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IL DOCUMENTO APPROVATO AL TERMINE DEL CONVEGNO Dl FIRENZE PROMOSSO DALL ISTITUTO GRAMSCI 

Per la salvezza del patrimonio artistico e culturale 
A conclusione dei lavori 

del Conveano naziona 
le promosso dallo Istt 
tuto Grarnsci Per la 
tutela del patnmonio arti
stico e culturale italiano -
Per la difesa e il rmno 
vamento di Firenze e Ve 
nezia tenutosi a Firenze il 
10-11 dieembre. e stato 
steso un documento alia 
cui formulazwne nelle It-
nee generali si e dedicata, 
sulla base del rtsultati del 
dtbatttto. una Commissione 
cos] composta: proj. Ra 
nuccw Ihancht Bandttwlli. 
arch. Giorgio Bellavista, 
dot I. Giuseppe Chiarante, 
prof Emanuele Casamas 
sima, proj arch Edoardo 
Detti, prof. Roberto Lon 
din, prof. Giorgio Mori. 
dolt. Giovanni Prevttali. 
on. Adriano Seroru. mini 
stro Rodoljo Sivtero, on. 
Gianmario Vianello 

Diamo qui fi< senuito il 
testo defimtivo del docu 
mento: 

* Le disastrose alluvioni e ma-
r e b a t e del 4 novembre hanno 
drammaticdmonte nchiamato la 
attcwiroe degli uom m di cultu 
ra e di tutta l'op'nione pubblica 
italiana sul problema di una 
nuova polit'ea per la salve/za 
del patnmonio culturale. storico 
e artistico e per lo sviluppo e il 
rinnovamento <lel'e struttcre sco-
lastiche. cu'turali residtnziali e 
civili di intcre region italisne e 
WMian7itutto di g-andi centri di 
altissima tradi/ione di civilta co
me Firen7e e Venezia. 

E' da decenni, omiai. che me 
stimabih teson di arte e di 
cultura sono sotto[x>->ti. in Ita 
lia. a no rov noso processo di 
distruzi<oe e di <lepeninento: la 
asscnza di un.i sena politica <b 
pianificazione temtoruile. Tab 
bandono delle citta e degh am-
b'coti paesistm <il caos urbani-
stico e alia specuIa7ione e<lilizia. 
i'cstrema e.siguita di uomini e 
di mez/i a dispo-dzione degh or
gani preposti alia tutela del patn-
mcxvo culturale. le disfunzoni e 
I ntardi burocratici nell'azione 
dei pubbhci pote-i. !a eostante 
sotto\aluta7ione degh mteressi 
cu'turali neH*impa?ta7'one del bi 
lanco dcllo St.ito harno con««i 
tito e favonto la di.spersione e il 
logoramcnto di un immenso pa 
trimonio che e una delle nostre 
maggion ncchezze ruuionali. la 
deturpazione di ccntn stonci e 
di belle/ze naturali uniche al 
mondo. e addinttura scempi in-
qualificabili come quello recente 
che ha condotto alia rovma di 
Agngento 

Cio che e accaduto nei giorni 
deH'alluvione a Fireti7e a Ve-
nezia. m tante altre citta e pro-
vncie italiane non e che I'ultimo 
e piu anviro frutto di questa po
litica di abbandono. Alle respon 
sabilita di lungj data — per le 
errate impostaz oni che hanno 
condotto alio spopolamento delle 
campagne e al dissesto idrogeolo-
gico e forestale. per I continui 
lTvii della nuova legislazione ur-
hanistica. per l'assenza di orga-
nici interventi di sistemazione dei 
flumi e delle coste. necessan per 
r>congnirare m nacce che pure da 
oiu parti erano state previste e 
denimciate e invece costantemen 
te ^criflcati alia pressiooe di 
intercssi speculative —. si sono 
aggiunte nel momento della ca 
tastrofe la colpevole merzia. la 
frammentaneta d' ntervento la 
cronica inefTic.enza di un appara-
to burocra'ico centralizza'o: in 
p-ima loea per la salvezza del 
patnmonio artistico e culturale. 
conic nell'opera p ii generate di 
soccorso alle popolazioni. sono 
state soprattutto le autonta lo-
cali. l'abnegazione dei funzionan 
e dei Ioro dipcndcnti. l'azicne ge 
nerosa e appassonata dei volon 
tan . lavoraton. studenti. uomini 
di cultura. 

I danni che I'alluvione ha arre-
cato al patnmonio culturale sono. 
purtroppo. di va'orc Tcalcolabi 
le: ma non mono gravi sono le 
preoccupazioni che essa pone per 
rav\enire. Non e mai stata cosi 
drammatica come oggi. dopo la 
mareggiata del 4 novombre, la 
minaccia che incombe su Vcnezia. 
a causa del progressive logora 
mento e noi della ro'ttira delle 
barr 'ere di difesa contro il mare 
« della mancata progettnzone di 
un piano di sovera regolamenta 
zione del si stoma lagimare. Grava 
su Firenze e sul suo comprenso 
no. duramcnte colpiti m tutta la 
loro tradiz'onale stnittura produt-
ti\-a (piccola e media 'ndtistna. 
artigianato. agricoltura) con gra
vi conseguonze per l'occupazio-
oe e per U livello di vita degh 
•bitanti. che possono condurre a 
un ulteriore esodo dalle campagne 
« ad una crisi della stesia comu-
nita urbana. il pericolo di ima de-
gradazione anche come centre di 
studio e di \ita culturale. a cau
sa dei dami subiti da tutte le 
principal) istituzvrr.i a eomincia 
re dalla Bibl.-o'eca nazxmale e 
dalla Universita flno al ncco tes-
*uto di circoli e associazioni cul-
turali popoLm. la cui vntale 
funzione si e rivelata ancora una 
vo'.ta noi g-o-ni drammatici del-
raUuvione. Piu in eonerale. e 
tutta la vita culturale italiana 
che subisce un seno contraccolpo: 
e non so'o per la perdita. spesso 
purtroppo irneparab-le. di ooere 
<farte e di l'bn. co'lezioni. docu-
monti archi\is*.ici. Basta pensare 
che il disastro che ha co'otto la 
Bibljo'eca nazionale di Firenze. 
TArchivio di Stato ed a!tn ar
ch ie e biblioteche. pubbhebe e 
private, va ad aggiungersi alia 
situ.iz"one di semi-chiusura *i cui 
da armi si trova la B'bboteca na 
zionale di Roma e che di con<se-
guenza oggi non e p u finz:onan 
te m Italia un solo contro di 
studio di effetUvo liveUo na-
zionale. 

Di fronte a questa situazkvie il 
silcnz<o e la rassegnazkme sa-
rebbero colpa imperdonabile: 
ognuno di noi. tutti gli uomtii di 
curlura. tutti i cittadini consa-
pevoli. rianno il dowre di far 
sent ire piu alta che mat la loro 
voce. E non basta La promessa. 
da parte dei pubbltci poteri. che 
si cerchera di porre in qualche 
tnodo riparo a quanto £ stato 
dameggvato. di restaurare o ripri-
•tfeiare almeno tutto ci& ch*« non 

e andato irnmediabilmente per-
duto: occorre creare realrrente 
le couduioni perche quel che e ac
caduto non si npeta, perche cevsi 
1'dbbandono e il logoramtti'o del 
patnmonio culturale ed artLStico 
perche sia possible una piu am 
pia llontura di strutture e di 
vita culturale nel quadro di un 
nnnovato e piii ncco e libero svi
luppo della vita economica, so-
ciale e civile del Pae.se Del tutto 
inadeguate. rispetto a queste est 
genze. appaiono le misure fin qui 
adottate o annunciate nei due 
decreti emes.si da! governo e nelle 
limitate proposte di moiiflca al 
Piano di sviluppo 

Due insegnamenti emergono sia 
dalla tragica vicetida dell'allu-
\ione sia da tutta l'amara e.spe-
r.cnzd degh ultimi anni Innanzi-
tutto che quaLsiasi intervenlo di 
MOCO'O e di tute'a del beni arti 
.stici e culturali rischia alia tine 
di rnelarsi impotente se manca 
una adeguata politica di organiz-
z<i/iono del terntono. casi per 
(|iiel che nguarda Li sLstema zio
ne <lelle nwxitagne e <lelle acque 
come per quel che ccnterne lo 
->vilup]M} url)<inistico Oggi c,6 e 
evidente [KT Venezia. che puo es-
sere salvata solo so si p r o v i 
de a un tempestno ccnsolidamen 
to de.le difese ver.so il mare e a 
una legolamentazione su ser:e 
basi tettiito scientifiche del si-
sterna delle acque lagunan evi-
t<indo ulterior! pencolosi pertur-
bamenti di un et|inlibrio tarito de-
licato (rnentre nt*i si e ancora 
reTlizzato ii molello di studio 
per la sistema/icue della laguna. 
si sta gia la\orando all'impianto 
del canale dei petroli). E' eviden
te per Firenze. che dovrebbe es-
sere po-ita al sicuro con organic! 
inter;enti di sistemazione idro-
geologica e fore.stale del bacino 
dell'Amo e con 1'immediata tra-
sforma7io!ie del sistema di dighe 
del Valdai no in un eftlcace di-
spositivo di difesa Ma e proble
ma che nguarda tutto il Paese. 
di anno in anno sempre piu espo-
sto alle devastazioni delle allu
vioni: occorre percio non solo 
avviare subito le necessane ope-
re di inter\ento. ma anche — ai 
fini di una piu approfondita cono-
scenza dell'ambiente in cm ope-
rare — incrementare gli studi e 
le ncerche nel campo delle scion-
ze idrauliche. forestall e geo'o-
giche. campo smora troppo tra-
scurato >n Italia e dove invece 
e urgente tin forte impegno del 
Ccnsigho Ndzionale delle Ricer-
che in collaborazione con i com
petent I organi e servizi dello 
Stato 

E e'e un secendo insegnamento: 
ed e che le citta sono corpi vi-
venti. cosi che non e possibile 
assicurare una reale salvaguardia 
e valonzzazione del'e loro bellez-
ze artistiche e dei loro teson cul
turali se non nel quadro di un 
ordmato sviluppo sociale e ci
vile. La rinascita e lo svnluppo 
di Firenze e di Venezia. della loro 
vita economica, del loro ruolo 
come centri culturali vivi e non 
come citta museo. non possono 
non basarsi su una politica ge
nerate di pianificazione del terri-
torio e su un'efficace azione di n-
sana mento dei centri stonci, che 
ne impedisca la decadenza o la 
distruzione. causata da interven-
ti specu'ativi. e assicun alle po-
polazioni condizioni di kisedia-
mento adeguate alia dignita 
umana. 

Solo in questo quadro pud tro
va re un'adeguata collocazione una 
nuova politica per la tutela e la 
valonzzazione del patnmonio ar
tistico e culturale italiano Sono 
necessan. senza dubb-o. provve-
dimenti urgenti. efficacemente 
coord nati e gestiti in modo de-
mocratico da Comitati rappresen-
tativn degli Enti locali erritonali 
e delle forze culturali mteressate: 
m particolare. per assicurare al 
piu presto, n tut'.e le zone colpi-
to daH"alluvione. un efficace fun-
zionamonto delle strutture scola-
stiche e 'onanzitutto dell'Univer-
sita di Firenze. dannegg-ata cosi 
gravemente e per b quale sono 
del tutto insufficienti i 900 mil ion l 
s oora stanziati: per attuare prov-
vedimonti straord nan di assis'en-
za scolastica. dalla scuo'a deH'ob-
bligo all'Universita. anche nve-
dendo a questo scopo il Piano 
fmanziano qunqutmate per la 
,-cuola: per nmettere al piu pre
sto -n p ona fimz-one le associa-
zoni. i crcoli. i sodalizi popola-
n . garantendo alia loro azione 
un c<*icreto nconoscimento di di-
nt to: per fomire agli organi pre-
pasti alia tutela dei beni artistici 
e culturali i mezzi e gli uommi 
necessan per la gigantesca ope
ra di restauro delte opere d'arte. 
dei libn. dei documenti daraieg-
giati dalle acque. utdizzando. sen
za stolte preclusioni dettate dal-
l'orgoglio nazionabstico. tutti i 
tecnici che gli altri paesi posso
no mettere a d'^posicone; per av
viare subito un programma per la 
nproduzkwie microfilmica di tutto 
il materiale bibliografico e do-

A Nuova Delhi 

cumentano raro conservato nelle 
biblioteche e negh archivi pub-
blici e privati. 

Ma occorre anche avviare su 
bito un'organica nforma degli 
strumenti e delle linee di inter 
vento dello Stato in questo settore 
La Commissione d' ndagme che ha 
concluso i suoi lavori nella scor-
sa pnmavera. ha posto in luce la 
drammatica e scandalosa situa 
zione di depenminto e di abban

dono in cui si trova il patrimomo 
storico. archeologico. artistico e 
bibliografico italiano e ha for-
mulato al nguardo precise n-
ch'este di adeguamento degli or-
ganici e del mezzi finanzian. per 
l'o,>erd ord nana di tutela e per 
un programma straordinano di 
ntervento Le disastrose conse-
guenze dell'ailuvione rendono tan-
to piu urgente questo adegua 
mento degli impegm dello Stato. 

' Non basta pero un aumento di 
mezzi e di personate (ed anche 
per questo occorre del resto un 
preciso ed organico programma 
di formazione di nuov i quadn a 
livello sia scientifico che tecnico 
professicoale). si impone utia 
riforma che. da un lato. assicu 
ri U necessano ngore della le 
gislazione di tutela contro ogni 
mal ntesa liberalizzazione del mer 
cato dei beru culturali. per evi 

tare le dispersioni, I trafuga-
menti. le vendite all'estero. e 
che dall*altro dia alle ammni 
-.traz'oni prepos'e alia tutela dei 
patnmaiio s'onco. culturale e ar 
tistico una struttura/one p-cna 
mente democratica. che assicun 
la piu amp'a valonzzazione della 
competeoza e dell'miziativa dei 
funzionan e degh studiosi, e un 
efficace coordinamento con la 
fun?ione insostituibile degli End 

locali. dimostratisi anche nel caso 
dell'alluvicne ben piu vigili e 
solleciti deJe lontane e merti au 
"onta burocratiche cent rah Que 
•>'a riforma ncn puo esse re ulte 
-lo-men'e nnviata: e indispvns«i 
b'ie che essa s'a v.irata co:ro la 
presente legislatura. per porre 
i'me alia scandalosa situazione di 
un Paese che ix>ssiede il piu 
grande patnmonio di civilta e di 
arte del mondo e che a questo 

patiuikmo dedica metio if i t e r a t e 
che alia castruzione di qualche 
chilometro di autostrada 

Co tho e ace KIU'O n quest l 
gionu. (.0*1 ralluvone. tuti devo 
piu npeterM; il co»it nuo pto-
gressivo 'os?o-io che dura da anni 
de\e* luwe Per gli 'n'ellettuali. 
p^r gli uomni di cultuia. per gl. 
studiosi ltaliani. la re^ponsabilita 
e grande Occorre assicurare la 
nnascita e lo sviluppo di Firenze 

e Vtne/ia. nai come cit'.'i niu^eo. 
•in come c tta vivinti. cccitti at-
tni di vita tul'urale di nlcvanza 
oni «oo I'ahan.i mi mcidale : 
ojco-re i'ii|Kii'e a l e p ibbl'che 
autonta le icelte che »<fio ne 
cvssane perche gli invnen>i te 
=on di ai te e di cultu-a che ab 
b\imo eroaYato dal pasvi'o sumo 
siivaguardati e arncchiti. l>er 
l'ltalii o per tu'ta la civilta 
umana » 

Conferenza 

economica 

fra India, RAU 

e Jugoslavia 
NUOVA DELHI. 13. 

La Repubbbca araba unita. la 
Jugoslavia e l'lndia hanno mi 
ziato una conferenza economica 
della durata di tre gionu che 
ha per obcitivo di incrementare 
gli scambi commerciah fra i 
paesi in via di sviluppo Le con
versazioni. che fanno seguito al 
vertioe politico deljo scorso ot-
tobre. si concluderanno domani 
eon un comurucatoi Alia confe
renza partecipano il ministro 
deU'Economia e del Commercio 
estero della RAU, Hassan Abbas 
Zaki, il ministro deU'Economia 
della Jugoslavia Alek*ander Gri-
lickov e il ministro del Commer
cio indiano Manubhai Shah. 

I'hanno "progettata" 14 milioni di donne 

E noi I'abbiamo costru'rta Avere il progetto non e stato semplice: man-
cavano disegni, dati tecnici, tutto. Cera solo un'idea Meglio: un deside-
rio. Perche 14 milioni di donne volevano una lavatrice con qualcosa di 
particolare, qualcosa che ripetesse alia perfezione cio che la donna sa 
e vuole fare prima, durante e dopo il bucato. Nello stesso modo e nella 
stessa misura 
Cosi, e nata la speciale vaschetta che vedete nella fotografia. E' lei che 
permette alle lavatrici REX di prelevare automaticamente le giuste dosi di 
detersivo per prelavaggio e lavaggio. Ed e sempre lei che consente di 
eseguire il candeggio automatico, nel modo giusto ed al momento giusto. 
Vista cosi, sembra la geniale invenzione di qualche scienziato del lavaggio. 
E invece e solo la versione tecnica deir'amore" di 14 milioni di donne 
per la loro biancheria 
Noi della REX non abbiamoinventatoalcunche.Abbiamosolointerpretato 
un desiderio e, nel dargli forma, abbiamo aggiunto la nostra esperienza 

tecnica, la bonta dei materiali e la verifica dei collaudi. E ci e riuscita 
cosi bene, che I'abbiamo brevettata 
QUESTO, E' LA REX. Una grande industria, particolarmente sensibile 
alle piu precise esigenze del pubblico. Un'azienda dove gusti, abitudini 
ed esperienza del consumatore sono I'unita di misura di ogni soluzione 
tecnica Un complesso dinamico, costantemente attento ad offrire in 
ogni suo prodotto la soluzione migliore di un problema reale. 

• La REX produce: lavatrici, televisori, frigoriferi, cucine • apparec-
chi e impianti per alberghi, convivenze, pubblici esercizi e lavanderie 
automatiche. 
D I prezzi REX sono tra i migliori in Europa 
D La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicita leale 
nei confront! del pubblico. 

una garanzia che vale J 
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