rlguardo a una possi
ble concezione $ella divinita 
come essere superiore. " . 

L'arte dei 
cacciatori 

' Questa concezione dell'Es
sere Supremo si ha invece, 
abbastanza ben documentata, 
sempre naturalmente nel limi
ti imposti dalV'argomento stes-
so. nel periodo seguente, cioe 
nel paleolitico superiore, con 
la cqmpgrsa deM'Homo Sa
piens! periodo che va dal 60 
mUa'di 15.000 anni fa circd. 
Le testimonianze di una'vita-
spirituale sono ora molto piu 
chiare e numerose che non nel 
periodo precedente: infatti le 
sepolture sono piu ricche e 
possiamo anche farci un'idea, 
anche se, wpprossimativa, ol
tre che di alcuni oggetti di 
vestiario e di ornamento (ad 
esempio le cuffie e i grem-
biuli di conchiglie, le collane, 
e in un caso una mantella di 
code di scoiattolo) anche di 
usanze e riti funebri piutto
sto complicate Si osserva in-. 
tanto che ta disposizione e 
Vorientamento dei - cadaveri 
presentano un carattere ritua- . 
le, continua Vuso della forte , 
legatura degli arti. viene usa- -
ta molto I'ocra rossa, sia per 
cospargere U cadavere o ad-
dirittura per formare uno 
strato su cui adagiarlo: I'ocra 
rossa ancora adesso simboleg-
gia infatti il sangue e quindi 
la vita. A volte sul petto del 
cadaveri si rinvengono amu-
leti, probabilmente contenuti 
in un sacchetto, e altri oggetti 
di significato magico.- • 

Ma le testimonianze piu im
portant e famose sono quelle 
artistiche. L'arte dei caccia
tori dell'ultimo periodo ota-
ciale si diffuse in tre provin
ce artistiche: la piu conosciu-
ta e quella delle grotte della 
Francla sudoccidentale e del
ta Spagna settentrionale, do
ve gli artlsti svUupparono le 
tecniche della pittura su roc- . 
cia. del graffito e della scul~ 
tura a tutto tondo. raffiguran-
do specialmente gli animali in 
tutti i possibiU atteggiamenti.' 
Le altre due province artisti
che si trovano una ntlla Spa
gna orientate, un poco piu 
tarda • e con maggiore rap-
presentanone della figura 
umana. rafflgurata schemata 
camente e con molta vivacita 
di tnommento. I'aiJra ncII'Eu-
ropo centro-ortentale con pre-
valenza della plastica a tutto 
tondo per piccole figure, pre
valentemente di animali e di 
donne. 

Ma oltre U problema vera
mente artistico. l'arte del pa
leolitico superiore apre nu-
merosi problemi •• ri'guardanti 
la religione e le altre mani- , 
festazioni spirituali La pri
ma considerazione che si deve 
fare riguardo alle fiaurazioni. 
di. animali nelle grotte, o su 
ciottoh o su ossa. e che que
ste non erano fatte per essere 
ammirate o per decorare un 
ambiente. ma avecano una. 
ben precise: funzione. Intan- • 
to si trovano quasi sempre 
nelle zone piu nascoste delle 
grotte, e non si tratta di fi
gure isolate ma spesso si han
no sopvapposizioni complesse 
di figure. U che sembra indi-
care che Importasse solo la 
figura che si diseanara in 
quel momento in un determi-
nato luogo che per tradlzione 
doveva essere considerato 
quasi un ' santuario • Molte 
di qtteste figure, inoltre. pre
sentano segni che sembrano 
prodotti da armi. o oddirittu-
ra recano disegnate sopta • 
/recce e segnl dl ferite dalle 
quali sgorga tt sangue, men
tre altri animali sono rafflgu-

rati entro segni interpretabili 
come trappole. In una grotta 
esistono animali modeUatt in 

, argilla i quali recano appunto 
le txacce inferte con armi o 
altri oggetti. L'unica spiegd-

• zione di questo si ha ricorren-
do al mondo delta magia, ed 
in particolare alia credenza, 

; riscontrabiie ancora. oltre che 
presso le popolazioni primiti
ve, anche nel nostro folklore, 
per cui $i pud colpire Vessere 
vivente colpendo la sua im-
magine. ••••- •• • -••_•• .• • > 
''n cacciatore paleolitico uti-

lizzava dunque la sua capa-
' cita artistica per ottenere un 
buon esito nella caccia. che 
era la base economica delle 
genti di allora: se si colpiva 
la raffigurazione fedele del-
Vanimale si sarebbe colpito 
molto . facllmente I'animale 
stesso. Le pratiche magiche 
non erano perb {imitate solo 
all'attivita vehatoria, ma in-

' vestlvano anche altri campi. 
Pratiche analoghe dovevano 
essere compiute per la fecon-
dita. degli animali e degli uo
mini, . come dirriostranb te 
rappreseniazioni di femmine 
dl animali gravide, o le scene 
di accoppiamento. Ai riti ma-
gici per la fecondita sono da 
riportarsi le numerose scul-

, ture a tutto tondo raffigu-
ranti donne con accentuatl i 
caratteri sessuali, mentre H 
viso e gli arti sono in genere 
poco accennati.. - • ,. 
' Queste statuette, '• chiamate 
Veneri perche si pensaua rcp-
presentassero un idcale di 
bellezza dell'epoca. sono inve
ce da ricollegarsi propria a 
queste credenze^ Altre tnam-
festazioni di questo periodo, 
ricol/eaabili a fenomeni ma-
gici, sono le impronte di ma
ni suite pareti rocciose. mani 
mutilate di una o piu falangi; 
oggetti simili a quelli usatl 
dalle tribii australiane nelle 
cerimonie - totemistiche, U 
culto dei crani, i tatuaggi che 
vediamo rafflgurati su aicune 
statuette. Da questo mondo 
imperniato sulla magia non 
bisogna perb escludere la re
ligione: dovevano esserci cre
dence in esseri superiori. e 
una prova di questo ci e da
ta dal cosiddetto Stregone 
della Grotta dei Trois Freres: 
si tratta di una figura inciia 
e dipinta su una parete roc-
ciosa coperta di graffiti di 
animali. ha la testa di cervo, 
gli occhi di uccello notturno, 
braccia con artigli di orso, co
da di lupo, barba di camoscio, 
gambe di uomo. Mentre pri
ma si era interpretato come 
uno stregone mascherato per 
un rlto inerente alia caccia, 
ora si tende a considerarlo 
come un essere mitico. dotato 
degli attributi degli animali, 

. ma con la personalita e la vo~ 
' lonta di un essere superiore: 
• una cosa simile si ha nel » ge-
nio del mare» dei melane-
siani. raffigurato appunto con 
gli attributi umani e anima-
leschi, in questo caso pesci. 

• to degli antenati che acquisfe-
ra poi maggiore importanza, 

• ma it cambiamento principafe 
' e dato dal culto in una Dea 
" Madre. identiflcata con la ter

ra, e dai susseguenti r if ire-
; lativi alia fecondita della ter~ 
• ra. - cambiamento logico in 

. quanto adesso I'uomo dipende -
per it suo sostentamento dal
la terra da lui coltivata. Non 
sappiamo molto sulle pratiche 
e sui culti di questa reiigione, 

.possiamo perb pensare che 
• fosse legata a pratiche magi

che occulte e a sacrifiici uma
ni con cannibalismo rituale, 
tutto U complesso di riti, cioe, 
che si riscontra presso le so-

. cieta agricole a regime ma-
triarcale. La Dea Madre, che 

, fin da ora viene associqta ol
tre che alia terra e agli ani- , 

• mali. anche alia tuna,, coviin-
- cia ad assumere quello svilup-

po e quell'importanza che per-
dureranno anche in eta start- ' 

L ca. Piu tardi alia societa di. 
• tipo matriarcale si sostituira 

una societa basata sulla mo
norchia, e la figura maschUe 
delre trasfiguraia in divinita, 
prende il posto della divinita 

. femminUe. che resfa tuttavla, 
, mantenendosi . accanto • alle 
'. nuooe forme di culto. Con 

Veta storica e i maggiori mo- ' 
•• vimentl • di genti il quadro 
• delle religioni si viene sempre . 
: piii complicando, fino ad arri-
- vare alle varie forme di poli-

teismo. 
r-9-

La Dea 
Madre 

• E' molto difficile' natural
mente riuscire ad interpretare 
tutte queste manifestazioni: 

; possiamo immaginare senz'al-
, fro questi uomini che celebra-
vano i loro riti net luophi piu 
oscuri di caserne non abitate 
ma adibite solo a questo. rxc-
camente decorate con meravi-
gliose serie di dipinii e scul-
ture. ma non possiamo rapere 
in che modo fossero distinte 
la religione e la magia. Dob
biamo in ogni modo immagi
nare • un mondo Uieologico 
molto complesso nel' quale 
esistevano distinti e tuttavia 
uniti. magia. animlsmo. tote-
mismo e religione intesa come 
credenza . in un Essere' Su
premo. . ; . 

. La concezione rellgiosa del 
cacciatori cambia totalmente 
con Vacvento dell'agricoltura 
nel neolitleo: gia net periodo 
di decadenza economica che 
segui il paleolitico. dovuto al 

• cambiamento Hi clima e alia 
; conseguente scomparsa delta 
ricca fauna glaciate, si era co-
mlnciato a svUuppare un cut-

Nel 150° anniverstrio 
della nascita 

Simposio 
su Lagrange 

L'Accademia delle Scienze 
di Torino ha indetto, nel 150. 
anniversario della' morte di . 
Luigi Lagrange, che fu tra i 
suoi fondatori.' un simposio 
internazionale che si svdlge in 
questi giorni. sul : due temi 
at tin en ti a campi delle scien
ze matematiche c meccaniehe 
nei qualfl'opera del Lagrange 
fu narticolarmente feconda e* 
portb a risultati essenziali: fl 
calcolo variazionale e la mec-
canica analitica.' 

Al simposio hanno aderito ' 
la Academic des Scienceg di 
Parigi ' e la ' Akademie . der 
Wissenschaften di . Berlino, 
presso le quali, dopo il IUO 
periodo torinese, Luigi La
grange sviluppb la sua attivi
ta. Ad > esso prendono par
te circa ottanta scienziati di 
chiara fama di varie universi
ta italiane e straniere, e ven-
tuno scienziati d'ltaJia, Fran
cla. Germania. Belgio, Unio-
ne Sovietica e Stati Uniti, 
espressamente invitatl • dal-
TAccademia delle Scienze di 
Torino. 60no i relator! 

Emerge dai lavori in corso 
1'evoluzione - del pensiero 
scientifico dalla meccanica ia-
grangiana a quella relativi-* 
stica: lo sviluppo delle ri
cerche e i risultati ottenuti 
in meccanica statistic^ ondu-
latoria e quantistica. interes
santi direttamente i proble
mi • pia •• recenti della fisica 
nucleare; la connessione tra 
problem! della meccanica ce*v 
leste e quelli presentati dalla 
missilistica; lo sviluppo del 
calcolo variazionale, l'appor-
to ad esso dato dalle scuole 
italiane di Tonelli e di Pico-
ne, le sue piu recenti apnla* 
cazioni nella teoria della era* 
sticita e della plasticita. e nei 
-problemi piu. attuali della 
meccanica dei missili • del 
vol! a velocita Iptrtoalcn, 

;>s|'f--- rHt-% •'•'•' 

i . 

•-**\L-.;*:. 
s . < • 

http://pensie.ro

