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Un'importante mostra alia 
Sala di Santa Marta a Roma 

VARSAVIA: UNA CITTA RISORTA 
DALLE DISTRUZIONINAZISTE 

Per iniziativa di « Italia nostra » e giunta in Italia la documentazione 
di uno dei piu significativi esempi di collaborazione fra potere politico 
e urbanistica al servizio della storia e della moderna societa civile 

Nie! no! una negazione disperata, sul segno di unc bomba che vola verso terra, 
spezza e ricompone — nel rifiuto del passato e nella speranza dell'avvenire — la mo
stra su Varsavia allestita, nella sala di Santa Marta in Roma, in occasione del settecen-
tesimo anniversano della —. :~ . :„ - f~~„ lor i i vo]mni c h e s o l o j tecn5ci p r o p o s t a urbanistica: Tesposi 
fondazione della capitale 
polacca e del ventesimo 
in cui il governo della Re-
pubblica popolare ne deci-
se la ricostruzione. Un pic
colo no. in una serrata se-
quenza di fotografie che il-
lustrano la nascita di Var
savia. il suo fiorire nel-
I'Ottocento. la distruzione na-
zisla e la rapida rinascita e i 
piani per il suo futuro sviluppo. 

Attraverso 
i secoli 

Una serrata sequenza attraver
so secoli di storia per sostare 
infine sugli ultimi decenni e 
preparare i nuovi: illustrando-
ci una vicenda urbanistica uni-
ca al mondo; dj una citta che 
rinasce eguale a se stessa. co
me riaffermazione di civilta 
contro la barbarie. speranza di 
un mondo dove la ragione del 
l'uomo prenda il posto della 
sua rabbia bestiale. della sua 
violenta. stupida ferocia. Un 
giro rapido della mostra ed 
una lettura del catalogo — che 
e. piu che un arido elenco di 
fatti. un documento della no
stra vita contemporanea — 
portano immediatamente a 
queste conclusioni. Non e qui 
fl caso di soffermarsi sulle 
origini storiche di Varsavia. 
il suo lento nascere e sfiorire 
e rinascere attraverso i seco
li. Semmai. l'introduzione sto-
rica consente di awertire con 
piu peso, quando si arriva ai 
giomi drammatici del 1939. il 
senso di una violenza inarre-
stabile e soffrirne come la 
scontassimo direttamente sulla 
nostra came. 

Le fotografie. disposte in ara-
pi panneUi. ofTrono il confronto 
immediato. DaH'immagine de
gli stukas nazisti. a quella del 
castello reale inoendiato. alle 
mura diroccate di un qualsiasi 
quartiere alle piu atrocemente 
note immagini della razzia 
umana nel ghetto. Incendi, ro-
vine, macerie. volti soddisratti 
degli hitleriani. visi terrorizza-
ti di bimbi: le fotografie d in-
seguono e prendono vita. 

- Poi. il risvolto civile. Varsa
via aU'indomani della libera-
zione: uomini al lavoro che 

portano via le macerie a forza 
di braccia e il volto della nuo-
va-vecchia citta che rinasce. 

Si apre. con questo capitolo 
della mostra. un affascinante 
tema urbanistico. Varsavia fu 
distrutta all'80 per cento. Pra-
ticamente non esisteva piu. La 
citta antt'ea era stata cancel-
lata dal mondo. I nazisti ave-
vano avuto ragione dell'uomo? 

I polacchi hanno risposto di 
no. E la mostra ci offre nuove 
immagini. per contrasti rapidi 
cd efficaci. La piazza del Mer-
cato Vecchio distrutta comple-
tamente: la piazza del Mercato 
Vecchio ricostruita. con i suoi 
tetti spioventi di tegole. le sue 
strette finestre. i suoi camini. 
La barbarie e passata. ritorna 
l'uomo e la sua storia. Le ro-
vine della Chiesa del Sacra
mento. e la Chiesa nuovamente 
intatta e bianca di marmo; i 
mozziconi fumanti della Cat-
tedrale di S. Giovanni e il mo-
numento completamente resti-
tuito ai suoi secoli di storia. 
Ogni strada. ogni piazza della 
Varsavia vecchia ritorna in vi
ta. come se mai vi fosse passa
to piede nazista. Sullo zero del
la distruzione, si ricostruisce il 
passato: certo. la destinazione 
degli edifici e diversa e. al-
rinterno. diversa e la loro 
stmtturazione che si adegua a 
diverse e moderne necessita. 
Un impegno discutibile: ma. 
prima ancora. un atto di fidu-
cia e un gesto di rivolta e di 
speranza che gelta le basi per 
la crescita di una citta diversa 
e nuova che si saldi tuttavia — 
senza divorarla — con la vec
chia. 

La citta 
di domani 

Ed ecco quindi le altre due 
sezioni della Mostra. L*edili-
zia del ventenm'o *45-'65 ed i 
piani per la Varsavia di doma
ni. TJ nuovo quartiere residen
t i a l < Ochota >. il quartiere 
storico adattato a quartiere re-
sidenziale. la trinacria dellTJf-
ficio Centrale di Statistica. i 
nuovissimi e funzionali ospe-
dali. scuole. centri commercia-
li. Varsavia non soltanto non 
e morta. ma cresce e crescera. 
Gli ultimi pannelli ci presenta-

' no numerosi grafici: linee. co-

possono apprezzare completa
mente ma che — anche per il 
visitatore non specializzato — 
sono il « segno > di un destino 
che si e capo vol to (o meglio: 
che ha ritrovato il suo corso lo-
gico e civile) dopo una paren-
tesi di mostruosita. 

Qualcosa di piu. dunque. che 
la mostra di una citta — stra-
niera per giunta —; qualcosa 
di assai piu importante di una 

zione su < Varsavia ieri oggi 
domani» (allestita dall'archi-
tetto Julian Palka per conto 
del ministero polacco della Cul
tura e dell'Arte e portata tra 

noi per merito di « Italia no
stra ») e una indicazione di 
civilta: la testimonianza di un 
monumento all'uomo che non 
e possibile assolutamente igno-
rare. 

Dario Natoli 

«ll pensiero storico classico» di Santo Mazzarino 

Perche il pensiero antico 
I e ancora vivo e operante? 
• Filologia e archeologia, fra la fine del '700 e I'inizio dell'800, rinascono 

come strumenti di liberta, rappresentano i mezzi critici e polemici con 
cui si arriva a prendere coscienza della storia, giustificano in Europa le 
rivoluzioni per le unita nazionali • Come si svolge il processo di «svuo-

tamento» • La proposta di un nuovo umanesimo 

« SPI o sellc senrra/ioni fa, 
la slorhi dei popnli rl.tssiri si 
stutliavu sempre sui lesli clas-
sici: sullo opcro slnrirhe di 
Grcri o Hnuiiini. Nrl seeolo 
scorso, il gusto iimunislic-o si 
t ro \o (Jiiiiin/i a una svo l t j : 
allora la crilicn, gia nvvia-
ta nel Sellerento, si sosiitui 
al <<m-enso p aH'nilesionc 
spirituule ». Cosi ini/ ia il 
primu volume (il secondo e 
stato puhlilirato in questi 
piorni) dedicatn da Santo 
Mazzarino a « II pensiero 
storieo t'lu«sico » (1 ) . 

Non si tratta di un lihro 
facile: il teslo e (ilto ili ri-
ferimenli. di incisi. ili note 
dcstin.ile ad un pulihliro d i e 
doiiiiui i| momlo grero e ro-
niano. II pen-ioro deH'auto-
re non e infatti pnuncialo. 
ma dimn*lrato attraverso una 
lettura nllenta e approfomli-
ta delle fonti anlichc. La 
prolilemaliea e quella Judi
cata nelle prime riglie dcl-
rintrodtizione. qui trascritte; 
la risposta e implirita. 

La lettura degli scrittori 
amiclii, in nltri momenti 
della rivilla europea. e sta
ta formaliva del pensiero po
litico. Cli storiei romuni 
suggeriscono al .Marhiavelli 
/ / Principe, gli autori greci 
del IV secoln e di eta roma-
na sono alia base ilelle Ope-
rctle Mtirali di Giacomo 
Lcopardi, Appiano e per 
Marx gpunlo |>nlemtro e in-
tcrpretalivo. Ma nella cultu
ra europea deH'Otlocento si 
rristnllizza una singnlare si-
tuazione. 

L'alTinamentn di due me-
todi di riccrca. la filologia e 
I'arclieologia, permellc di cn-
noscere sempre meglio Pan-
tichita classira: ma la conn-
scenza non e sempre ade-
sione spiriluale. Filologia e 
archeologia si rnstitutsenno 
ben presto a scienze autonn-
me (e surcessivamente si 
frazinnano in un pulviscoln 
di special izzazioni) , divengo-
no dogmatiche. Lentamente. 
si crea una serie di sovra-
stnitture attornn alia sostan-
za: rantirhita classira. Un 
mondo vivo e vitalo perde 
gran parte del proprio va-
lore formativo. non e signi-
ficativo per la cultura mo
derna. 

Cio non avvienc a caso. 
Filologia ed archeologia so
no risroperte dal pensiero 
preromantico e romantico: 
rinascono come strumenti di 
liherla, si innestano nella 
migliore tradizinne umani-
stira, rappresentano. sia pu
re in forma diversa. i mezzi. 
critici e polemici, attraverso 
i quali si giunge a prendere 
coscienza della storia. Non 
liisogna dimentirare infalli 
che proprio la filologia e la 
archeologia erano state nrnii 
tcmibili in mano a Cola di 

Hienzo, a Lorenzo Valla, a 
Kr.ismo da Ilotterdam: per 
la lilieila del popolo rnma-
no. contro il potere tempo-
rale della chiesa, per una 
lollerauza universale. Tra la 
line del Setlecenlo e 1'iuizio 
dell' Ottorento la filologia 
giuslilira le rivoluzioni per 
le unita nazionali. Niehhur, 
Lcopardi, Itanke. Mommseu 
penelrano In tradizione, an-
nullano convenzioui, fanno 
Irionfare per mezzo della fi
lologia la rcalla storica d i e 
argina I'apologia, il pregiu-
dizio. riguoraii7a, il couven-
zionalismo. 

Hen jiresto vien posto un 
limite a questo |trncesso. Fi
lologia ed archeologia pos-
sono essere melodi di ricer-
ca Iroppo soMniuialiiUMitc 
polemici, deliliono e>.sere 
svuotali: da mclodo di ri-
cerca divengono scienza aii-
touoma. La ca^i^tica del 
mondo classico e inlinita: la 
archeologia e la filologia si 
aggrovigliano lien presto in 
se ste«se, divengono strumen
ti sterili. Hen presto si dirii 
d i e il mondo cla«sirn e po-
co cnnosciulo. dip cio di »MII 
si dispone e iiu-erlo. si insi-
stcra sulla firesuuta «iliietli-
vita (in senso restriltivn) ili 
un metodo senza riconside-
rare perche quel mclodo e 
usato o (*• stato ri|iroposto. 
Filologia divieiie sinnnimn di 
ricerca sterile, o/ iosa. Sor-
gono sempre in magginr nu-
mero schiere agguerrile di 
filologi e di arrhcologi, il 
mondo antico e connsciutn 
sempre piii minutamente, ma 
la mentalita dassica. il rea-
lismo e la lollerauza che so
no reredila piu prcziosa del
la classicita non sono piu 
formativi delle coscienze mo
derne. 

Alruni studiosi si isolann 
nel monilo antico, quasi a 
rigttadagnare una propria se-
rcnila: Fustcl de Coulanges. 
Rurckhardt, Rolide: allri 
cercano ancora. e spesso inu-
li lmenle, di comhallere per 
una atlualita del pensiero 
classico: Mommsen, Weher. 
Peggiore e il panorama del-
I'arclieologia: le ricerche so-
no omamento di corle, pre-
sligio politico. Rinasce una 
antica tradizione illilterale 
(in Italia mai spenta) d i e 
si vale delTarchenlogia (in-
tesa come a antiquaria ») 
come mezzo per sviare ri
cerche piu insidiose. 

I/antichita cla«sica diviene 
cosi odiosa agli spiriti piu 
modemi . e confinata all'oc-
casione, alia moda. alia sma-
nia di una horghesia sem
pre piu ignoranle e appros-
<imativa Su una cultura ri-
dolta a profp«sione. su un 
lialoccarsi fanriulle^rn di 
tanta parte della cultura uf-
firiale europea passa il fla-

gello di due guerre mondia-
li. Ma la filologia e I'arclieo
logia non iiiutano, non han
no il pri \ i legio di essere 
Inccate dalle graudi rorrenti 
di pen*iero d i e agitaun e 
trasformano il mondo (per 
dirla con Goethe) , e neppit-
re dalle guerre Anzi, alcuni 
tra i giiulizi piu inutili o 
dannosi sul presenle o sul 
passato semhrano essere pri-
vilegio ufiiciale di arrhcolo
gi e filologi. 

Quando un empirismo clas-
sifiratorio si e soslituito ad 
una sperulativila dialeltica 
ogni cosa trova una propria 
giustificazione: il passato 
non e stimolo per il presen
le, ma grata su di esso e lo 
imparria. 

II lihro del Mazzarino c 
dcilitiato a rompero que«ta 
tradiziono, nulica, romoda. 
Ripropoiie un nuovo uma
nes imo: gli scrittori antichi, 
e in particolare gli slorici, 
non sono porlatori di no-
li/.ie, dehhono essere inlesi 
glolialmente con la propria 
epoca, con la propria men
talita. 

Un'opera storica dassica 
non e mai aulica (il geuere 
e log ia l i \o 6 patrimonii! di 
una parte della cultura gre-
ca solo in el:i romana). Fs-
6a e sempre calala nella real-
la polilica della propria 
epoca. senza la quale la 
romprensione di un autore 
e impnssihile. Tucididc po-
lemizza contro Frodolo. 
rommelle crrori mililari. ha 
reliren7e c«l odi pcrsonali. 

Polihio dira: a Quelli d i e 
scrivono, e quelli d i e leg-
gono le storie, non tanlo 
dcll'esposizione dei falli de-
vono interessarsi, quanto de
gli avvenimenti d i e furono 
prima di quei fatti. e del lo
rn inquadranicnto e di cio 
che segui: se si tnglie alia 
storia il perche e il come e 
il fine per cui il fatlo fu 
falto, e I'esito che chhe. cio 
che no resla e solo un sag-
gio per gara. non vera scien
za: pnlra dilettare per un 
mnmenlo. ma nun rera al-
cun aiulo per il futuro •>. 

Con qiicst'npera Mazzari
no ha reso un nntevole ser-
vigin alia cultura: Pantichi-
la ci appare, per merito sun. 
ancora viva ed operante. Lo 
autore non usa oziare tra i 
l ibri: egli sorprende e sti-
mola. rompendo schemi re-
torici. parlando della dina-
mica realta e della alluali-
tii del pensiero storico clas-
^iro 

Antonio Giuliano 

1) Santo Mazzarino. f| 
pensiero storico classico. I: 
II Laterza - Collezione Sto-
rica. Bari. 1966. 624 + 543 pp. 
L. 7.000 + 6.000 

SCIENZA E TECNICA 

Nelle foto, tn alto: I l«v*rt suHa plana dal Marcata Vacchla 
nal 1151 (a sinistra) a la plana dal Marcata Vacchia dapa la 
Hcaatnalafia (a destra). Sotto: la ravHia dalla driasa dalla Saara 

(a ataistra) • la cMasa ricastromi (a destra). 

Un interessante dibattito in un circolo culturale del Novarese 

La caccia incontrollata puo 
uccidere anche la prima vera 

Gli uccelli migratori, sterminati appena si posano, non si veiono piu — La necessita di 
una regolamentazione contro i « privilegiati del facile » e contro i massacri indiscriminati 

Quel che si scrisse nel prece-
dente articolo sulJa caccia, che 
ciod t nemici d'una regolamen
tazione che imponga dei limiti 
nel generale interesse. non sono 
i comuni caceiaton. bensi i pri
vilegiati. e «Uato confermato da 
gli stcssi caceiaton nel corso di 
un dibattito a Romagnano Se 
sia (No\ara). presenti- con il 
Sindaco. i rappresentanti del lo
cale mondo della caccia e dello 
ambiente naturalistica 

« Diritto di caccia non di mas-
sacrot era il titolo. lo stesso 
deU'articoIo pubbheato dall'l/ni-
ta il 25 setterabre scorso. Era-
no stati invitati il Presidente del
la Pro Nature Valsesia. DotL 
Anselmetti. e 1'autore deil'artico-
lo. Segretario della Pro Natura 
Italica. Al tavolo della presiden-
ra, col Sindaco Grai. il Presiden
te della Sezione Caccia Marti-
nottL 

Poiche U pensiero di chl vede 
la caccia in un quadra ecologico 
gia era stato espresso in quelk> 
articolo, giusto che ad aprire il 
dibattito fossero i caceiaton. 
Questo appunto era rintento del 
Circolo Culturale di Romagnano. 
che aveva organizxato la mani-
festazjone: promuovere un dialo-
go fra chi si preoccupa degli 
equflibri natural! a chi sente la 
necessita di andara a caccia. Ma 
fu aofaito evidente. fla daSa pri

me battute. che t cacciatori era-
no sostanzialmente d'accordo con 
I'autore deH'articola 

II nemico. hanno concordemen-
te nlevato i cacciatori. e chi 
compie il massacro in danno di 
tutti gli altn. che. dopo i pnmi 
?iorni di caccia. non hanno piu 
mente da cacciare. II suo vollo 
c multiforme, comunque sempre 
ben individuabile. Un caso e 
quello di chi pratica la caccia 
in primavera. distruggendo i ri-
produttorL La strage e cosi mas-
siccia che «da anni a Romagna
no non si sente piu la primave
ra ». questo perche i migratori 
non si vedono piu. sterminati co
me sono appena si posano, esau-
sti per 0 lungo volo. sui nostri 
Udi. 

Altro nemico: il forestien). Non 
che a Romagnano si voglia dar 
rostracismo a chi abita a Mila-
no o a Torino, essendo evidente 
che non si pud andare a caccia 
sul tetto del Duomo o in piazza 
Castello. per cui milanesi e to-
rinesi devono sciamare nelle 
campagne. Cio che non e am-
missibile e la caccia di rapina 
praticata dalla maggior parte di 
coloro che piombano. con le lo
ro macchine, a Romagnana 

cNaa ci conoscono; noi ci co-
nosciamo tutti Ton 1'aitro. e dun
que non f aremmo mai cose di 
cui vergognarcL o che addiritto-

ra portino sotto processo. Chi di 
noi ammazzerebbe una femmina 
con i piccoli. o degli uccellini 
che quasi non si vedono. o rube-
rebbe nel campo del vicino. mi-
nacciandolo col fucile se quello 
protesta? n forestiero invece. da-
to che nes^uno lo conosce. molto 
spes^ pensa soltanto a di<truz-
gere ». 

Nemico del comune cacciatore 
e anche il proprietario di capan-
ni. fissi o temporanei, che. per 
dirla con Ghigi. c non soltanto 
sottraggono alia libera caccia 
grande quantita di uccelli. ma 
determinano anche una rarefa-
zione di individui. non compati-
bile con la loro attuale scarsita>. 

Ed e pure nemico il riservista. 
che crede di « fabbricare col de-
naro la selvaggina*. Che hi ge
nerate abbia ragione il Prof. To-
schi. che sosticne la necessita di 
riserve. data « rinesorabile e con-
tinua avanzata delTasfalto e del 
cemento, rincremento delle boni-
nche agrarie. lo sviluppo indu-
striale e urbanistico. rincremen
to delle colture intensive e spe-
dalizzate >. non e'e dubbio. e 
i cacciatori di Romagnano ne 
convengono. CiA che respingooo 
e la riserva come privilegio di 
pochL 

Legato aDa fortuna di poter 
andare da Mflano a Capri per 

far strage di migratori. o di po
ter godere dell'anonimato per 
pratica re una caccia di rapina, 
o di possedere capanni e riser
ve. e sempre il pnvilegio che de-
termina squilibri tali da es«ere 
a\-\ertiti non solo dal contadmo 
(che incomincia a temere. eh 
nanzi al fallimento dei prodotti 
chimici. che a\es=« ragiore il 
Fabre a scrivere che «quando 
non vi saranno piu uccelli. eli 
insetti diverranno i padroni della 
Terra e la fame battera alle no-
stre porte »). dal naturalista. ma 
anche dalla maggior parte dei 
cacciatori. che vedono ridursi 
sempre piu. un anno dopo 1'al
tro. l'oggetto stesso della loro at-
tivita. 

c Senza controllo. ha detto un 
cacciatore di Romagnano. si an-
dra verso la completa distruzio
ne 9. Controllo derivante da una 
regolamentazione che abbia a 
fondamento la tutela degli equi-
libri naturali (condizione indi-
spensabile perche la selvaggina 
possa continuare a esistere) e 
I'abolizione di ogni privilegio. 

Si e chiesta inoltre qualcosa 
come una patente di caccia. da 
rilasciarsi soltanto a chi possa 
dimostrare la propria maturita 
di cacciatore da ogni punto di 
vista, oltre tutto per evitare che 
vada in giro col fucile chi spa-
ra a casactio, mettendo a re-

pentaglio anche vite umane. 
Si e cosi delineata anche a Ro

magnano la convergenza di ve-
dute. che ha indotto naturalisti 
e cacciatori di Verona a pubbli 
care insieme l'opu«co!o « Rispet-
ta la vita degli uccelli» E ss 
e deciso di allarcare il dibattito. 
in successive riiiniom. per ap-
profondire gli argomenti con 
maggiore pluralita di voci. con 
Tintento di amvare a mettere in 
stato di accusa di fronte alia 
opinione pubblica i responsahili 
di uno stato di cose, che dan-
neggia tutti col solo vantaggio 
(per altro temporaneo. dato il 
progressivo rarefarsi della sel
vaggina) di pochi privilegiati. 

Potrebbe quindi darsi che si 
abbiano sviluppi cosi ootevoli da 
imporre finalmente rattuazione 
di misure a un tempo democrati-
cbe e bioecologiche. tali da ga-
rantire a tutti. concretamente. 
il diritto di caccia, senza per 
questo ripudiare le istanze della 
scienza, dei valori ambientali. 
del turismo. dell'agricoltura. Ne-
cessario in questo quadro Tav-
verarsi del voto espresso dalla 
Sezione italiana del Consiglio in
terna zkmale per la protezjone de
gli uccelli. che sia cioe previsto 
per legge rinserimento di na
turalisti nei Comitati provinciali 
della caccia. 

Dario Pacc'mo 

I clienti 
del dottor 

Faust 
La vecchiaia e dovuta a un virus ? 

Le cure degli istituti specializzati 

Nessuno vuole essere « Matusa » 

II professore socchiuse gli 
occhi un momento prima di ri-
spondere. poi disse con calco-
lata lentezza: t Fra poco la 
malattia piii diffusa sara la 
vecchiaia *. Poteva sembrare 
una battuta, via egli precisd 
subito il suo pensiero: «Vcde 
— continuo. rivolgendosi al 
giornalista che lo iriferuisfa-
va — i progressi della merii-
cina vanno allungando la du-
rata media della vita al punto 
che gia oggi. nei paesi civili, 
una forte aliquota della popo-
lazione e fatta di vecchi e, quel 
che e" peggio, di vecchi per i 
quali sul piano medico non si 
fa quasi nulla >. 

Questo discorso dello scicn-
ziato inglese Robert Sims, il 
quale da vwlti anni studia t 
problemi biologici dell'invec-
chiamento, non devc stupire: 
d proprio lui a sostenere che 
la vecchiaia non e una condi
zione fisiologica inevitable, ma 
uno stato anormale e addirit-
tura morboso in quanto dovuto 
a un virus latente in tutti noi 
finche, a una certa epoca della 
nostra vita, non diviene attivo 
ostacolando la riproduzioite eel 
lulare, il che appunto provo-
cherebbe I'invecchiamento dci 
tessuti e degli organi. 

Ora. a prescindere dall'atten-
dibilita o meno di una simile 
ipotesi (non completamente as-
surda) rimane il fatto che. pur 
senza il supposto intervento di 
un virus, non 6 temerario con-
figurare la vecchiaia come una 
malattia quando si pensi alle 
rinunzie, alle minorazioni. agli 
acciacchi che essa comporta. 
E se interes<sava poco in pas
sato. allorche era condizione 
di pochi. non pud non interes-
sare molto oggi che d condi 
zione di molti. benche ancora 
manchi un serio impegno da 
parte di tutti. 

Infatti mentre misure sani-
tarie di ogni sorta vengono 
adottate per proteggere i bam
bini dalle insidie delta loro eta 
fino a far loro raggiungere 
nelle migliori condizioni di sa
lute e di efficienza fisica Veto 
adidta. gli anziani restano ab-
bandonati a se stessi senza che 
aicun potere pubblico si ponga 
neppure il problema di preve-
nire I'invecchiamento o di cu-
rarlo. Atteggiamento, oltre che 
ingiusto. economicamente nega-
tivo per la societa, per le spese 
di assistenza che si rendono 
necessarie, e per la mancata 
att'wita lavorativa di tanti che 
potrebbero ancora far qual
cosa. Le amministrazioni delle 
grandi citta spendono ogni 
anno, per la sola assistenza 
agli anziani. fior di miiiardi. 

tnsomma. col progressivo in 
vecchiamento delle popolazioni 
Vobiettivo della cura e della 
profitassi della vecchiaia e di-
venuto attuale non soltanto sul 
piano medico, dove e doveroso 
tendere a risanare la compro-
messa integrita fisica e psichi-
ca di una massa in continua 
espansione. ma anche sul piano 
sociale per il maggior peso 
economico che il crescente nu-
mero di persone anziane fa 
gravare sulle spalle della co-
munita. 

Kon si tratta di « ringiovani-
re » madi ritardare. con adatte 
misure preventive, il process'o 
di decadimento o, laddove que
sto sia gia in atto. di riuscire 
almeno in parte a farlo regre-
dire. E qui nasce un prima 
quesito: perchi alcuni invec-
chiano piu presto di altri della 
stessa eta, per cui di due ses-
santenni uno appare vivace e 
dinamico e Valtro invece quasi 
decrepito? Non sempre dunque 
VetA biologica coincide con 
Veta cronologica. ma doo'6 fl 
segreto del divario? 

Per trovare una risposta bi-
sngnerebbe conoscere bene le 
cause della senescenza, men
tre finora ne abbiamo un'idea 
appro<:simatira: la vita disor-
dinata. le emozinni. VobesUa, 
i fattori tossici esterni (abusi 
di alcoolici. fumo. caffe) o in-
terni per disordini digestivi o 
imperfetto drenaggio intestina-
le quotidiano. ere. Ovviamente 
codeste cause suggeriscono nor-
me generiche: far vita rego-
lata, evitare le tensioni nervo-
se, coneggere VobesUa, e cosi 
via. In quanto a cure vere e 
pToprie, si usano gli ormoni, i 
complessi vitaminici, le mie-
zioni endomuscolari di sangue 
di soggetti giovani. la famosa 
novocaina ed altre. 

In America, per esempio, la 
terapia antisenile consta di due 
rimedi: 1) periodiche fleboclisi 
di soluzioni fisiologiche, desti-
nate a ripulire i van organi 
e tessuti delle scorie che vi 
ristagnano; 2) una dieta chi-
mica per tre settimane all'anno 
a base di aminoacidi, glucosio, 
vitamine e grassi speciali, an-
ch'essa purificatrice. In URSS 
la cura si basa su ormoni, vita-

mine. e novocaina; quest'ulti-
ma. dando luogo all'acido para-
minobenzoico. stimola gli enzi-
mi che favoriscono il ricambio 
e quindi Veliminazione di sco
rie nocive. Ed p proprio a Kiev, 
dove si trova il piu importante 
dei 101 tsfifiifi sovietici specia
lizzati, che la OMS ha tenuto 
un convegno di studio sulla 
profilassi dell'invecchiamento 
precoce, con rappresentanti di 
venti paesi europei. 

Infine, poiche si e accennato 
al fatto che gli anni non sem
pre rivelano la vera eta biolo
gica (cioe un tizio pud essere 
piu vecchio o piu giovane dei 
60 o dei 70 anni che ha) d di 
non poca importanza poter di
spone di un criterio di guida 
per valutare in ciascuno code-
sta eta biologica, in altri ter
mini I'effettivo grado di scni-
litii. A tal fine sono stati pro-
posti alcuni tests che riguarda-
no la capacita di adattamenta 
visivo, la memoria, lo stato 
psichico. la resistenza cardio-
polmonare. la quantita di or
moni prodotti dall' organismo, 
con un punteggio per ogni sin-
gola prova diverso secondo il 
diver so reperto La somma dei 
punteggi darebbe un indice 
di senilitd corrispondente. con 
una certa approssimazionc. alia 
vera eta del soggetto. indipen-
dentemente daali anni che ha. 

Gaetano Lisi 

Un premio 
di pittura 

a Novi 
di Modena 

Anche a Novi di Modena. un 
paese collocato al limite set-
tentrionale della regione emi 
liana, la dove la pianura si in 
clina per scendere lentamente 
al Po, esiste un premio di pit
tura. Un premio organiz?ato 
dai contadini e dapli intellet-
tuali del luogo, in.cognanti e ar-
tisti. che attorno alia principale 
istituzione culturale del paese. 
la biblioteca comunale. hanno 
saputo creare un fertile terrc-
no di incontri. La manifesta 
zione. giunta alia sua seconda 
edizione. appare cosi come una 
proiezione di questi interessi. 
il desiderio di inserirsi in un 
dialogo che oltrepassi ogni li
mite provinciale: pur sen/a ri 
nunciare alia schiettezza della 
sua origine. cosi ben dimostra-
ta dai premi assegnali. tutti 
costituiti. come a Suzzara. da 
prodotti della natura. I parte 
cipanti. su invito e per accet-
tazione. sono stati assai nume
rosi. esattamente 223. di cui so
lo 106. con 146 onere. ammessi 
dalla Giuria. 

II primo premio. consistente 
in un vitello. 6 andato ad Al
fredo Del Greco, uno dei piu 
interessanti neo costruttivisti 
attuali. il secondo a Concetto 
Pozzati. che ha riproposto il 
suo naturalismo emblematico. 
il terzo a Giangiacomo Spada-
ri, autore di una drammatica 
immagine della guerra del Viet
nam. Gli altri premiati: Gara-
gnani. Rampinelli. Abacuc. 
Lazzarini. Martini. Paolucci. 
Galusi. Carena. A Giorgio Go-
mirato. autore di una vivace 
scena popolare. e andata una 
medaglia d'oro della locale Se
zione comunista. 

cc Le brigote 
internazionali» 
di Luigi Longo 

tradotto 
in Jugoslavia I 
ZAGABRIA. novembre 

Tra breve uscira a Zaga- I 
bria Le brioate intemaziona- I 
li in Spagna d\ Luigi Longo. 
edito da c Epoha ». Per tale 
edizione U segretano gene-
rale del Partito comunista 
italiano ha scritto una nuo-

I va prefazione. nella quale di- . 
chiara la sua soddisraz.'one I 

. per fuscita dell'edizione jugo- ' 
slava. che viene proprio nel 
trentemale della guerra cv 

I vile spagnola. e mentre tut, 
te le forze progressive moo- I 
diali rivolgono al popolo spa- • 
gnolo e alia sua lotta t loro , 
sentimenti di simpatia e di 

. aolidarieta. 
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