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Lo Sfato di fronle alio scolfanle problema delle slruflure artistiche 

L'arte contemporanea va 
strappata agli speculatori 

Che contenuto dare alia norma costituzionale sulla «liberta dell'arte » 

II confronto delle forze e delle tendenze in gioco — Nella scuola un inso-

stituibile strumento per la formazione di una moderna cultura artistica 

r U n i t d / giovedi 12 gennaio T967 

La recente, tragiea alluvione 
ha. per cosi dire, popolarizzato 
le c|iiestioni strutturali per la 
cnnservazinne del pntritnonio 
artistico. Si parla troppo poco 
invece, sepolte come sono dagli 
interessi critici e mercantili. 
di quelle che riguardano l'arte 
contemporanea. che pure, an 
che se si pongono nuovi pro-
blemi. solTrono di vecchi mali. 

I problemi nuovi che si pon 
gono concernono specinlmente 
i rapporti tra arte e produzione 
indtistriale clcH'ofigctto. emersi 
dal liberty in poi. Hasta pensa-
re a I rotoralco che ha distrutto 
rillustrazione del libro. al di 
vorzio tra arte e flgura/ione da 
Mondrian in poi. alia proie 
zione del gusto figurativo nel 
cinema, nel teatro e nella « ri 
vista » di varieta. molto pin 
fortemente che un tempo, nella 
moda, nella decora/ione fine a 
se stessa. nell'iHdusfrinl de 
stun- I problemi vecchi sono 
ancora quelli che riguardano 
raffermazione dcirartista crea-
tore nella societa. che sono poi 
i probiemi del rapporto tra 
cultura e Stato Si ha un bel 
dire per esempio che nel nostro 
Stato di liberta i rapporti con 
un'arte di liberta. com'e quella 
che universalmente oggi si pro-
clama. non possono essere che 
rapporti di liberta. Anche quel
li che hanno regolato rafferma
zione dei nostri ottocentisti o 
degli espressionisti tedeschi nel 
nostro secolo. erano ad esem 
pio rapporti di liberta relativa. 
Ci deve essere perd qualcosa 
di nuovo anche in questo cam-
po. derivante dal dettato delta 
nostra Costituzione che pro 
clama l'arte d libera. 

G o non vorra dire, speriamo. 
che Parte e libera di non farsi 
capire. Cid vuol dire invece 
che Parte — e cio differenzia 
Parte moderna dalParte anti-
ca — 6 libera da ogni ideolo 
gta. Non era cosi nel passato. 
I /a r le delle civilta remote era 
espressione della religione di 
Stato e talvolta. per esempio 
dai hizantini. veniva adoperata 
in funzione politico rcliiliosa 
Al contrario. le grandi rivolu 
zioni artistiche del passato. per 
esempio quella caravaggesca. 
sono state attuate contro la 
concezione politico-religiosa 

dello Stato. K' dunque qualita-
tivamente diverso il rapporto 
tra un artista come Picasso e 
lo Stato moderno da quello di 
un artista del passato. 

Carlo Levi, nella sua relazio-
ne per la Commissione d inda 
gine sulle arti. definiva la 
norma costituzionale dell'ar/e 
e libera non tanto come liberta 
di espressione. ma come 
espressione della liberta. 

Si eapiscc dunque che questa 
dizinne e qualcosa di ben di 
verso dal vittimismo romanti-
co. per cui l'artista si scntiva 
tanto piu a posto quanto piii 
viveva oscuro alia societa. che 
intanto glorilicava gli incapaci 
e i morti. in uno Stato ottuso 
e avaro. E neppure lo Stato 
puo delegare ai mercanti. nella 
fretta implacabile del neoca-
pitalismo, i suoi poteri e i 
suoi doveri in fatto di arte. 

La u repubblica 
delle polemiche » 

Lo Stato e impegnato non sol-
tanto a coprire con dichiara 
zioni verbali autorevoh. ispi 
rate all'indipendenza e al di 
sinteresse alia giustizia e alia 
onesta. un'effettiva sudditanza 
dellurbanistica e dell'architet-
tura, delle arti figurative e 
delle scienze. aglinteressi pri 
vati della societa capitahstica. 
Bisogna invece che lo Stato 
faccia tesoro dell 'espenen/a 
del passato per rompere con 
gl'inleressi privati e riportare 
su un piano scientifico e di 
equita sociale la ricerca arti
stica e critica. la divulgazione 
e la comprensione dell 'arte. 

Abbiamo detto in precedenti 
articoli dell'opera svolta dal-
la Commissione parlamenta-
re d'indagine per la tutela 
del patrimonio artistico e non 
abbiamo potuto evitare. com'e 
intrinseco alia materia, un cer 
to tono di spiegazione per i 
«non addetti ai lavori >. E' 
implicito per una materia or-
mai cosi paludata. Ma quando 
si passa all 'arte contempora
nea. allora dal regno dei « sa-
pientoni * si passa alia repub
blica delle polemiche e non e 
possibile risolvere tutto. come 

F" 
schede ] 

PERCHE MUOIONt 
TANTIGIORNALI 

La * vita intima > dei ginr-
nali c da qualchc tempo alia 
ribalta e siccome i ginrnali. 
soprattutto quelli quntidiam. 
rappresentano un servizio pub 
bhco. I'opinione degli uomiru 
vi si sta per fortuna sempre 
piu interessando. Anche recen-
tissimamente alcuni logli. co 
me dice Sergio Stiiilin in un 
suo studio del pioblema (1). 
«sono slati nssnssinali »; al 
tri sono morti di morte natu 
ra le : altri sono stati «assor-
biti >. E cosi il gia modesto 
fronte della stampa italiana si 
k ulteriormente impoverito 
senza che la frana sia stata 
con questo arrestata. Anzi. Le 
difficolta tendono ad aumen-
tare cd a farsi sempre piu 
pericolosc. 

Cosa insidia la \ i ta dei 
giornali e quindi. direttamen-
te. la liberta della stampa? 
Ma. intanto. come viene con 
cepita. nel nostro Paese. la 
liberta di stampa? Val la pe-
na di risponderc con le pa
role scnt te nell'agosto scorso 
dalVAvventre d'ltalia. quoti 
diano cattolico bolognese. in 
morte di un confratcllo fio-
rcntino. il Giornale del Mat-
tino: c In Italia, in realty, la 
liberta di stampa non 6 la 
liberta dei giomalisti o di 
quelli che hanno qualche cosa 
da dire, ma e la liberta di 
quelli che hanno abbastanza 
soldi per dirla. o meglio per 
farla dire. E quindi in prati 
ca . tranne pochissime eccezio-
ni. e la liberta dei grandissi-
mi gruppi economici o di po-
tcre. e la sofferenza di quelli 
che. avendo pochi soldi e po
co potere. fanno sforzi eroici 
per sopravvivere. ed e il si-
lenzio di tutti gli altri >. 

Se si escludono due appa-
risccnti cccczioni. quelle del 
Corrierc della Sera c del Mes-
sagaero, sono crollate tutte le 
gestioni familiari che per de-
cenni avevano coltivato innu 
menevoli orticelli rcdazionali. 
acalzate dal grande capitale 
finanziario che ha fatto pre-
potentcmente il suo ingresso 

nolle cosiddctte redazioni in 
dipendenti con la violenza di 
un tcrrcmoto. concentrando. 
tagliando < rami secehi ». ri-
ducendo o allargando sfere di 
influenza. spartendosi coscien-
ziosamente labboiidante torta 
della pubblicita Nel 1%5. se 
dici giornali. pur rappresen-
tando snlanu-nte il 1H per ctn 
lo delle testate, si sono spar-
titi il 70 per cento delPintera 
somma spesa per la pubblicita. 
E cosi. il Corriere della Sera 
si c intascato piu di quattro 
miliardi. 

Sergio Soglia. che e capo-
cronista della redaziotie bolo
gnese delYUnita. ha esaminato 
in che modo questa ens i na-
zionale della stampa si e ri-
flessa nella sua citta. che ha 
grandi tradizioni culturali. 
enorme passione politica e « ri-
conosciuto senso civico e de-
mocratico >. Mezzo milione di 
bolognesi Icegono ogni giorno 
CO mila copie di quotidiani. 
cioe molto meno dei lettori 
medi europci (i giornali di 
gran lunga piu diffusi sono il 
Rcsfo del Carlino e I'Unita); 
ogni scttimana 300 mila copie 
di rotocalchi. riviste e dispen
se (di cui solo 20 mila di 
sinistra). Ma. a Bologna, an
che la fioritura della stampa 
periodica locale «s i i disper-
sa in poco piu di due lustri 
in un malinconico e non gra-
dito tramonto. Ancora prima 
delle testate quotidiane piii de 
holt, sono slate mozzate le 
squillant't testatine dei perio-
dici locali di fabbrica, dei sin-
dacati e quelle politiche e di 
cultura >. Comincid. come si 
vede, dai piccoli: continua c 
si cstende fra i grandi. Di qui 
la preoccupazione. addirittura 
Pallarme. fra quanti a \ - \er ta 
no come, con la liberta di 
stampa. venga messa in peri 
colo anche la liberta degh 
italiani. 

p.c. 

(1) Sergio Soglia: Persuason 
senza maschera. Editrice Galileo. 
pagg. 152. U 800. 

potrebbe darsi per Parte an 
tica, con nuove e piu snodate 
strutture burocratiche. 

All'inizio sembio a qualcuiv) 
della Commissione che tutto 
si sarebbe risolto nel migliore 
dei modi possibili formando un 
Ministero della Cultura. un 
rnte cine do\e r problemi a r n 
vano con quella decanta/inne 
che e necessana per chi de \e 
dirigere e chi de \e affrontarl: 
dunque in teimini imparziali 
e non in base alio polemiche 
delle parti in causa 

Ma tant'e. pur non avendo 
ancora questo ministero. biso 
gna tuttavia the lo Stato di-
strichi tutta questa materia 
in cui gli odii prevalgono sugli 
amori. E qui si pone il proble 
ma di fondo: chi potra essere 
veramente. nel concreto. cosi 
imparziale. cosi giusto. da as 
sumere la posizione di giudice? 
K' possibile intanto che qual 
curio si intenda veramente del
la materia se non e un prndut 
tore a sua \o | ta? E se e pro 
duttore — ma anche un critico 
e un produttore — come potra 
non essere partecipe di un 
ccrto modo di vedere e di pen 
sare. come potra essere im 
parziale? 

E' chiaro dunque che lo Stato 
per agire deve rinunciarc alia 
mitizzazione dell'imparzialita 
e deve basarsi sull'equilibrio 
democratico delle forze in cam 
po. unica certezza di espressio
ne della liberta. L'organicita 
stessn del provvedimento non 
e data tanto da 11a scelta della 
frontiera (per esempio: see 
gliamo la tendenza migliore 
per far ordinare la Biennale). 
ma dall'abolizione delle fmn-
tiere. in una superiore prescn-

tazione delle personalita crea 
tive, delle forze in gioco. I 
provvedimenti saranno dunque 
tanto piii giusti quanto meno 
burocraticl. senza cadere nel-
I'eclettismo intellettualistico ne 
in un settario manicheismo. 
Sempre deve dommare Pinte-
resse pubblico contro la specu 
lazione privata. troppo spesso 
forte di appnggi jxilitici e 
spregiatrice di un'ariiionica vi-
sione del mondo, e sempre oc 
corre rompere con i gruppi 
organizzati. che badano all'in-
teresse momentaneo. spesso in-
competente e servile, e il cui 
metodo atiituale e quello della 
corruzione. 

Non ci troviamo infatti sol-
tanlo di fronte a lesigi ingiuste. 
che sono da rifare. Sarebbe 
troppo semplicistico legiferare 
ex novo, anche se la Cnmmis 
sione d'indagine alia quale ci 
riferiamo. e stata detta Costi 
tuente delle Arti. Le leslgi buo 
ne ci sono Si prenda per esem
pio quella che stabilisce d i e 
il "2% degli stanziamenti per 
opere pubbliche sia destinato 
a opere d 'arte (ormai. per le 
opere previste nel Piano sco-
lastico. essa si limita a l l ' l ' c ) . 
E' una legge che va incontrn 
agl'interessi degli artisti. che 
ne dnvrebbero t rarre i mez/1 
per vivere e operare. v che e 
nell'interesse della societa. al-
lictata dalle opere che ornano 
gli edifici. non piii squallide 
costruzioni ma testimonianza 
vitale del nostro tempo. 

La letige esiste. ma intanto 
e elusa. Approfittando della 
formazione spontanea, cosi in 
dipendente dal naturale contri 
buto scolastico (il passaggio 
dalla scuola alia professione). 
e della naturale debolezza dei 
sindacati degli artisti (voluta 
dai partiti politic! che per in-
debolirlj creano dei piccoli 
sindacati organizzatori di dilet 
tanti intorno a pochi professio-
nisti e tutti pronti a chiedere 
la spartizione della torta) , gli 
Enti pubblici sruggono al rap
porto edificazione-abbellimento. 
vanificando la legge o distrl 
buendo paternalisticamente il 
contribute 

Nel migliore dei casi. quando 
si forma una regolare commis 
sione di concorso. si verifica 
un gioco di dare e avere tra i 
vari sindacati. mentre la mag 
gioranza burocratica della 
commissione sta a guardare. 
E" ora che. nello spirito della 
legge. si formino commissioni 
di concorso capaci di rompere 
ogni gioco patemalistico. una 
volta che PEnte pubblico ha 
divulgato come si conviene il 
bando di concorso e sia cosi 
restituita ai migliori artisti la 
fiducia. b a s e della loro parte-
cipazione al concorso stesso 
Le commissioni possono anche. 
ai sensi della legge. scegliere 
tra opere d 'arte gia prodotte, 
il che pud pcrmettere, special 
mer.te per le piecole cifre. una 
vera qualificazione della scelta. 

La legge non proibisce che 
per una scuola. per esempio. 
o per un ospedale, siano acqui 
stati quadri. incisioni. disegnl. 
piecole sculture che i commis 
sari di comune accordn pos 
sono rinvenire sul mercato ar 
tistico o direttamente dagli ar
tisti. Questo sarebbe un me
todo giustissimo, quando le 
opere presentate al concorso 
non oorrispondono ai criteri di 
alta dignita richiesti. E ri sa 

quanto stanno bene e sono 
istruttive le opere di grafica 
in una scuola moderna. E poi. 
chi proibisce che le opere pre
sentate al concorso formino og-
gctto di una esposizione pre 
\entiva? Tutto cio sta nella 
legge. anche senza bisogno di 
modifica. 

Se la legge del 2c.b. giusta 
mente apphcata secondo i prin-
cipi sucsposti. puo risolvere i 
problemi pratici degli artisti e 
attuaie uno dei fondamenti 
della civilta. che e sempre sta
to la presenza testimoniale del
l'arte negli edifici pubblici (si 
pensi alle chicse e ai palazzi 
dell'antichita), il legislatore 
de \e invece intervenire radi-
calmente nell'insegnamento e 
nella dilTusione culturale del
l 'arte moderna, che e ancora 
la cenerentola della scuola. 
mentre tutta la divulgazione e 
allidata a mez/i privati con il 
positivo e il negativo che essi 
comportano. 

Prima di tutto, non vedo 
perche non si debba veramente 
introdurre nelle seuole dell'or-
dine medio superiore (per 
esempio il ginnasio). a parte i 
licei classici che hanno cosi 
poche ore di storia dclParte. 
una vera e propria educazione 
artistica che prepari i ragazzi 
a ricevere in modo preparato 
Parte contemporanea nei suoi 
vari aspetti. Essa diventa or
mai fondamentale per tutti i 
mesticri e per tutte le profes
sion!. a parte Paspetto di cul
tura generale che oggi. come 
non pud ignorare alcuni prin-
cipi scientifici. cosi non puo 
fare a meno di un'ordinata 
« precultura > storico artistica. 

Contro il 
«seftorialismo » 

Le dispense dei grandi cdilori 
danno insieme Michelangelo e 
Bosch. Giotto e il Sassetta. 
Come accettare senza anar-
chia una scala di problemi e 
di valori? I principi generali 
ai quali si e riferita la Com
missione di indagine devono 
partire da questa necessita pri-
maria di documentazione e pro 
duzione di cultura, che stanno 
in una educazione generale 
preartistica. Se no. si cade 
per forza negli errori inerenti 
alia specializzazione contem
poranea che. isolata dalla ca 
pacita di comprensione delle 
masse, porta a quel settoriali-
smo sul quale pullula la specu-
lazione e Parbitrio degli < ad
detti ai lavori >. che non sen-
torio la misura sociale del loro 
operare. 

Da questo primo passo di-
scendono gli altri che riguar
dano Pistruzione artistica vera 
e propria e Porganizzazione 
delle grandi rassegne nazionali 
e interna7ionali (Biennale di 
Venezia. Quadriennale. Trien 
nale. calendario dei premi e 
delle esposizioni). e degli altri 
problemi (rapporti tra stato e 
mercato artistico. aste. mani 
festazioni turistiche, RA1-TV. 
riviste d'arte. cronache d'arte 
giornahstiche. editoria). Molti 
di questi problemi non sono di 
diretta competenza dello Stato. 
ma su osiniino di essi e giusto 
cho la Commissione d'indagine 
porti anche indirettamente il 
suo contributo. in sede di dibat-
tito parlamentare per la for
mazione delle nuove legtri. 
perche essi sono intrinseci alia 
attivita del Consiglio dei Beni 
culturali. di cui si annuncia la 
costituzione. 

Raffaele De Grada 

SCIENZA E TECNICA 

Un'intervista del professor Evghenij Ghibshman 
dell'lstituto moscovita delle autostrade 

Tecniche nuove e avanzate 
per la costruzione deiponti 

neirilnione Sovietica 
II nuovo mefodo degli«stati massimali»- Una solida preparazione teorica che consente di risolvere complessl 

problemi pratici -1 blocchi prefabbricati di cemento armato - Montaggio a sospensione - II pontemetro di Mosca 

In sette aoni sono slati 
co-itrinti in Unioae Sovieti
ca oltre centomila ponti 
11 ina^fjior esperto sovietico 
c il prof. Evghenij (Hubs 
man. che da trentacinque 
anni dirige In cattedra dei 
IK>nti nell'lstituto moscovita 
delle autostrade ed e auto-
re di venticinque maiuiali e 
di circa cento im;K)rtan;i 
scntti sui problemi ine
renti alia eoitruzione dei 
po.nti. II prof. Ghibshman 
ha nlasciato questa inter-
vista sullo sviltipix) della 
costruzione dei ponti in 
Unione Sovietica. 

II piano quinquennale di svi-
hippo dell'URSS prevede la co
struzione di numerose autostra
de e linee ferroviarie. per una 
lunghezza complessiva di cir
ca 70 mila chilometri. In re-
lazione a cio, verranno costrui-
ti grossi ponti su importanti 
corsi d'acqua e un gran nu-
mero di ponti medi e piccoli. 

Per realizzare questi obiet-
tivi, i tecnici sovietici mello 
no a frutto le esperienze e i 
succeisi raggiunti nell'URSS e 

all'estero nella prageltaziane e 
nella costruzione dei ponti rea-
lizzati con van e diversi siste-
mi. Negli ambienti tecnici sono 
ad esempio molto apprezzati i 
ponti in cemento armato co-
struiti sulle autostrade italia-
ne. he opere rcalizzate da co-
struttori italiani. quali Nervi. 
Marandi. Franciosi e altri. cite 
hanno dato un grande contri
buto al progresso della tecnica 
edilizia sono assai noli in 
URSS. ' 

Una delle condiziotii indispen-
sabili per portare a tcrmine il 
previsto programma di edifi-
cazione dei ponti e la completa 
industrializzazione dei vari pro-
cessi edilizi. II clima rigido che 
caralterizza gran parte del 
territorio dell'URSS esige che 
il materiale impiegato e i siste-
mi di costruzione permettano di 
svolgere i lavori di costruzio
ne nnn solo in estate, ma an
che nei periodi di maggior 
freddo 

La magginranza dei ponti wi
le autostrade vicne costruita in 
cemento armato. Per affretta-

re i lavori vengono largamen-
te impiegati blocchi prefabbri
cati in cemento armato. che so
no preparati in fabbriche spe-
ciali. Alio scopo di affrettare 
e ridurre il costo della edifica-
zione in massa c. importante 
utilizzare blocchi standard. 

In seguito a riccrche e studi 
di carattere scientifico sono 
state progettate strutture unifi-
cate di ponti in cemento anna 
to con arcate da\ C> ai -12 me-
tri. 11 carattere standard dei 
blocchi permette di impieqarc 
per la loro produzione e il 
montaggio attrezzature di uno 
stesso tipo, alleggerendo in 
questo modn il lavaro deqli ope-
rai e del persnnale tccnico. 

Per i ponti dagli archi pic
coli e medi vengono impieqite 
largamente strutture consisten-
ti in una serie di trari. Oltre a 
queste strutture. note anche 
negli altri paesi. in URSS ven
gono eretti vonti con travi mon-
tate su intelaiature piatte e enn 
travi standard. Tra le novita 
dei ponti a piccolo areata sono 
interessanti le travi in eemen-

Viene fissato I'ultimo blocco in cemento armato prefabbricato durante la costruzione del ponte 
Avtozavodskij a Mosca 

notiziorio di storia ecottomica 
^^^^^j 

Una storia del pensiero economico 

to armato. preparate con il si-
stema della centrijuqazione 

Alia ricerca di un sistema ej-
ficace di edificazione di ponti 
con grandi arcate fatti con 
blocchi prefabbricati in ce
mento armato. died anni fa 
gli specialisti sovietici hanno 
presentato un progctto di mon
taggio a sospensione di blocchi 
prefabbricati. Questo sistema 
da ottimi risultati durante la 
costruzione di ponti a mensola 
c a travata continua. che in 
altri paesi vengono spesso eret
ti mediante la cementazione di 
sospensione. 

II primo ponte sperimentale 
fit costruito con montaggio a 
sospensione sulla circonvalla-
zione di Mosca nel 1959; e 
un'opera cite desto vivo inte-
resse tra gli specialisti di mol
ti paesi. Questo sistema di co
struzione si e diffusa rapida-
mente e attualmenle viene im-
pieaatn con successo in altri 
paesi. 

In URSS il sistema del mon
taggio a sospensione delle strut
ture ad arco in cemento arma 
to viene impiegato nella co
struzione di numerosissimi pon 
ti con arcate che raggiungonn 
la lunghezza di 150 metri. 11 
peso massimo dei blocchi pre
fabbricati e montati per la co 
struziane del ponte Avtozavod 
sk'n a Mosca con il sistema a 
sospensione ha raggiunto le ISO 
tonnellate. 

1 ponti su importanti corsi 
d'acqua dell'URSS renaono 
spesso edificati con strutture 
che arrivano via aequo In que
sto caso i qrossi anelli del pon 
te. e talvolta intere strutture 
ad arco. vengono realizzati di
rettamente sulle rive dei fiumi 
In un secondo tempo, i blacclii 
prefabbricati del ponte venqo 
no sosp'wti sul mnlo e mediante 
imbarcazinni apposite renaono 
trasportati sol to ri nonte Con 
questo sistema sono stall co 
struiti molti ponti in cemento 
armato e. in particolare. il pon
te cittadino sul Volga, lungo 
quasi due chilometri e mezzo. 

Ma sui grandi fiumi. vengo
no anche eretti ponti ad areata. 
realizzati con blocchi prefab 
bricali in cemento armato. 

Un'altra costruzione unica nel 
suo aenere <? if pontemetro di 
Mosca. che rappresenla una 
razionale combinazione dei si-
stemi a travata r ad arco con 

stegni principali con la strut-
tura piii economica della inirte 
destinata ul traffico. 

Sono interessanti anche le 
strutture adottate in URSS di 
ponti metallici ad arco. in cui 
gli archi sono costituiti da de
menti standard. Tra i qrandi 
ponti costruiti negli ultnni an
ni ci sono alcuni oriqinah pon
ti sospesi con la trace metalli-
ca di rigidezza che ha la for
ma di larglie fniidamenta. con 
una trace di rigidezza in ce 
mento armato. tiranti e un so-
steqno a griglia. Uno di questi 
6 il ponte sul fiume Amu Dor. 
che ha un'arcata lunga I'M) 
met ri. 

Ci sono malte novita anche 
nella costruzione dei punti di 
sostegno dei ponti e delie loro 
fondaziani. Per i ponti con pie
cole arcate vengono impieaati 
largamente lenqeri so.steani 
fatti con palafitte in cementn 
armato. Si diffondono settwrr 
piii i sosteqni prefabbricati 
fatti con blocchi mossirci n 
cari. al pari dealt anellt tir"-
fabbricati in cemento armato. 

Le fondaziani sono fatte con 
involucri cilindrici in cemento 
armato. soprattutto sui qrossi 
cors't d'acqua. Questi involu
cri vengono fissnti al terreno 
mediante possenti affandatori 
a vibrazione. Gli involucri 
hanno un diametro di 5 C metri. 
Sono costituiti da parti sinoole, 
saldamente unite tra di loro. 
In URSS sono slati costruiti at-
fandatnri plettrici a vibrazione. 
tmici nel loro aenere. che svi-
luppano una larza di vercussio-
ne di 200.100 tonnellate 

A partire dal J.9/72 la progct-
tazione dei ponti in URSS vie
ne condotta in base ad tin nuo
vo melcAo. detto dealt stall 
masMmalr. Esso si basa \ul-
I'impieqo di coefficient! divisi 
relat'vi al moraine di solidita. 
alle condiziom di » lavaro t del
ta costruzione. al carico. net-
mette di dividere mealio il ma
teriale tra qti dementi della 
struttura portante. 

L'impiego di strutture legge-
re. insieme con Velevato sfrirt-
tamenlo del potere portante dei 
materiali. presuppone che ren 
gano precisate le teor'te che. 
stanno alia base delle costru
zioni e che venqano contrnllale 
sperimentalmente su costruzin 
ni reali e in labaratar'to. 

Alcuni islituli di rirercn 
scientificn e una serie di cat-

E" stata distnbuiia nelle U-
brene come nn. 18-19 della 
«Universale scientifrca Borin-
Rhien » la Stona del pensiero e-
conornico dello studioso inglese 
Eric Roll, gia pubblicata in Ita
lia da Einaudi nel 1954. Va su 
bito detto che mentre quest ulti
ma traduzione era stata condotta 
sulla seconda edizione (del 1946) 
il volume comparso adesso por
ta in itauano la terza edizione 
CeU'opcra del Roll che. professo-
re all L'mversita di Hull al mo-
rr.ento della pnmitiva stesura. e 
adesso Sottosegretano di Stato 
permancnte per gli affan econo
mici. Si dice tutto questo non per 
mcro scnipolo filologico. ma per
che ci troviamo di fronte a due 
libri profondamente diversi. E non 
tanto per il diverso peso accor 
dato ad una corrente di pensiero 
o ad un autore. per I'amptezza 
del pcriodo abbracciato che e 
sempre quello dall'antichita ad 
oggi (anche se. nel lavoro piu 
recente. non puo non colpire la 
assenza di ogni riferimento al 
tema, cd alia letteratura. del 

sottosviluppo) o per la stessa m-
telaiatura esteroa della narrazio-
ne. Cio che appare ora sostanzial-
mente mutato i invece I'angolo 
visuale dell'Autore: il che non 
nsulta ne da una qualche awer-
tenza editonale. ne dalla nuova 
prefazione. Al lettore che scorra. 
confrontandoli. i due testi. bal-
zera subito agli occhi la com-
parsa. in quello ora pubbheato, 
di una sene di attenuaziom. di 
utocchi. di cambiamenti. II pun-
to di piu stndente contrasto egli 
lo trovera tuttavia allorchi af-
frontera il lungo capitolo dedica-
to a Marx. 

Ma gia la chrusa di quello pre-
cedente. che neU'edizione Einau
di suonava: t Spelto a Marx co-
struire... una diversa tcona so-
cralista» gli appanra del tutto 
rivelatrice se vi potra leggere 
che: c Marx tentd dr costnnre 
sulle stesse basi una diversa 
teona sociahsta. ma. mentre n-
fhitava perche utopistiche le con-
clusioni dei suoi predecessori. 
pervenne a un sistema anche piu 
irrazionale dei loro». Da questo 

mornento ogni residuo dubbio 
scompare. II Roll storico del pen
siero economico di isptrazione 
marxista ha lasciato il posto ad 
un Roll per il quale Marx fu 
c non dissimile. quanto a sten-
:ra scolasttca o sgradevolezza 
politica, dai romantici » e che eg!i 
« nonostante la sua rnsistenza sul 
carattere scientifico del suo si-
»tera... non trasmise ai po^ten 
una scienza politica o economi
ca. ma un'idolatna politica >. II 
salto e piuttosto visibile. II di-
seorjo successivo e reso poi del 
tutto omogeneo con siffatto giu-
dizio. 

Confcssiamo di aver accolto 
con piacere la notizia della n-
«lampa del Roll in edizione eco
nomica. vi«to che il nostro mer 
cato librano era. ed e. cosi po 
icro. quasi maneante, di stone del 
pensiero economico dr possihile 
larga diffusione e che quella del 
professore inglese era a nostro 
awiso. anche al di la della sua 
impostazinne ideale. una delle 
piu brillanti. Non si vuol certo 
dire che adesso quel suo smalto 

sia andato del tutto perduto. ma 
siamo dellop.nione che una cosi 
radicale modificazione di convm-
cimenti e di linee di mterpreta 
zione. in se c per se non sempre 
condannabile. do\e\a c-sere in 
qualche modo esphcitata e g.u 
i t ifcata. Di cio — lo si e t;ia 
detto — non vi e traccia nella 
nuo\a edi/ione del lihro. II che 
fa si che esso si present! in que
sta sua nuova \este sotto una 
luce ambiguamenie diseducatnce. 

• • • 

II n. 2-3 del 19C6 della nvista 
Clio ospita un sintetico articolo 
di Felice Ippohto su: L© stato e 
le ferrovie dalla Unita alia ca-
duta della De^tra tutto intonato 
ad una esaltazione. non sempre 
sior.osjraficamcnte n«olta dell'im 
pegno di quella parte della De 
»tra stonca (Sella, Spaventa) cht 
fu fautnee della statiz2azione del 
la rete ferroviana nel primo 
penodo dopo I'Unita. 

(a cura di G. Mori) 

tedre di seuole superiori dedi-
tin areata media dt UK metri cam ricerche varticolari al 

problema dei p^ivti. elaf/orano 
nuovi sistemt e strutture di 
ponli. studiano le condiziom 
reali di rendimento dei ponti e 
creano metodj nuori e piii pre-
cisi per calcolnrne la soliditA. 

Per rendere piii rapidi e pre-
cisi i calcoli vengono impiegi-
te macchine calcolatrici moder-
ne. Tutti i ponti venqono sotto-
posli ad un controllo e a prove 
accurate prima di essere aperti 
al i raff ico. 

Molti giovani ingegneri pren 
dona parte ai larori dt ricerca 
scientifico in questa direztone. 
IM profonda prcrtorazionc teo
rica ricevuta nelle seuole su
periori, permette loro di risol 
vere complessi problemi. Gli 
studiosi e gli specialisti della 
costruzione dei ponti deil'l'nio-
ne Sovietica stabiliscono volen-
tieri contatti con gli scienztati 
di altri paesi. diridendo con 
essi le pronrie esoerieme e i 
risultati della loro ricerca 
scientifico. 

(Agenzia di stampa Novostl) 

Nella foto in alto: traspofl* 
di un semiarco suU'Enisa) a 
Krasnojartk 

Essa e stato montato sulla riva 
e poi fatto qiunqere via acqua 
al ptinto di elerazione. 11 peso 
della struttura trasportata via 
acqua era di 5 mila tonnellate 
e mezzo. 

Xonastantc che il volume dei 
ponti costruiti in cemento ar
mato aumenti costantemente, 
si castruiscono anche molti 
ponti metallici su corsi d'acqua 
medi e grandi. L'alta qualita 
dell'acciaio per costruzioni fu-
so in Unione Sovietica per
mette di costruire ponti metal
lici oriqinali e tccnicamenle 
progrediti. 

Su iniziatira delle organizza-
zioni scienlifiche e di progetta-
zione vengono impiegati atti-
vamente nuovi sistemi e strut
ture di ponti in acciaio con un 
dispendio minima di metallo. 
che venqono costruiti e manta 
ti con facilita. 

E' molto originale ed econo-
micamenle vantaggiosa la co
struzione di ponti metallici a 
travata con una cintura infe-
riorc rigida. In questo sistema 
si riesce a combinare lo sche
ma molto vantaggiosa dei MO~ 
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