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I oscurera palaizo Labia 
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>ue miniere della Montecatini nella Maremma toscana. 

Dal nostro inviato 
GROSSETO-ROSI-

GNANO SOLVAY, 5. 
\Inviterei chiunque abbia an
na dubbi sulla verita dell'as-
into che il monopolio non fa 
zne alia salute economica ita-

jzna, a jare una passeggiata nel 
irossetano. Se avru occhi per 
ledere, se non parlera solo con 
[ttecnici* (o meglio i *politi-
\ » j della Montecatini capira co
le e qualmente uriattivitd di 

Sonopolio possa risultare rovi-
Tosa non solo sul piano locale, 
ttrz nazionale. 
. Indagando un po' tra i villag-
M dai nomi talora drammatici 
MRibolla, Gavorrano, Niccioleta, 
favi) spingendosi sul mare fino 
Ula Piana del Casone, a Scar-
\no, si scopre una situazione 
semplare, da manuale. II sen-
j del « negativo » si afferra im-
lediatamente. E non si tratta 
)\o di un negativo marginnle 
qucsto monopolio deila Mon~ 
ecatini e particolarmente tir-
lio ed esoso, basta guardare le 
jche casacce costruite per gh 
perai) ma di qualcosa di ben 
[u sostanziale. Per la Monteca-
bit il Grossetano e terra di co-
\nia, una riserva di sfruttamen-
\ c}ie _ grazie anche alia sog-
p'ione in cui la < Catini > tie-
Ik VAzienda di Stato c Ferro-
\in >, sua potenziale concorren-
| si risolve in una vera e 
[opria riserva di caccia. 
INon e che gli affari della Mon-
\catini in provincia di Grosse-
» vadano male, secondo le ta
ttle della produttwitd. Ami. 
tc da giurare che i « tecnici > 
]slocaii nella zona siano stati 
femtali. Per esscre bravi lo so-

stati davvero. tn pochi anni 
miniere Montecatini hanno 

[minuito del 34,5 per cento la 
ianodopera e hanno quasi rad-
\rppiato la produzione. 11 rendi-
"nto del lavoro operaio, poi, e 

-ssuto da 15,10 tonnellate men-
\i a 30 tonnellate. con un au-
Icnto del 99 per cento. Non c'c 
le dire: bravi, a sfruttare il la-
pro. ,. 
[Ma che ne e venuto, inoltre, 
ll'economia regionale (e alia 
lonomia nazionale) da questo 
irande balzo>? A questa do-
anda quelli della Montecatini 
stringono nellc spalle. « E a 

bi che ce ne imporla? II no-
ro compito e far rendere il ca-
tale, non quello di beneficare 
zone dove il capitale e imp.e-

tto ». Dal punto di vista priva-
stico • il ragionamento non la 
no QTinza. Ma ne ja pareccme 
al punto di vista del giudmo 
nale da dare su cos'e qucsto 
apitalismo monopolists prtya-
n che qui — tn zona colonm-
e — appare in tutta la sua tm-

ponda lunzionalita. t « ^ " g f / J -
le e che il prezzo del « balzo 
In avanti* della Montecatini 
lualcuno deve pure averlo p«-. 

Domani il 

sesto servizio 

I compagni 
industriali 
POQGIBONSI * una delle 

eittl piu rone d'ltalia. 
II 22,79 * della popolaxio-

ne * licrltto al PCI, la cui 
litta i patsata, il 28 apnle, 
dalla gia ra99u» r d e v 0 , e Per" 
centuale del 56,74 alia mag-
giorania del 63.S2 *%>. La 
questione rara che attlra di 
piO a Peggibonti 4 la ormal 
famota e nota preaenza de-
gli . industriali comuniiti -. 
Vanno dagli artifliani con 
venti-trenta addetti, al pic-
coli e medi - industrial! con 
100-200 operai. Sono circa » 
150. « Troppi », mi dice con 
un lampo irritato negli oc
chi un eompagno. « Troppo 
pochi ». ribatte riflessivo il 
••gretario del Comitato co-
mwnale del partito. 

yato. Lo ha pagato lo Stato, in 
miliardi di facilitazioni: e lo han
no pagato, innanzitutto, i lavora-
tori. L'aumento dei profitti della 
Montecatini, injatti, non solo non 
ha sostanzialmente sollevato la 
condizione operaia, ma ha de-
prcsso ancora di piu una zona 
giu, in partenza, abbastanza de-
pressa per stio conto. I dati del
la Camera di Commercio parla-
no chiaro. Nel settore piriti (feu-
do assoluto della « Catini *) la 
occupazione — dal 1950 al 
1964 — e calata di 700 unita 
Vanno, passando da 4.897 ope
rai a 2.892. Quelli che lavorano, 
poi, sono < strizzati » fino all'os-
so al punto che a 45-50 anni so
no < finiti > e Vospedale provin
ciate di Grosseto rigurgita di 
operai malati di silicosi. La sor-
te dei minatori del Grossetano 
nel pieno < boom > produttivo 
delta Montecatini, e sempre sta
tu a cavallo tra il « licenziamen-
to a goccia d'acqua > (uno o due 
al giorno, non di piii, ma selte-
cento Vanno) e la fuga in altre 
zone meno « monopolizzate > (da 
Gavorrano • sono emigrati 1.314 
abitanti, da Massa Marittima 
1.015, da Roccastrada 2.519). 

Si dird che la contrapposizw-
ne di dati di questo genere, alti 
rendimenti produttivi da un la
ta e disfacimento della societd 
civile e supersfruttamento dal-
Valtro, e c propagandistica *. Pud 
darsi. Resta il fatto che, a no
stro avviso, e emincntemente ci
vile, in colonia, fare la < propa
ganda > contro i colonialisti. Tan-
to piu quando i dati della « pro
paganda > sono incontestabilt e 
dicono, come due piit due fa 
quattro, che il rapporto che esi-
ste tra capitale e lavoro, in con-
dizioni di monopolio aggressivn 
come quello che il nostro buon 
governor lascia che ci sia, e uno 
dei piii malsani che esislano. E 
non si tratta di un gtudizio mo-
ralistico, non si tratta di indi-
gnarsi, soltanto, per i drammi 
impuniti c/ic qui sono scoppiati 
(ricordate la tragedia di Ribol-
la?) ne per il fatto che Vuma-
nesimo «neocupitalista * e la 
speculazione qui sta massucran-
do il panorama (penso ti un or-
ripilante grattacielo di 23 piam 
che ho visto sulla spiaggia di 
Follontca, penso alle dccine di 
chilometri di costa marina se-
questrata col (Ho spinalo dagli 
speculatori a piede libero, penso 
a come ci starebbero bene i fi-
gli degli operai malati di silico
si • nel € club dei miliardari > a 
Punta Ala). La questione c un'al-
tra. II fatto e che non pud es
scre dichiarato « snno * un im-
piego di capitalt che si sviluppa 
impedendo che nella zona ' cre-
scano altre fabbriche e depri-
mendo, invece di elevare, le con-
dizioni di vita popolari. Ce qual
cosa che non torna nel conto E 
il t qualcosa > c il monopolio v 
il suo tipo di accumulazione. che 
si mettc sotto i piedt ogm leg-
ge, riesce a imporre la sua po
litico alio Stato. 

Lezione 

da manuale 
L'altra lezione da manuale 

.sulla negativitd generate del Je-
. nomeno monopoltstico che si ri-

enro mettendo un po' il naso 
nelle accaldate • e rosseggianti 
piane c collmc della Maremma, 
riguarda i rapporti tra monopo
lio c industria di Stato. Si trat
ta sempre del • mercalo de'Jc 
« pint! >, in ribasso in Italia, per-
che" premuto dalla concorrenza 
straniera. Oggi Vltalia importa 

' piii pirite di quanta non nc 
esporti: e questo accade pcrche 
la Montecatini ha un interessc 
relativo a investire (piu di quan-
to non abbia fatto — con molto 
fumo e poco arrosto — anche 
nel Grossetano, a Scarhno) per 
sfruttare la pirite in tutte le 
dirczioni, come acido solforico c 
come acciaio e ghisa Le c pro-
tezioni > di cui gode, tutto som-
mato, mettono il monopolio ab
bastanza al riparo dai danni del

ta concorrenza. E se e lo Stato 
che ci pensa a guardargli le 
spalle, accettando una bilancia 
passiva nett'esportazione pur di 
proteggere il prezzo di vendtta 
delta pirite-Montecatini, per qua
le motivo il monopolio dovreb-
be proteggersi da se investendo 
capitali per aumentare e quali-
ficarc ulteriormente la produzio
ne, oltre un certo limite? 

La eclogica del 
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centro-sinistra » 
Ma se anche questo — a ri

gor di logica capitalistica — e 
un ragionamento che fila, non 
fila affatto a rigore di logica del-
Vindustria di Stato, il cui fine 
non e il < lucro ». Se il ragiona- • 
mento non fila secondo la logica 
dell'interesse dello Stato, figu- • 
riamoci poi quanto zoppica se
condo quella che dovrebbe esse-
re (cost dicono) la * logica del 
centrosinistra >. E* nato o no il 
centrosinistra come < grande di-
segno > rinnovatore, capace di 
* riformare > tagliando le un-
ghie ai profitti di rapina, spez-
zando gli squilibri ecc. Invece 
le cose, qui come a Piombino, 
a Livorno, nel Valdarno, stanno 
esattamente net termini piu 
« classici > del monopolio protet-
to dallo Stato, a dunno della col-
lettivitd. La alleanza tmdiziona-
le — c/ie il fascismo addirittura 
csaspero — non c stata neppu-
rc incrmata in queste terre ric-
che ma costrctte ad amministra-
rc, da decenni, una disagiata fa-
tica sempre meno sopportabil"., 
sempre piu stridente con le pa
role, i * piani >. le promesse di 
un < avvenire maremmano» 
che, diciamo la verita, neppure 
i piu. volenterosi nenniani di 
qui — compreso Cassola, consi-
glicre comunale locale — riesco-
no • a dclineare senza doversi 
contraddire ogni cinque minuti. 
11 fatto e che, tn omaggio al 
pcrmanere di un'alleanza di fon-
do tra monopolio c DC, qui an
che Vindustria di Stato — che 
pure e presente — segna volon-
tariamente il passo di fronte al
ia Montecatini. 

E si assiste quindi alia situazio
ne scguente, paradossale. Mentre 
I'Italia importa piriti, mentre la 
Montecatini fa il prezzo che vuo-
le lei, lo Stato — che ha sco-
perto a Orbetello un giacimenlo 
imponente - di una consistenza 
non * inferiore ai 20 milioni dt 
tonnellate (quindi uno dei piu 
grandi in Europa) — lascia per-
derc e non sfrtttta il minerale. 
Difficolta tecnichc di sfrutta-
mento ci sono, e evidente, poiche 
il giacimento e di difficile lavo-
razionc. il minerale e sotto il 
licello del mare e cosi via. Ma 
il problema non > e questo. La 
Kerromin non sfrutta la pirtte 
di Orbetello perche cid porreb-
bc in contrasto Vmdustria di 
Stato con la Montecatini (il che, 
malgrado le lodi e gh incenst 
del centrosinistra alVindustria di 
Stato. pare non stia bene). II 
paradosso si fa ancora piu squil-
hinte quando vicm a sapere che 
per quanto difficile, il giacimen
to dt Orbetello poteva csserc 
sfruttato. Si erano offerti di far-
lo. al poslo della « Ferromin > 
(dimostratasi piuttosto molle c 
refrattaria) nitre aziende pub-

' bliche: la Term, la Amiata, il 
gruppo ENl Ma non solo non 
se ne e fatto nulla: pare addi
rittura • che la « Ferromin * in-
tenda meltere una pietra sopra , 
nl giacimento piu tmportante di 
Europa Corrono anche voci che 
la questtone sarebbe stata tratta-
to al massimo vertice. Si sareb
be ctoe arrivati a un « compro-

• messo >: la * Ferromin > non 
sfrutta la pirite di Orbetello (la-
sciando in pace la Montecatini): 
e la Montecatini non impianta a 
Scarltno, un'industrin di trasfor-
mazione del ferro piritico in ac
ciaio (lasciando cosi « in pace > 
la « Italsider > di Piombino, in
dustria di Stato). Se questo e 
stato Vinlrallazzo (ed e proba-

I mostra 
I 
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bile - che sia stato cosi, perche 
insieme alle voci sulla smobili-
tazione di Orbetello si sono spar-
}*> anche voci sulla smobilitazio-
ne di progetti siderurgici della 
Montecatini a Scarlino), Vecono-
mia nazionale nel suo comples-
so ha ricavato dal « compromes-
so > un giacimento di pirite e 
una fabbrica metallurgica in 
meno. Un bell'afjare, non e'e che 
dire. 

L'esempio di Grosseto e • tal
mente lampante, che qui la que
stione delle € strutture * da cam-
biare e cosi appariscente da non 
richiedere particolari discorsi. 
Ma se e piu agevole capire co
me stiano le cose esaminando 
i « punti limite > (e Grosseto lo 
e), non e che trasferendosi cen
to chilometri a nord, da Grosse
to a Rosignano Solvay, dalla de-
pressione maremmana al boom, 
il discorso cambi radicalmente 
e il conflilto tra monopolio pri-
vato e societd civile sparisca. -

A Rosignano Solvay i termi
ni del contrasto non sono «ot-
tocenteschi», come in Marem
ma. Ma la tensione sociale che 
ha seguito il boom e aspra, e 
le contestazioni, a un livello piu 
elevato sono anche qui di fon-
do, non riguardano dettagli del 
vivere quotidiano ma problemi 
di struttura. La consolazione piu 
cordiale che ti circonda appena 
si arriva (dico «s i arriva» co
si per dire, perche se arriva 
Montanelli la consolazione non 
lo tocca) c che il monopolio in 
fondo non e poi imbattibile. Non 
dico che qui sia una < tigre di 
carta >, questo no: ma tnsomma, 
benche sia riuscita (in altri tem
pi) a dare al comune perfino tl 
cognome del suo fondatore, la 
Solvay non e riuscita a deviare 
la marcia del suo antagonista 
principale, la classe operaia lo
cale. A difjerenza delta Monte
catini (tirchia, dura, arcaica) la 
Solvay ne ha spesi di milioni, 
nel corso degli anni, per tenta-
re un pateracchio * palernalistt-
co >. Niente da fare. A Rosigna
no non sono valse ne le botte 
di Scelba ne i milioni «pater-
nalistici * dei misleriosi sei < ge-
renti > di questo incredibile mo
nopolio internazionale, silen-

zioso, cauto, furbo, ma vivaddio, 
ancora perdente sul terreno del
lo scontro politico e sociale. In 
cifre spicciole la situazione c 
questa. Da un lato e'e uno dei 
piii potcnti gruppi del mondo, 
che prospera da cento anni con 
fabbriche sparse in ogni angolo 
d'Europa, in America, in Africa 
(ne aveva una ventina, un tem
po, anche in Russia): dall'altro 
un paesino < rosso * dove il PCI 
e passato, il 28 aprile, dal 45,42 
al 48.53 per cento e dove, in 
fabbrica, il sindacato CGIL ha 
piu del 70 per cento dei voti. E 
non si tratta solo di un boom 
elettorale. Qui i comunisti non 
sono tali < per protesta > — co
me, straccamente, va in giro ri-
petendo Montanelli — ma per
che qui, come in tanti altri cen-
tri operai,' la classe operaia e 
foggiata, ormai, secondo quella 
che Gramsci chiamava la * ori
ginate - psicologia > dell'operaio 

i,di fabbrica.- « Quanto piu Pope-
. raio si specializza in un gesto 
professional tanto piu sente 
l'indispensabilita dei compagni, 
tanto piu sente di essere la cel-
lula di un corpo organizzato... 
tanto piu sente la necessita che 
l'ordine, la precisione, il meto-
do che vivificano la fabbrica 
siano proiettati nel sistema di 
rapporti che lega una fabbrica 
a un'altra, una citta a un'altra, 
una nazione a un'altra nazione... 
per questa sua originate psico
logia, per questa sua particola-
re concezione del mondo, l'ope-
raio di fabbrica e il campione 
del comunismo >. Gramsci scri-
veva questo nel 1920, riflettcn-
do su Torino. Nel 1964 la sua 
analisi calza per la generalita 
dei centri toscani « rossi >, do
ve avvengono quei fenomeni al-
trimenti inspiegabili di una in-
crollabile permanenza, contro 
ogni tentazione armistiziale, di 
nuclei solidissimi di potere ope
raio, dentro e fuori la fabbrica. 
Ha voglia Montanelli a parlare 
di « voto rosso *, come « voto to-
scano >, (e cioe, fa capire lui, 
riotloso, anarcoide e «paraliz-
zanle*). II processo e un altro. 
Cattanco parlava della Toscana 
contadina come di un immenso 
< deposito di fatiche *: i comu-

,< 4, 0, " J ^ . , , 
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Minatori della Montecatini al termine del tarn© di lavoro 

nisti toscani dei centri operai 
sono riusciti a dare una tinea 
politica e sociale a quelle < fa
tiche », TIOH pin immobilizzate 
in deposito. Rosignano e una 
delle tunte prove che quando la 
proverbiale laboriositu contadi
na toscana entra a contatto con 
il mondo moderno dell'industria 
nasce quel tipo di < originate 
psicologia * operaia che aspira 
subito a creare un * mondo >, 
una societd per tutti. Nascono 
cosi le famose Case del popolo 
toscane, nascono le amministra-
zioni rosse < modeiio >, perenne 
schiaffo alle indecenti congre-
ghe affaristiche della DC. Nasce 
cosi la spinta della classe ope
raia a porsi dinanzi ai proble
mi della propria condizione non 
solo dal punto di vista della ri-
vendicazione spicciola, ma della 
lotta per creare, anche in fab
brica, una parte del proprio 
mondo. La tensione operaia to
scana, a Rosignano, a Pontede
ra, a Livorno, a Piombino, e tal
mente acuta, oggi, che spesso 
tende a scavalcare gli schemi 
profissi, condanna le < tregue > 
e diffida della < routine > in cui 
pud incappare la vicenda sinda
cale. Dovunque mi sono trovato 
a discutere con gli operai dei lo-
ro temi, affiorava continuamen-
te, e talora polemicamente, il 
problema non gid di una « dife-
sa > ma di un attacco. A Rosi
gnano, per esempio, la Solvay 
non pubblica i suoi bilanci, per
che (finezza del *giure*) que
sto immenso monopolio e sol
tanto una < societd in accoman-
dita >. 

Profitti 

incalcolabili 
Ma gli operai conoscono lo 

stesso le cifre esatte degli in-
cremenlt produttivi, (enormi) e 
dei profitti incalcolabili. Sanno 
anche che il boom produttivo si 
fonda non solo suite tecniche 
nuove, ma sul massimo sfrutta-
mento della manodopera, sul-
Vautofinanziamenlo e Vcvasionc 
fiscale, sulla politica dei basst 
salari. Per questo oggi gli ope
rai chiedono, essenzialmente, 
una estensione del loro potere 
di contrattazione su una sene 
di questioni divenute di fondo: 
agganciamento dei salari agh in. 
dici di produttivila, allargamen-
to degli organici, problema dei 
cotlimi e delle qualifiche. Sono 
espressioni forse aride, per chi 
non ha familiarita con Vintrica-
to dizionario sindacale del mon
do operaio moderno. E e'e da 
capire perche Montanelli, gtun-
to a questo punto, volti pagina 
annoiato, spiegando la combat-
tivitd operaia di questi luoghi 
con Vamore della «rissa > che 
e'e in Toscana. Ma le cose stan
no invece proprio al contrario. 
Se e'e una cosa chiara e che qui 
e finita I'epoca del «comiziac-
cio > strappa-applausi. Le docu-
mentazioni esatte, scrupolose, 
autocritiche, che escono dalle se-
zioni comuniste e dalle Camere 
del lavoro toscane, che fionsco-
no sulle labbra degli interlocu-
tori in € scooter > e tuta blu dt 
Pontedera, Piombino, Livorno, 
sono la prova direi « storica » di 
un ulteriore superamento del 
costume agitatorio, dell'ingresso 
dcfinilivo in un'etd matura che 
non pud non proporsi temi di 
fondo, inerenti al potere, fuori 
e dentro la fabbrica. E che, so-
prattutto, non tollera ne bricio-
le, ne" inganni, ne compromessi 
sulle questioni di fondo. La ca-
piranno in tempo questa lezio
ne di maturita non dico i Mon
tanelli — che non hanno mai 
capito niente di queste cose — 
ma i presuntuosi ideologhi del 
« centrosinistra > che dicono di 
cercare un «colloquio > con la 
classe operaia Tivoluzionaria e 
pretendono di convincerla a dor-
mirsene, come si fa con i bam
bini, con le favole e la ninna 
nanna? 

Maurizio Ferrari 

I 

il tesoro 
I all'asta 

Alcuni - pezzi > all'asta di Palazzo Mazzarino: I tre 
giganteschi lampadarl del '700 veneziano e, In fondo, 
la statua di Minerva scolpita dal Villareale 

Dalla nostra redazione 
s PALERMO. & 

Dicono gli esperti che, al confronto con questa di Pa
lermo, Tasta veneziana di Palazzo Labia diventa quasi 
un giochetto per dilettanti dell'antiquariato. E e'e da cre-
dergli, stando alia processione di consulenti, antiquari, 
amatori d'arte che comincia a snodarsi lungo scale e sa-
loni di Palazzo Mazzarino, in previsione delle diciotto 
tornate d'asta, che, a partire da giovedl 11 giugno polv«-
rizzeranno uno dei piu formidabili e inestimabih pa-
trimoni artistici che mai privato sia riuscito a metter su. 

La raccolta, che una vertenza giudiziaria tra gli eredi 
del conte Lanza di Mazzarino sta per disperdere in mille 
rivoli, non e nata in un giorno o in un anno per il ca-
priccio di un amatore. A costituirla hanno partecipato, 
negli ultimi trecent'anni, tre casati — i Lanza, i Branci-
forti e i Mazzarino —. tra i piu noti e ricchi della Sicilia, 
uniti da stretti vincoli di parentela, oltre che da comuni 
interessi feudali nell'interno della Sicilia. Essa, dunque, 
ha raggiunto, negli anni, un'organicita e una complessitk 
che ne fanno un eccezionale docuniento di intere epoche 
e dei piii vari generi: dalle porcellane ai mobili. dagli 
arazzi ai lampadari. dalle sculture monumentali all'ar-
genteria. 

Gli enti non comprano 
Immaginate questo fantastico patrimonio — 18 mila 

« pezzi » divisi in 1.800 lotti per un valore approssimativo 
(ma esiste una stima per le cose belle?) di alcuni miliardi 
— nella sua sede naturale e di sempre: ia gran fuga di 
saloni del fastoso palazzo dei Mazzarino. Bene, fra pochi 
giorni di questo patrimonio non restcranno che singple e 
franimentarie testimonianze. La magistratura ha infatti 
deciso che un terzo della raccolta resti a Giovanni Lanza 
di Mazzarino insieme col palazzo, che e monumento na
zionale e quindi non pud essere alienato; e che il resto 
vada diviso tra gli altri cinque eredi. Da qui la decisione 

' di battere 1'asta, affidandone I'organizzazione a due esper
ti del livello dell'italo-americano Dino Levi e del romano 
Leo Veneziani. 

Domani. e sino al 9. i saloni del piano nobile saranno 
aperti al pubblico, che voglia ammirarc 1'esposizione dei 
pezzi. Poi, da martedl, si iniziera l'asta, che andra avanti 
per nove giorni. mattina e sera, sino aU'esaurimento della 
raccolta. Ncssun entc pubblico, sino a questo momento, 
si e fatto avanti per vantare eventuali diritti di prela-
zione nell'acquisto dei pezzi piu preziosi. spesso ormai 
unici nel loro genere. Non lo ha fatto neppure la Reglo-
ne. altre volte tanto spedita nell'acquistare decine. centi-
naia di crostc di nessun valore. o altri oggetti fasulli con-
trabbandati per opere di pregio, mentre le sovrinten-
denze. prive di mczzi, staranno a guardare. 
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Valore inestimable 
Non e'e che da scegliere. Arazzi? Ce ne sono nove, 

enormi. Due, preziosissimi, sono di scuola fiorentina (- La 
morte di Anania- e « La predicazione di San Paolo-), 
realizzat! su disegno di Raffaello. Base d'asta: 400 mila 
lire ciascuno, ma e una cifra simbolica, naturalmente. Gli 
altri sette sono arazzi Sicilian!, e sono tra i pochi esem-
plari del '500 conservati in cosi perfette condizioni. 

Ma dove la perfezione si accoppia all'unicita e tra I 
mobili Luigi XV. E* noto quanto sia difficile, nel mcrcato 
deH'antiquariato. riuscire a comporre una serie di mo
bili di quello stile, magari anche soltanto un quartetto di 
sedie. Ebbene. a Palazzo Mazzarino c'c un intero com-
plcsso Luigi quindici, prima doratura: due canape e do-
dici poltrone. Base d'asta ancora da stabilire. 

Un discorso a parte per le porcellane, che erano 
Vhobby di uno degli antenati del casato: quindici statuine 
Carlo terzo. centinaia di pezzi Capodimonte, un servizio 
eompleto della Compagnia delle Indie, inizio del "700. II 
servizio e tra le cose piu preziose di tutta l'asta. e Dino 
Levi lo giudica un rarissimo esemplarc di tecnica cinese, 
rcalizzato con uno stile singolarmente occidentale e mo
derno. - Ne esiste qualcun altro simile — dice I'antiqua-
rio —. ma non ho mai sentito dire che ne siano in ven-
dita -. Ne. di certo. si trovera altrove dove acquistare tre 
lampadari di Murano del *700, delle proporzionl e della 
bellezza di quelli che adornano il soffitto del salone della 
Minerva (il nome viene dalla gigantesca statua della dea, 
scolpita dal Villareale per il funerale di Ferdinando IV di 
Borbone). Ciascun Iampadario e alto quattro metri e 
mezzo, largo quasi tre, e dispone di cinquantasci punti 
di luce. 

In un'altra sala ce ne sono altri quattro, anch'essi di 
Murano, piu piccoli, insieme ad un presepio del Villanova, 
ad un piatto di Mastro Giorgio da Cuneo.^ 

Quando Luchino Visconti venne a Palermo per glrarvi 
il Gaifopardo, Palazzo Mazzarino fu a lungo in predicato 
per ambientarvi le scene del ballo. Pol il rcgista scelse 
un'altra dimora. Di questa invece. e del patrimonio arti-
stico che la rese sontuosa e celebre non resta oramai che 
il ncordo In un catalogo d'asta. 

Giorgio Frasca Polara 
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