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Per la riforma delle strutture artistiche 

LA VIA INDKATA 
COSTITUENTE DELLE ARTI 

Le gravi perdite causate dall'alluvione e i rischi corsi da lanta parte del patrimonio artistico ripor-
tano in primo piano le proposte della Commissione d'indagine - Autonomia d'azione e finanziaria 
dei cenfri periferici. Cos'e il Consiglio nazionale dei beni cultural! - Una scelta per la democrazia 

DIBATTITI E CONFRONTI 

Ancora su « Domani le donne » 
di Evelyne Sullerot 
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Strenne 1966 
PICASSO 
II pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

Le gravi perdite e gli ancor 
piu gravi pericoli corsi dal pa
trimonio artistico culturale nei 
giorni dell'alluvione e del-
l'« acqua alta > a Venezia sono 
avvenuti in un momento par-
ticolare del vccchio dibattito 
sulla sua eonservazione. Dal 
10 settembre infatti il Ooverno 
avrebbe dovuto presentnre leg 
gi speciflche in base alle risul-
tanze della Commissione d'in
dagine istituita il 20 aprile '(54. 
Ci sono voluti due anni per il 
lungo lavoro di accertamento 
della Commissione. Ora biso-
gna far presto. Prima di tutto 
per 1'assegnazione dei fondi 
die . ricordo. la Commissione 
d'indagine stabiliva in 375 mi 
liardi di spesa straordinaria 
nei primi dieci anni e in 80 
miliardi di spes<> annuali di 
esercizio e personale. Una ri 
chiesta minima, rnisurata con 
grande responsabilita. Ma de-
eisiva se la si eonfrnnta con 
i 15 miliardi ancora stanziati 
nei bilancio 1007. 

Riconfermiamo pure che la 
questione dei fondi e. come 
si suol dire, prio-itaria rispetto 
a tutto il restn. L'utilizzazione 
dei sotterranei e del pianterre-
no alia Biblinteca Nazionale di 
Firenze. alia Marciana. agli 
Uffizi occ. dovutn nll'insuf-
ficienza di spazio. Hmpossibi-
lita. per esempio a Venezia. 
di intervenire contro i danni 
della salsedine. le deficienze 
nella stessa catalogazione del 
patrimonio. eosicche di cose 
perdute puo non rimanere nep 
pure la memoria. dovute alia 
scarsita del personale qualifi-
cato. queste ed altre calamita 
possono ossere rimediate da un 
congruo stanziamento di fondi. 
Ma la questione non si esauri-
sce in termini quantitative As
sume una ben chiara fisiono-
mia di qualita. 

La Commissione d'indagine 
k intervenuta proprio su que-
sto aspetto proponendo I'auto 
nomia per l'amministrazione dei 
beni culturali. diretta da un 
Consiglio Nazionale. 
Forse non a tutti b chiaro che 
cos a significhi autonomia in 
questo campo. E forse proprio 
i Soprintendenti e i dirigenti 
ministeriali del settore non ap-
prezzano appieno che anche la 
dichiarazione di «bene cultu
rale » come patrimonio asso-
luto e universale deH'umanita, 
fatta dalla Commissione. vera 
e propria Costituente delle Ar-
ti. e 1'inizio di una lun2a stra-
da che indica una svolta dalla 
vecehia concezione del « patri
monio culturale-artistieo > che 
lo Stato poteva e doveva can-
servare con la sua buroera-
zia, all'estensione a tutto cio 
che. sia in mano di privati o 
di enti religiosi o locali. costi-
tuisce un bene prezioso del 
l'timanita, della sua storia e 
del suo ambitn civile. 

Nei passa aeio da una conce
zione conservatrice a una atti-
va utilizzazione del bene arti
stico ai fini della cultura pre-
sente si rivela anche un altro 
punto deeisivo: l'offesa al bene 
culturale non potra es«oro pin 
snltanto considerata sul piano 
amministrativo (quante volte 
la multa e la semplico sanatn 
ria di uno strazio irreparabile 
gia compiuto!). ma anche sul 
piano pcnale. 

// castello 
di Alzate 

Si dira che anche oggi 1'Am-
ministrazione delle Antichita e 
Belle Arti (denominazione che 
cadrebbe con le nuove leggi) 
pud agire in sede penale. Ma 
la mancanza di autonomia im-
pedisce la sollecita attuazione 
di un procedimento e quindi 
praticamente lo annulla. I^e 
cronache quasi quotidianamen 
te ci informano della impos-
sibilita della amministrazione 
delle Belle Arti. per difetto di 
personale e per mancanza di 
autonomia. di perseguire colo-
ro che lasciano andare in ro 
vina k? ville e i castelli (tute-
lati da una lcs.se 1 giugno '39). 
coloro che violano con bruttu 
r e i eentri storici e il paesag 
|fio. anche laddove esistono pia 
ni regolatori. per non p.irlare 
dell*esportazione clandestina 
dolle opere d'arte e del eor*o 
truffaldino di cui sono e*em 
pio molti passaggi. com'e stat•> 
rivelato anche recentemente dal 
caso di una « Madonna » di So 
bastiano del Piombo o dalla 
denuncia del conte Durini per 
lo stato di abbandono in cui 
una Fondazione di asshtenza 
tiene il suo castello di Abate 

II pubblico cioe si accorge 
di quosti fatti attraverso la 
cronaca giudiziaria ben prima 
ehe le Soprintondonze. cioe lo 
Stato. abbiano agito in tutela 
della legge. come sarebbe I o n 
preciso compito. Tuttavia sa 
rebbe un grave errore prender 
»ela oggi. alio stato delle co 
•e . con le Soprintendenze lega
te in tHtttr* - V ^ t o alia Am

ministrazione centrale, che deb-
bono interpellare anche per la 
piu piccolu spesa. 

Autonomia d'azione e finan
ziaria. naturalmente controlla-
ta in base ai resultati, dei een
tri periferici delle Belle Arti. 
questa e la prima nceessita. 
ben vista dalla Commissione di 
indagine. Ma come si realizza 
in pratica r|uesta autonomia? 

II distacco dell'Amministra-
zione dei Beni culturali dal Mi-
nistero dcll'Istruzione e previ-
sto dalla Commissione di inda
gine con la formazione di un 
Consiglio Nazionale dei Beni 
Culturali. composto da perso-
nalita della cultura e da esper-
ti. una specie di quel Consiglio 
dei garanti che era stato pro-
posto per la KAI TV dai pro-
getti di legge Parri-La Malfa. 
Questo Consiglio dove esprimo-
re un osecutivo di cinque mem-
bri che si affianca al Mini 
stero. presidonte di diiitto del 
Consiglio <>. naturalmente, del-
I'Ksmitivo. Questo Consiglio 
non 6 investito soltanto di com-
piti di eonservazione e di tu
tela. come sono quelli di pura 
consultazione dell'atttiale Con
siglio Supe-iorc delle Belle Ar
ti. R" impegnato anche ad agi
re. a proporre. anche in mate-
rie nuove. come sono quelle del 
rapporto con il turismo. che 6 
in gran parte un effetto dei 
* beni culturali» del nostro 
Paese. come quelle della cono-
scenza scientifica nei piu lar-
ghi attributi. compresi quelli 
della pubblicazione. cataloga-
zione e perfino di propaganda 
culturale. come pud essere at-
tuata anche a mezzo del'a 
RAI-TV. 

QiK?sta nuova stmtturazione 

prevista: con l'allargamento dei 
poteri — e il miglioramento 
delle condizioni — delle So-
printendenze; con la priorita 
delle valutazioni delle Soprin-
tendenze su tutte le altre am-
ministrazioni dello Stato: con 
la possibilita di esame del con-
tenzioso da parte di organi 
competent! (lo stesso Consiglio 
Nazionale. articolato in consul 
te regionali); con l'assegnazio-
ne di un Servizio generate di 
vigilanza che consenta un ra 
pitlo intervento e diretto con
tro le deturpazinni e i furti; 
e un grosso passo in avanti. 
Sarebbe grave che ttitta que
sta nuova materia, ora che i 
disastri fiorentini e i pericnli 
corsi da Venezia hanrio atro-
cemente richiamato Tattenzio 
ne su questi problemi. rima-
nesse ferma per le resistenze 
governative a premiere imme-
diati provvedimenti ammini-
strativi. 

// dibattito 
del "Gramscin 
H pericolo non sta soltanto 

nella miopia di chi deve prov-
vedere sul piano legislativn. 
Sta anche nelle resistenze di 
coloro che vorrebbero subito 
la perfezione e che non tengo-
no conto che a volte giuste 
obiezioni fanno il gioco di chi 
vorrebbe lasciare le cose co
me stanno. Ha certamente ra-
gione. per esempio. Cesare 
Brandi a considerare troppo 
estensiva la definizione di « be
ne culturale > data dalla Com
missione. Non tutto cid che 
«ha riferimento con la storia 

della civilta > puft essere valu-
tato t bene culturale inaliena-
bile». Anche per l'antichita 
non si puo mettere sullo stesso 
piano un coccio etrusco e una 
statua. E' indubbio che altri 
concetti (rarita. valore storico 
e artistico, documento) devono 
essere introdotti nella formula-
zione della legge. Ma non si 
puft pin seguire l'illustro stu-
dioso quando egli critica IVIH-
tnnnmia del nuovo sistema sot-
tolineando il pericolo che il 
Consiglio Nazionale si trasfor-
mi neH'ennesimo carrozzone. 
Quando si tolgono gl'impacci 
burocratici da tutti depreeati. 
si op<'ra una scelta verso la 
autentica democrazia. che 6 
un'articolazione di competenze 
senza che nessun burocrate pos-
sa decidere contro o in dispre 
gio dell'opinione pubblica. 

Proprio per questo l'lstituto 
Gramsci ha aperto il dibattito. 
nei giorni 10 e 11 scorsi. sulle 
prospettive aperte dalla Com 
missione d'indagine. partendn 
dagli esempi macroscopici di 
Firenze e Venezia. ma che 
potrebbero essere allargati al
ia Valle dell'Arno e ad alcuni 
territori veneti. Di fronte a 
chi vede la soluzione dei pro
blemi del patrimonio artistico 
posti drammaticamente dal 
l'alluvinne soltanto in una rac-
colta di fondi. assolutamente 
indispensabile. e in un sem-
plice problema di restauro. e 
opportuno contrapporre una vi-
sione di lotta per la trasforma-
zione radicale delle strutture 
artistiche ed esse non si tra-
sformeranno con decisioni dal-
1'alto. ma col rafforzamento 
delle autonomic locali nei qua-
dro generale di un organo di 

decisione e di controllo com'e 
il Consiglio Nazionale dei Beni 
culturali. 

Si teme eccessiva aulorita 
dei Soprintendenti che. per 
esempio. potrebbero dichiara-
re che non e bene culturale. e 
quindi alienabile ed esportabi-
le, un'effettiva opera d'arte. 
Ma le consulte regionali e l'or-
gano centrale sono li per con-
trollare e il Soprintendente. 
quanto piu ha poteri, tanto piu 
deve essere sottopostn al con
trollo dell'opinione pubblica e 
degli organi autonomi. Cosi 
dicasi anche per il dubbin che 
questi organi siano formati da 
veri competenti. Sta ai nostri 
legislatori il cercare di sottrar 
re alia pura e semplico Nomi
na ministeriale l'esecutivo del 
Consiglio Nazionale. 

Questo deve essere espresso 
dal Consiglio stesso nei quale 
convengono personalita d'ogni 
origine (non soltanto burocra-
tica o universitaria) ma. se si 
mantiene un dibattito demo 
cratico. non percto emissarie 
di interessi privati. Scelte eco-
nomiche congrue all'importan-
za ormai accertata dei proble
mi artistico culturali. strutture 
autonome, rafforzamento dei 
poteri locali. dibattito e forma 
zinne democratica deiili organi 
dirigenti. orientamento propul-
sivo e non soltanto di tutela. 
questi sono i concetti che de
vono imporsi in questo mo
mento tanto delicato in cui si 
passa dalla denuncia delle ca-
renze e delle colpe alia neces-
saria svolta verso la riforma 
strutturale delle arti e della 
cultura. 

Raffaele De Grada 

PROVETTA » 

TRA SCIENZA E 
FANTASCIENZA 

Sui problemi affrontatl dal sagglo dl Evelyne Sullerof, 
Domani le donne (Bompianl, 1966, pp. 274, L. 1.300), si e svl-
luppato un interessante dibattito. Del libro ha gia parlato su 
I'Unita. II 28 agosto scorso, la nostra collaboratrlce professo-
ressa Angiola Mnssucco Costa. Su una serle dl altrl teml 
messl a fuoco neli'opera della saggista francese pubblichiamo 
oggi un arlicolo di Laura Conli. 

II succe.sso del libro della Sul
lerot Domani le donne e le discus-
sioni cui ha dato I11040. anche su 
diver.«i giomali. socio un curioso 
esempio di errore loi?ico. Difatti 
la parte piu orig nale del libro 
(che sot to altri a.spetti e seno. 
;nformato. coraggio:so) e quella in 
cm nasce una cunasii contraridi-
/.iooe: <la una parte la Sullerot 
negd. piuMamenle. che una diffe-
renza aiiatornica e fisto!oi?iea co
me quella tra uomo e dotina pos-
sa limitare il ruolo e lo statuto 
.sociale della doiina. e nega. arbi-
trariamente. che una differenza 
anatomiea e fi.sio!ogiea possa 
creare una differwiza psicologi-
ca: dall'altra parte architetta la 
al>oli/i<ne della gravidanza. la 
t nascita in provetta ». la mater-
nita ridotta. come la patemita. 
a un rapporto bioloi;ico brevissi-
mo. il piu breve possibile: e su 
que.sta previsione f<xi<la. o ipo-
tizza. un radicale mtitamento psi-
colo'iico. culturale. sociale della 
donna. 

A parte il carattere fantascien-
tifico della previsione. la contrad-
dizione. e. o dovrebbe essere. evi-
dctite: se il ruolo. lo statuto. il 
diritto-dovere sociale non devo
no avere nella fisiologia. nei dif-
ferente ruolo biologico. una di-
scriminante limitativa. allora non 
si vede perche debba rendersi ne-
cessario un mutamento di questo 
ruolo biologico per modificare il 
rapporto sociale: o le donne do-

URBANISTICA 

Antichissima e ricca d i sorprese la storia dei Navigl i 

In barca dal Lago Maggiore 
f ino al Duomo di Milano 

La lunga vicenda nella quale si riassume tanta parte della storia della citta raccolta in un volume riccamente illustrato 
I capolavori d'ingegneria idraulica di Leonardo da Vinci — La via del mare attraverso i secoli — L'assalto dei grattacieli 

L'avvinccnte storm dei Navi-
pli milanesi. che e per larga 
parte storia della citta stessa 
dopo Vanno Mille. e illustrata in 
un elegante e purtroppo carissimo 
(25.000 lire!) volume edito da 
I'iero Gandolfi a cura di Claudio 
Occluena. II testo dj La Milano 
dei Navigli (questo e il titolo 
dell'opera) e di Piero Gadda 
Contt. le fotoarafie. che ne costi-
Unscono la parte se non altro 
quanlitatiramente preponderate 
sono di Uliano Lucas. Esse ju-
rono tempo fa oaoetto di una mo 
stra che si ferine, sotto lo stesso 
titoln del libro. al circolo della 
iamioha Meneahma. 

Rtpetiamn che e un gran pec-
cato die il prezzo sia di per se 
stesso un impedimento alia piii 
laraa diffuswne del volume, as-
sai prcacvole per il costrutto lar-
aamente divulgatao. per il mo 
do come esso si presenta. im-
mediato. illustratirn. capace in-
snmma di dare a chi lo scorra 
anche una sola volta un'idea 
chiara di come & nata e come 
si £ sviluppata intorno a que
sta citta I'antica scienza dei ca-
nali navigabili: come questi ne 

j siano direntati. durante i seco
li. le arterie vitali: e come in-
fine queste arterie subiscano. 
nei XX secolo. una sclerosi in-
clemente. ineluttabile. che le col-

j loca ormai tra le glorie del pas-
! satn. 

l.'inizio di questo Millennia — 

U marzo. dispose Vallontanamen-
to della popolazione della cit
ta condannala a essere distrutta. 
Ammassati in baracche e smi-
stati nelle qualtro zone prede
stinate dall'imperatore (Lambra-
te. S. Siro. Sosedo e Vigentino). 
i milanesi conobbero anni di pro-
fondo avvilimento. « iYon si ban-
no notizie precise — dice il Bo-
sisio nella sua storia di Mila
no — sulle condizioni di diritto 
fatte ai milanesi confmali nelle 
quattro borgate: esclusa la loro 
riduzione alio stato di servi o 
anche di rustici, esclusa altresi 
la loro permanenza nello stato 
di cittadini; si pud crederli n-
dotti alio stato di borghiaiani. 
che. nella sjumatissima gamma 
dt disuguaglianze della socield 
medioevale, era inferiore alia 
cittadinanza e supcriore alia 
mendtcita >. 

La seconda dislruzione di Mi
lano preoccupo gh altri comu 
ni lombardi. molti dei quali ore 
vano prima sostenuto 1'impera 
tore. Tale preoccupazione non 
tardd a trasformarsi in auten
tica soUdarieta politico con gh 
sconfitti. Nacque cost nei UGI 
la Lega Lombarda. In quel cli-
ma di ripresa della coscienza 
comunale e di riscossa i mila
nesi pensarono subito al ripri-
stino delle antiche difese mill-
lari. E tornarono a scarare il 
fassato di cinta: i larori co-
minciarono nella zona dove ora 

cromsta. si era preposto il pro
blema di collegare per vie di 
acqua Milano al Po e quindi 
all'Adriatico e a Venezia. 

Fu solo per il Duomo che ci 
si risoke a portare a termine 
I'opera incominciata tra dram-
matiche vicende storiche in un 
alternarsi di slanci e di arre-
sti a queste dovuti. 

Alio scopo di far giungere pin 
vicino ancora al centro della 
citta i pesantissimi blocchi di 
marmo bianco delle cave osso-
lane di Candoglia si decise di 
collegare il Saviplio Grande con 
la cerchia interna. Era I'anno 
J.W. / barconi partnano da 
Fondo Toce. sul IMCIO Maggio
re. raggiunpevano il Ticino a 
Sesto Calende. imhoccavann il 
fiiune. pni il Xariglio Grande e 
niunnerann in -S. Eu*1nra''0. 11 

nuovo raccordo li poriavo fino a 
un laghetto che la cerchia in
terna Jormava presso S. Stejano 
in Brolo (I'attuale piazza S. Ste-
fano) accanto all'area dove cir
ca mezzo secolo dopo Francesco 
Sforza doveva erigere I'Ospeda 
le Maggiore che i milanesi chia 
mono Ca' Granda. 

Tra i due laghetti e'era un 
dislivello di circa cinque brae-
cia che Ju superato con lespe-
ilientc di una conca. Ma sara 
soltanto Leonardo da Vinci a 
risolvere defmitiramente il pro
blema con un sistema di chiu 
se e di scarichi che ancora og 
ai $ consideratn un capolavoro 
incmtagliato di ingegneria idrau
lica. 

Ma il libro non si ferma qui. 
Esso affronta naturalmente le 
evnche successive durante le 

! appena trascorso il terrore per i passa la ria Carducci. Certo 
j la fine del mondo — vide i mila- j non molti sanno che quando 
1 nesi preda di un terrore ben piu '• oagi si recano al cinema Or-
! concreto: il terrore del Barba- | chidea. si siedono sull'antico 
j rossa. Quando Yimperatore ordi- \ terrap;cno o « terraggio » che si 
'. r.6 per la prima volta la di- \ formo durante quei lavori di 
I stniz:ove della attA *vl 1955, il j scavo. La piccola va. che di 
I fnssnlo di cmla era stato co- < seana un anaolo retto dalla ria 
I struma appena * tre anni prima! Carducci a corso Maaenta si 
I dal maestro Gnabelmo da Gum- > r'nama appunto m memoria di 
! tcllino. Si trattava essenzialmen t quegli avvemmenti ria Terrag-

te di vn'opera mihtare. cstre j go. E poco distante. all'inizio 
mamente importante per la di 1 di via De Amicis si erge lunica 
fesa e brn lo cap] Fcirrico che pnrta r>*ivirm>ata della ottd. 
ne dispose la immcdiata coper Quattro anni dnjxi. sotto la 
tura. direzione di Gualielmmo Bor.o 

( Quattro axm dopo arrenne la J e di Marcello Prevede il fossato 
j seennda di*1ru:m-.e della c>ttd ; ju approfondito e allargaio: era 
j e il fossa'n venr.^ nuoramente! ormai vicina la rascita del ca-
; coperta. Questa volta l'offesa ri- ! nale narioabile die cono<ciamo 
; prtrtafa fu ben piu arave. La I come Sariaho Grande. 11 sun 
• dcrastazione fu completa. L'im-1 primo nome fu Tesinello o Ti 
i peratore prima di mettere la J cineilo. Si era nell'anno 1177 o 
i riffri a * sacco e fuoco» ordino , 1179. Arriro dappnma fino ad 
\ la deportazio'.e di tutta la citta j Ahh'ategrasso. Sel 1233 siccome 
i dinanza Valle ai sum piedi i : arera dato buoni risultati nei 

'rsr,la<ci w.fardi del'e ««'i par I la duphce funzone della nan 
! fe delta c<tta e prctese che tut-
! fi i milanesi. in un lunao. sir.i-
' sjro. interminable corteo. oli si 
• prostrassero dmanzi guirandogh 
! fedeltd: e distrusse sotto gli oc 
; chi dei rinti il ressillo del Co-
\ mune che era stato issato sul 
j Carroccio. 
' Quindi dette ordme alia sua 
j soldataglia di esegvire t il rfi-
1 roccamento delle mura. lo scar-
I dinamento delle parte, e 1'abbat-
' timento delle torrit; t infim S 

aabihta e della irriaazwne, fu 
prolunoato fino a Gaopiann. Sue 
cessivamente nei 1257 si decise 

] di portarlo fino alia chiesa di 
S. Eustorgio dove si allargd in 
un laghetto porticciuolo che pre 
figvrava I'attuale darsena di 
Porta Ticinese. 

Ma fino a quell'epoca non 
ebbt che una funzione assai li-
mitata rispetto ai pTogetti di 
chi gia in epoca anterior*, co
rn* atttsta LanioLJ* Senior*. U 

II p«*»«ggio dl una barca lungo II navlglio dl via San Damiane, 
ntl 1t» 

quali la rete delle vie d'acqua 
ii.-'omo a Milano fu ampltata: 
cosi la storia del Kaviglio Mar-
tesana che si intreccia alle vi
cende della citta nell'epoca sfor-
zesca e mise in comunicazmne 
la citta col lago di Como e 
quindi con la Valtellma; il Xa-
viqlio di Paderno la cui costru-
zionc coincise col declmo della 
citta e della Lombardiu stessa. 
dopo la fine di Lodovico il AJoro, 
rerso un periodo di guerre san-
auinose e di dominazioni stra-
niere. dai francesi agli spaanoli 
e da questi agli ausinaci: e in-
fine il Xaviglio Pavese termi-
nato soltanto nei 1S13. che risol 
sc il problema di un piu diretto 
collegamento di Milano col Po 
e quindi col mare: si realizza 
ra cosi. pienamente. una aspi-
razione antica forse quanto la 
stessa citta. 

11 libro contiene. prima della 
J rasssgna fotografica. alcune pre-
I gevoli stampe che nproducono 
j squarci dei Xavigli sotto le vane 
1 dominazioni straniere. Sella par

te fotografica e posaibile pren-
dere contatto con gli aspetti piu 
attuali e moderni. Folo ormai 
d'epora ci ricordano soprattut-
to immaaini della cerchia inter
na. prima del 1929. data della 
sua ultima e definitiva copertu-
ra. Piero Gadda Conti chiama 
questi i Navigli della nostal-
aia. distinavendoli dai Xavigli 
della storia. Via Fatelienefratel-
U. via Visconti di Modrone. via 
Molino delle Armi. dove ora e 
spesso impossible parcheggia-
re una utilitaria. fanno da sfon-
do a po'Ai e a barche. che do 
revano fare un po' simile Mi 
\a-,o a Venezia. due citta che 
lo sforzo. ii laroro. la tenana 
e Vinaeono di secoh avevano 
cnlleaalo attraverso il piii per-
fetto sistema idronar.o del mon
do. Sono folo. quesle. di reper-
\nrio; I'ahihta di Lucas e con 
s'stita T,p]la lur.aa. pazicnte. at-
tenia scelta. 

Ma I'opera del fotoora'o crea 
tore e poeta si manifesto nella 
rappresentazione dei Xavigli co 
me appaiono ai nostri gorr.i. 
sommersi dal traffico automobi-
hstico. schiacc'ati dai grattacie
li. dalle ciminiere. I.'umco ad 
avere ancora una rita propria 

! e il Xariolio Grande. Fu il pri 
mo a nascere e sard I'ulttmo a 
morire. Continua come nei Ion 
tano 1395 a essere scorso da 
barconi che portano alia darse 

I na di Porta Ticinese la sahhm 
\ che serve alia attivitd edihzia 

della cittd. Ixx barca non e piii 
trainata da animali. a spingerla 
quando ra contro corrente e un 
motore. Ma il barcaicio. giunto a 
Rettolino Freddo. vi jar a lappa 
sostando presso I'antica taver-
na o presso una famiglia ami 
ca. come un tempo. 

Angtlo Matacchiera 

vranno fare anticamera. nell'at-
tesa che i b:ologi perfe/icciino le 
loro cellette tenno.stat:che? 

In realta il Tatto ancora piti cu-
noso e ehe il succes.so del libro. 
per altri aspetti meritevole, ha 
dato ris«ianza soprattutto a que-
-ta parte ori!j:na!e ma contxad 
dittoria ed ernxiea: recensioni e 
<iiti.iltiti si S4»io :eicentrati '.iiTatti 
soprattutto suH'a.spetto fantascien 
tifico del lavoro della S'.illerot. 

In realta. tanto nei lavoro della 
Sullerot quanto — e piu — ne^Ii 
rntusiasini ingenm di quelle let-
trici che gia almanaceano sulla 
abolizione della gestazione f:.su> 
toxica, e'e Terrore di n<*i pren-
dere in considerazione le leii.^i di 
.svilupiH) dolle scien/e medico bio-
logiche. Non sto parlando delle 
t ieatji di natura >. sia chiaro: la 
scienza ha come =co;x> la cono-
scttiza delle leg'4i di natura a fun 
di violaz.ione delle medesime (co-
noseen/.i so.stanzia'.e a f:ni di vio 
lazione apparente); sto parlando 
delle les.Ui <h .sviluppo delle scien
ce medico bio'.ogiche. 

Consideriarno dunque il proble
ma dell'abolizione della gravidan
za alia luce delle less*! di svi
luppo delle sciftize medico-biolo-
giche. e vediamo attraverso quali 
tappe si debba pa.ssare prima di 
giun.i?ervi. II lettore ci segua ades-
50 in un gioco d'ipotesi che ha 
senzaltro del paradossale. ma 
che serve a dimostrare quali sia
no le leggi di sviluppo delle co 
noscenze e delle tecniche biolo 
giche. 

Prima di tutto occorre realiz-
zare la ge.stione in provetta di 
embrioni di animali supenori. 
tappa a cui non si e ancora gum-
ti. Bisogna cioe far nascere in 
condizioni di gestazione artificia-
!e non solo ratti e cavie. ma 
scimmie antropomorfe. Occorrera 
che le scimmie nate in queste con
dizioni sperimentali siano mo'.to 
11umero.se: non credo che si possa 
conrnciare la sperimentazione 
.sull'uomo se prima la sperimen
tazione su scimmie antropomorfe 
non raggiunge alte cifre. Inoltre 
non e sufficiente osservare che lo 
sviluppo del feto sia morfologica-
mente normale. ma si dovranno 
assorvare le diverse fasi della 
vita delle scimmie nate «dalla 
provetta » per rendersi conto che 
la loro vita, sia fi.siologica sia 
psicologica. non sia in nessun mo-
do handicappata dalle particolan 
condizioni della nascita: e questo 
si fara caitrollando lo svolgimento 
della vita di popolazioni nate «dal-
Ia provetta >. e d] popolazioni 
controllo tenute in condizioni di 
esistenza del tutto simih. 

Tutto questo. a part ire dal mo
mento futuro in cui l'embrione di 
scimmia e.cpiantato precocemente 
dall'utero materno potr^ crescere 
e svilupparsi normalmente nei 
termostato di un laboratono. ri
ch iedera ancora molti ami di spe-
rimen'azione e di contro'.li. Sup-
poniamo che que.sti anni trascor-
rano. e che re.-perimento dia ri 
sultati favorevoli: le popolazioni 
di scimmie * della provetta » han-
no vita media uguale a quella dei 
controlli. e gli specialist in p.si-
cologia animale ci assicurano che 
non «>;tan:o la durata della vi'a 
e uiuale. ma invanato rim.jne 
I'atteijgiamen'o ps:co!ogico e al-
fettivo: cioe. per quel tanto che 
se ne puo sapere. le scimmie dei-
ia p'ovetta vno a!trettan'o felici. 
o mfelin. 0 bizzose. o xa:e. qup.n 
to !e compaane controllo. Sup;»o 
niamo che si ar.-ivi. con un:voca 
certezza. a Q\Kf'o nsu tato: a 
questo p:»ito si hanro elements 
per supporre che al'.rettanto pas<a 
avvenire neli'uomo. t Per suppor
re » e non < per essere certi »: 
difatti respenmento su animali 
da soltanto e'.emen'J di presun-
z:one. e non elementi di certezza. 
a chi vuol sapere che cosa ac-

Premio 
giornalistico 
«F. Jovine» 

ET stato indetto da un comita-
to di promotori. sotto il patroei-
n;o del comune di Guard.alfjera. 
dove lo 5crittore moli-ano nac
que. un prenvo eiornali-tico na-
z.onale annaale intestato a Fran
cesco .Tovme. 

Al prem.0 potranr>o partec.pa
re jrioma!.*ti. pubblici-ti. i-cr.tti 
ali'Ordme con ur,o o pui artico.i 
di arcomento .c:orico. letterar o. 
tur.-t:co. econoTT.co. =<va'e. che 
riguardi la zona del Medio Bi 
femo. pubblicati in cronaca re 
conale o provincial, su q-ioti-
diani o period.ci di diffusione 
nazionale. 

Gh autori dovranno far per-
venire. in p!:co raccomandato. 
tre cope dei quo'idiani o per o 
d:ci contenenti gli artico!: alia 
diuria del premio entro ;1 31 lu-
elio di o?ni a.n^o. Saranno pre-
miati il successivo 12 settembre 
i primi tre articoli ritenuti. ad 
insindacabile ^iudizio deila giu 
ria. i piu meritevoU: aU'autore 
deli"artico!o pr-mo ciassificato 
verr i corrisposto un premio di 
lire 500.000. aU'autore del se-
condo un premio di L. 200.000 ed 
a quello del terzo un premio 
dl L 100.000. 

cade neli'uomo. 
Poiche si supporic. ma non si d 

certi, che anche l'embrione uina-
no possa affiontare precocemente 
la provetta. si decide di comui-
ciare la sperimwitazitxie sull'iio-
mo. I-a si comincia. come tutte 
!e si>erimentaz.ioni sull'iiomo. sul
le « vite [K-rdute »: la sperimen-
!.i/',<me dei farmaci anticancro. 
i-he MHIO pericolosanu-tite tossici 
e talora mortali. la si f.i sui ma-
lati di cancro e INXI sui sain. Per-
che la reijola e che si deve sot-
to;x)ire aii'espertnutito coliu che 
p.u immediatamente .si avvantaji-
Heiebbe del suo nsultato positivo. 
e (iii.ndi 1 farmaci si spenmen-
'ano sui m.il.iti. K" una reijola 
;4iusta, e non credo che verra 
cambi.ita. Dunque. la gestazione 
ar'ificiale dovrebbe venire speri-
mentata su^li embrioni che. m 
ass*-n/a di sies'a/KKie artificiale. 
dovrebbeio morire: quan'o dire 
ehe la iiesta/.iitie artificiale dovra 
es-ere sperinutitata sujjh embrio
ni dt donne che d(^ci<lerebt>ero co 
muiKiue <li alwrtire. 

Pent il gioco delle ipo'esi — se 
si vuole cotKlurlo non del tutto 
arbitranamente. ma con un 1111 
mmo <li lo^icita — non puo fare 
ipotesi isolate. E cioe: se si sup-
iMicie che la biolo^ia pro;4re<lisca 
tanto <la |x>ter o'.tenere il normale 
s\iluppo in laboratorio di feti 
espiantati precocemente dall'orga-
tusiiHj matemo. biso^nera pur am 
mettere che anche in altri set-
tori (non solo scientific! ma anche 
economici e sociali) l'umanita 
avra nei frattempo conseguito 
grandi progressi. 

E' certo che il primo progresso 
sara la generalizzazione del con
trollo delle nascite: tutte le ra-
gaz/e verrantio informate sin dal
la piu giovane eta delle tecniche 
di controllo. e qu ndi le gravidan-
ze invoh.titarie saranno eccezioni 
ranssime: inoltre la societa avra 
eliminato ogrii di.scriminazione tra 
figli legittimi e figli illegittuni. e 
avra dato a tutti la sicurezza eco-
noiiuca: si puo prevedere che. in 
quei pochi.ssimi eccezionalissimi 
casi in cui avverranno gravidan-
ze involontane. nessuno fara scan-
dali o drammi. e quindi le donne 
non avranno nessuna ragione di 
voler atmrtire. Rimane i'aborto 
per ragioni metliche. nei casi in 
cm la donna e ammalata e la 
gravidanza sarebbe per lei pen-
colosa. Probabilmente anche que
sti casi, che gia oggi sono po 
chissimi (la terapia della tuber-
colosi li ha fatti diminuire in ma-
niera molto sensibile). in futoro 
sconipariranno; inoltre. proprio 
le donne ammalate saranno quelle 
che coo maggior diligenza ver-
ranno mes.se in grado di evitare 
!e gravidanze. Saranno messe in 
sjrado di <lover abortire per ra
gioni mediche. e di conservare 
esualmcnte la vita del proprio 
bambino, soltanto le doxine affette 
da malattie incurabili (pero non 
portatrici di gravi tare che si co 
munichmo al prodotto de! conce 
pimento) che non avranno saputo 
evitare la gravidanza. Se il ser
vizio samtario funzionera (da qui 
a<l allora. speriamoche funzioni!) 
le malattie incurabili dell'etS gio 
vanile saranno quasi scomparse. 
e le dorme -ncapaci di eseguire 
corret'amenfe le pratiche anticon 
cezionali .saranno scomparse an 
che.sse. Trovare una dor.na g:o 
vane che sia ammaiata in manie-
ra pericolosa e incurabile. e che 
non abb:a saputo evitare la gra
vidanza. sara eccezionale come 
trovare la proverb-ale rnosca 
bianca. 

' S.ipponiamo che si trovmo mo:-
:e mo^che bianche: qie.sto vuo. 
d r e che dovranno pa.-sare ancora 
mo'.: 1 arm:. E finalmente — ma 
dopo q-ianto tempo! — S; avra 
•-•na pop-^azione statisticamen'e 
rilevante. di uomim e donne « na-
U dalla provetta »: saranno stall 
as-ervat; in tutte le fa.si delia loro 
vra. almeno fino ai quarant'ann: 
di eta. da medici e da psicologi 
e da soeologi e da genetisti ec-
eetera. E supponiamo che tutti gh 
«c:enz:'ati abbiano rilevato che 
gli uomini e !e donne nati dopo 
espianto dall'utero matemo in 
quarta setrimana (secondo I'ipo-
te.si della Sullerot). e coltivati in 
laboratono. siano a i tret tanto Ion 
gevi. fecondi. attivl. felici di tut 
:i gli altri uomini e donne. A que 
s-o p-jnto si potra effettivamente. 
a'.le g.ovani madri che Tiiziano La 
grav.danza. offnre in piena sere-
n.:a di coscienza la gestazione ar 
t.fiCiale cosi come oggi si off re 
I p3r:o indo!ore. 

Secvnche sara passato moito 
:err.»; e n q ies:o temr«->. se !a 
rned'C r-i avra prozredi'o. la so 
cie*a e !a politica non sarar*vo 
r.rna^e ferme. Forse ia gravAlan 
za r>»i dara p u alcun d^turbo. 
r e vomi:o ne vene va.-.co^e: forse 
si lavorera venti ore alia s<Mtima 
na. e per soli vent'anni delia v.ta. 
e le noc>Te case saranno popo.ate 
<ia rob>y. premurosi e affettuosvs 
•=.mi. soprattutto affettuosi verso 
ie <icrr.e incinte... Chi lo sa se la 
dorma 51 ^entira ancora C051 ango 
sc.osamente m.norata daila gravn-
danza? 

Fuor dello scherzo: fondare (sia 
p-jre n linea di gioco d'ipot«si) 
1! mutamento dello statuto e dei 
ruoio sociaie della dorma SJJ-
I'ever.tuaira d; nvoluz.cn 1 biolo 
2:che che s.>ppnmano le differen 
TJC fL.s:oo?:che tra Cuomo e la don 
na. signif.ca voier nso.vere 1 pro 
blemi di oggi con soluzoni di 
dopodomani: e quindi. m ultima 
analisi. lasclarh urisolu. Ed e 
forse un arrendersi di fronte alia 
societa. il voler attendere tutte 
ie soluzkmi dai La bora tori scien
tific!. 

Laura Conti 

Testo di H. Paimelin, tradu> 
zionc di Ott.uio Cccchi. 2 vo!i> 
mi rilcgati in tela con sovrjeo* 
pena patinata, 300 uvole a co> 
lori e illustra/ioni in bianco t 
ncro. Ogni volume L. 2000ft. 

La piu completa most ra 
personale del dopugucr ra 
del maestro p m o r c . inc tso 
ie. ccranusta. scultore, pre-
sentata in una eccezionalt 
rasscgna al pubblico it»-
liano. 

Liana Castelfranchi 
Vegas 

IL GOTICO 
INTERNAZIONALE 
IN ITALIA 
pp. 17?. L 10.000 
La pit un a bologuc^c e loiiy 
baula del 1 K10 a t t raverso 
le opcrc tlci maestri che 
r i s c n m o n o dell 'espcricnza 
gotica di I :iancia e Gci ma
nia. II volume, quar to del
la collan.i « La p i tu i ia ita-
liana » due t t a da Kobei to 
Longln, c il lustrato con ra-
ra competcn/a da una stu-
dio?>a dcH'.iite italiana cd 
fiiropca dell 'cpoca. cd e 
cor icdato da 100 splcndide 
tavole a colori s iampate 
dalla Vcrlag dcr Kunst di 
Dicsda 

Romain Rolland 

JEAN CHRISTOPHE 
pp. 1.425. L. 5 000 
Prcfazione di Cailo Bo. uaJu-
zione di Gianna C.uullo « I 
cl.issici della leiicr.mir.i •• 

Rolland r ip roponc la figuia 
dcll 'ar t is ta-eroc . La sua c 
la fede ncl l ' i iomo. la ^pe-
ranza in una umani ta iion 
piu divisa da odi sccolari . 
guerre e massacn. . 

Eugcnio Monta le 
/ / Cornere della Sea 

Emile Zola 

IL VENTRE Dl PARIGI 
pp 335, L 2t»0!) 
Prcf.i'ione di Kino dal S.is\a 
- I cl.iv.-ci dcll.i leiicr.inir.i •• 

Sullo s londo ncco di colo
re e di umani ta dei g iandi 
mcrcati di R i n g i si snod.i 
la vicenda di Florin in lot ta 
con t io I 'avidita e I ' ipocn 
sia del m o n d o che lo cir-
conda. 

Emi l io S e r e n i 

CAPITALISMO 
E MERCATO 
NAZIONALE 
IN ITALIA 
pp 520, L. 3*00 
« Bibliotcca di storij » 

Una ampia analisi della for
mazione del mercato nazio
nale, del r appor to tra ci l ia 
e camp.igna, ira agr icohura 
e i n d u s i r u . ncl processo di 
Industrializzazione del n o 
s t ro paese 

IL PENSIERO 
POLITICO 
A curj dl Umbcrto Cerronl 
pp. 1.450. L. 5 0-W 

Da Eracl i to a G iovann i 
XXII I , l 'evoluzione de l 
pensicro polit ico nella sua 
s t ru t tu ra sisicmatica e s t o 
rica. 

Per ragazzi. 

Antonio Gramsci 

LALBERO 
DEL RICCIO 
Prcic.nuzjoiic di G. Rivcpnanl, 
ilJusirazioni di M E. Apostinelli 
pp. 130, 53 uvole 2 colori fuo-
ri icsto e illustrjzioni in bun
co e ncro, L. 2 500 

Un l ibro da t e m p o divenu-
to introvabilc . Le fiabc che 
Anion io Grarmci s e m e v a 
nelle le i icrc dal carccrc ai 
auoi figli Dclio e Giu l iano 
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