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CON GLI IN VI ATI DELL'UNIT A' 
IN VIAGGIO PER ILMONDO 

Anche in Egitto una 
rivoluzione culturale? 
Dice il ministro Okascia: «Siamo contro il dirigismo nel-
I'arte, siamo per la liberta degli artisti, ai quali chiediamo 
di riflettere, in piena aufonomia, i problemi delle masse »> 
Un censore che ama il cinema di alto livello e vuole farla 
finifa con le «cow-boyates»> - «Non crediamo alia coesisten-
za pacifica nel campo ideologico », dice un editore di stato 

Dal nostro inviato 
IL CAIKO. febbroio. 

In h'nitto e in cm so (pin-
dente. ciiiit.i, silcn/iosa, come 
tutte lo cose I'tfi/iano) una n-
\(ilti/iunc cultuiale. Audio so 
pochi la chiamatio cosi Co. 
«|iioi podii, con un snniso emu 
inatico c allusivo), la sua pie-
son/a si av \c r t e . No parlo 
ton il nuovo ministro clolla 
cultura Saiuat Okascia, ex am-
basciatorc a Roma, che (la 
|)oco ha sostiluito llatcin, por-
sona^^io ncitn per le sue idee 
consorvatnci. 

Okascia — ox colonncllo. 
« ullicialo lihoro *, compatfiio 
di Nasser nel colpo di Stato 
anti nionarchico — e cuntrario 
al « dirigismo > nel campo del-
l 'ar te e della cultura, ma al 
lompo stcsso e convinto che gli 
artisti debbono sforzarsi di ri
flettere i problemi delle masse 
e di adottarc un linguaggio ac-
cessibile alia gente piu sem-
plice. II ministoro della cultu
ra. oggi separato da quello dol-
rorientamento e dell'informa-
7ionc. e responsnbile del cine
ma. del toatro. della niusica. 
delle arli figurative. dei musei. 
delle aecademie: istituto del 
cinema, scuola di a r te dram-
matica. conservatory. balletto. 
contro di studi folkloristici; un 
campo vastissimo. grossi e de-
licati problemi pratici, ideolo-
gici, politici ... 

Un compito 
difficile 

In poche parole, il ministro 
mi espone la sua linea: « Dob-
biamo trasferire alia maggio
ranza del popolo l 'arte e la 
cultura, che per ora sono ri-
servate alia capitale. ad Ales
sandria . a pochissime altre 
grandi citta. Ma. nel farlo, 
dobbiamo guardarci da due pe-
ricoli. Pr imo: non dobbiamo 
chiedere agli artisti di scen-
dere al livello del popolo. Al 
contrario. Dobbiamo aiutare 
il popolo a salire. gradualmen-
te. diciamo in dieci o venti 
anni. al livello degli artisti. 
Ma il compito e difficile, per-
ehd la maggioranza dei nostri 
concittadini soprattutto dei 
contadini. d incapace di capi-
re — per esempio — perfino 
film commerciali come Cleo
patra e 11 daltor Zirago. 
Le sembrera assurdo. ma le 
assicuro che e la verita. D'al-
tra parte, la maggioranza dei 
contadini e aurora analfabe-
ta. o semianalfabeta. Quindi. 
il vcicolo piu facile per por-
ta re in mezzo alle masse l'ar
te e la cultura e. per ora. p r o 
prio lo spettacolo: cinema e 
teatro. Ma quale cinema, qua
le teatro? Un cinema e un 
teatro che i contadini possa-
no capire, in cui si riconosca-
no. a cui si interessino viva-
niente trovandovi riflessi i loro 
problemi. i loro drammi. la 
loro vita. Donde la necessity 
di film e opere teatrali espres 
samente concepite per i con 
taclini. II che nerd non deve 
significare opere scadenti. ele-
mentar i , volgari... II proble-
ma . come vede. 6 diffcilissi 
mo da risolvere. 

« II secondo pericolo da cui 
prnso che dobbiamo assoluta 
mente guardarci . e quello di 
imporre un 'ar te " di partito " . 
" propagandistica " e " politi 
c a " in sen^o piatto e confor 
mista. Sono contrario all 'arte 
diretta dall 'alto L'arte e que-
stione di talento individuale 
II go\crno. Io Stato. devono 
da re agli artisti i mczzi per 
lavorare bene, ma lasciandoli 
liberi di sviluppare ciascuno 
la sua personahta. Non si de
ve ordinare a un musicista. a 
un pittore. di fare canzoni e 
quadri ispirati alia raccolta 
della canna da zucehero. o. 
genericamente. " a l i a rivolu
zione " . Bisogna lasciarli libe 
ri di t r a r re ispirazione dalla 
realta. E poiche la realta egi 
ziana e la lotta per il sociali 
smo. l 'arte. in qualche modo. 
piu o meno diretto o indiret-
to. riflettera tale lotta. Biso-
gna adottare il principio — 
ma adottarlo d a w e r o , creden-
doci — che "cento fiori fiori-
scano " . Lasciamo che si svi-
luppino scnole estetiche diver
se . correnti stilistiche anche 
opposte. e che le migliori p r e 
valgano... >. 

II ministro Okascia soggiun 
ge : « Proprio s tamane ho ema-
nato nuove direttive per il ci
nema. Le faro avere una t ra 
Aizione del documento». 

F r a molte questioni prati-
che. di organizzazione e finan-
l iamento. leggo nelle diretti
ve queste indicazioni di princi

pio: « Risogna faio un piano 
luulu/ionniio, no| ponsioio, 
nolla linoa o nolle sue appli 
c<i/iiitii, per iispoiuloio ai hi-
sogni clello maiso a-octate da 
lungo tempo di cultura o di 
ai to \o ra . Lo stato del nostio 
cinema ha raggiunto un li-
\ olio cosi basso d i e lo masse 
so no allontanano. come 6 di 
niostrato dalle statistiche. 11 
nostio scopo dov'ossero in-
nan/itutto di clevare il li\ollo 
ideologico e aitistico dei tilin 
ogi/iani... r icercare solu/ioni 
oggettixe d i e si ispinno alia 
icalta e all'espei ion/a piatloa 
locale, studiaudo i bisngni clol 
lo masse alia luce clello svi-
luppo sociale rd economieo 
della nostra societa attuale... ». 

E" possibile scoprire qualche 
involontaria contraddizione 
nelle idee del ministro Okascia. 
fra il rispetto per la liberta 
degli artisti e l'insistenza — 
dettata da necessita pratiche 
impellenti — su certi orionta-
menti « di regime $•? Lasciamo 
al lottore questa incombenza. 
Sono questioni delicate, che 
del resto non riguaidano solo 
I'Kgilto. ma tutti i paesi do
ve si e compiuta o 6 in corso 
una rivoluzione sociale. e quin
di anche culturale. E' un te-
ma. questo. su cui si potrebbe 
discutere molto a lungo. Ci 
sembra tuttavia che vada ap-
prezzato positivamente lo 
sforzo di soddisfare esigenze 
non sempre convergenti, spes-
so contrastanti; la lotta per 
far uscire un paese cosi an-
tico da un'arretratezza che non 
e solo materiale. e dove, per 
lunga e dolorosa tradizione, e-
siste un distacco profondo fra 
intellettuali e grandi masse, 
fra cultura cittadina e folklo
re contadino. fra chi parla t r e 
o quattro lingue, e legge tutti 
i libri, e ha viaggiato per tut-
ta l 'Europa, e chi non sa nem-
meno leggere. e non ha mai 
messo piede fuori del suo vil-
laggio. e non e in grado di de-
cifrare nemmeno il piu banale 
linguaggio cinematografico da 
polpettnne western, perche non 
ha mai visto un film ed e in
capace di seguire lo svolgimen-
to del racconto piu elemen-
tare . 

Ma il problema e ancora piu 
complicato Non riguarda so 
lo i contadini. Ad un livello 
un po' piu alto, tocca le mas
se piccolo borghesi cittadine. 
forse una parte degli stessi 
intellettuali di pin modesta le-
vatura. certamente i giovani. 
gli studrnti Co nc parla. in 
modo chiaro rd esphcito. il 
censore Mustafa Darwiche. 
Per legge. il censore decide 
personalmente quali film, qua
li opere teatraii. quali can 
zoni autorizzare o proibire. 
con tagli o senza tagli. per 
tutti o per i minori di sedi-
ci anni. Potrebbe farlo da 
solo, ma p»i( he e uomo di 
sentiment i dem.icrntici colto. 
e co>cicnte dei Iimiti del giu-
dizio per*o:ialo. si vale del 
cnnsielm di altri intellettuali. 
critici. cierrnhMi. amici. che 
invita ad a«siMerr a proiczioni 
private, e di cui ascolta e va
luta attentamente le opiniom 
Mi accompadna a vedere. in 
una saletta del palazzone noto 
come « Grcsham Court >. dove 
hanno srde mdt i uffici del Di-
partimento deirinformazione. 
e. in una Manzetta. il suo uf-
ficio di censure win decli ul-
timi film di Ton> Kichard*nn: 
The Sn'lor from Gibraltar, 
enn .leannc Moreau Sejrue una 
appa^^ionata di^cussione. 

Piu tardi . Mustafa Dar\xiche 
mi csr>nrr con molta sempli 
cita le sue idee sul cinema e 
su quella che potremmo chia-
mare la «politica cinemato-
crafica > dell'Egitto di oggi e 
di domani: € II nostro paese 
importa 350 film all 'anno. di 
cui almeno trecento america 
ni. Risultato: americaniz/azio-
ne profonda del gusto dellopi 
nione pubblica. e. sul piano 
economieo. emorragia dj \ a lu 
ta pregiata. Intendiamoci: non 
tutti i film americani sono 
brutti e volgari. come non tut
ti i film sovietici. italiani. fran-
cesi o inglesi sono belli. Ci 
sono film italiani di ispirazio-
ne hollywoodiana. ci sono film 
americani ricchi di umanita. 
di impegno civile, di bellez 
za. NIa la maggioranza dei 
film commerciali americani so 
no diseducativi, di basso li
vello. alcuni spregevoli. n no 
stro. il mio problema. e di lot-
ta re con pazienza e tenacia 
per modificare a poco a poco 
il gusto del pubblico. per ele-
v a m e il livello. ed anche per 
elevare il livello dei nostri 
soggettisti e regisli. che non 
di rado sono pii^ americanizzati 
del pubblico. Come? Incorag-

giando la diffusioiie di buoni 
lilm. di Tilin d arte, (jii.tle che 
Ma il pat so d.i (ui provengo 
no. Pinna o poi, ton lo "cou-
b o \ a t o s " (dice piopno cosi. in 
l iancese, o in loin.inesco po
ll oniiiio ellicactmente trathii-
IO "caoboiato " ) . bisognoia 
farla finita. La una, insomnia. 
non vuol essoio un'attivita con 
sona passu a, puramente ne-
gativa. impostata sui tagli e 
lo pioibi/iom. bonsi un'attivita 
positiva. basata soprattutto 
sulla licerca. sulla scojierta dei 
film miglion. all 'esteio. o sul-
rincoraggiiimonti) <ilLi piodu 
/.iniio di buoni lilm. all'interno*. 

Sui piobkmi della cultura, 
interrogo il nuo\o clirettorc del
la casa editrico « Al Moasassa 
Al Aama Al Misria Ix?l Taalif 
Wal Nachr» , che puo essere 
tradotto: « Organismo genera* 
le egiziano per la produzione 
lotteraria e 1'edizione», di-
pendente dal ministoro della 
cultura. II nuovo direttore si 
chiama Mahmud Amin El 
Atom. E' un « socialista scion-
til it o » . Credo d i e sia stato in 
caicere a lungo. anni fa. E' in 
carica solo tla qualche mese. 
Mi dice: « Non ciediamo alia 
cocsistenza pacifica nel campo 
culturale, fra pensiero rcazio-
nario e pensiero progressista. 
So, dal punto di vista econo
mieo e politico, viviamo in un 
poriodo di transizione, non cre
diamo che ci sia possibility 
di transizione nel campo cul
turale. Dobbiamo essere chia-
ri e netti dal punto di vista 
ideologico, perche il ruolo del
la cultura e di accelerare la 
trasformazione sociale, e di 
accorciare il periodo di tran
sizione. La cultura e uno stru-
mento rivoluzionario. Non ci 
puo essere cocsistenza con la 
ideologia dei feudatari e dei 
capitalisti. degli imperialisti e 
dei colonialisti. Dobbiamo pro-
cedere alia liquidazione radi-
cale delle ideologic anti-socia-
liste ». 

«Cio non significa settari-
smo o dogmatismo. non signifi
ca tutela e "dirigismo" nei 
confronti degli artisti . scritto-
tori, pensatori; non significa 
chiusura di fronte al patri
monii) culturale. antico e mo-
derno. degli altri paesi. perche 
la cultura progressista autenti-
ca e il prodotto della lunga 
storia della civilta umana. del
la dura fatica umana. della 
lotta dell'uomo. del suo amo-
re per la verita. la virtu. la 
bellezza. il progresso. Siamo 
per la liberta di espressione, 
con un solo limite. Nessuna li
berta per coloro che sono con 
tro i principi e gli scopi del 
progresso umano. 

Un grande 
esperimento 

< Per quanto riguarda la re
ligioner siamo convinti dell'im* 
portan7a della nostra eredita 
spirituale e religiosa. a condi-
zione. tuttavia. di liberarla da 
tutte le interpretazioni dogma-
tiche e reazionarie. sfruttate 
dalla reazione e dall'imperia-
lismo. che vorrebbero utilizza-
re la religione come strumento 
per impedire ai popoli di an-
dare verso il socialismo ». 

• • • 

La nostra ricognizione attra-
verso i problemi egiziani sul
la soglia del 1067 e finita. Ri
cognizione rapida. ma. noi Ii 
miti delle nostro possibilita. 
non frcttolosa. e non superfi-
ciale Come conclusione. il 
cronista propone al lettore di 
accogliere. e di far sue. le 
parole con cui Khaled Mohied-
dine. il «maggiore rosso >. 
chiudeva il gia citato articolo 
sulle prospettive del suo pae 
se: «La rivoluzione egiziana 
non appartiene soltanto all 'E 
gitto. ma a tutta i 'umanita. che 
guarda con fiducia e rispetto 
al grande esperimento in cor
so in Egitto Essa non appar
tiene ad una sola generazio 
r e . ma e I'esprcssione delle 
speranze di tutti i rivoluziona-
ri passati e futuri. Essa e pa 
trimonio non soltanto del po
polo egiziano. ma di tutti i 
popoli che hanno ottenuto la 
vittoria nella lotta per 1'indi 
pendenza e sono alia ricerca 
di una nuova via... La difesa 
della rivoluzione egiziana e del 
suo sviluppo verso il sociali 
smo e compito di tutte le for-
ze progressiste dell'Egitto e 
deH'Oriente Arabo, delle forze 
progressiste e rivoluzionarie di 
tutto il mondo >. 

Arminio Savioli 
(Fine) 

Le precedenti corrfsponden-
ze sono state pubblicate il 12, 
14, 14, I I t 21 febbraio. 

IGORSI D'ACQUA DUE CENTRISTORICI 
l l l i l l t l l l l l l l M l l l l l l l l l l l t - l l l l l l l l l l 

PISA — Un aspetto del lungarno Pacinotti franato; a destra: un'immagine del tempo in cui Milano non era stata ancora ricopertn di asfalto e di cemento armato. 
E' una riproduzione del 1870-1880 con la via Senato bagnata dal Naviglio. 

Sprofonda a Milano la cerchia famosa 

Coperti ma non cancellati 
i Navigli battono un colpo 
Pisa: sprofondato 

di tre metri il 
lungarno Pacinotti 

D a l n o s t r o c o r r i s p o n d e n t e 
PISA, 2 2 . 

II l u n g a r n o P a c i n o t t i e s p r o f o n d a t o s t a m a n e d i a l 
t r i 4 5 c e n t i m e t r i : d a d o m e n i c a e r i p r e s o il m o v i m e n t o 
f r a n o s o d e l t e r r e n o c h e n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e s e m -
brava essersi arrestato. In t re giorni. il piano stradale d spro
fondato di quasi t re metri . il cedimento sembra ormai inarre-
stabile. I lavori eseguiti finora per creare piattaforme stabili 
su cui installare escavatrici a 
benna per costruire un grande 
diaframma di calcestruzzo che 
isolasse case, palazzi. s t rade. 
dalle parti piu pericolanti. so
no risultati in pratica inefficaci. 

Un centinaio di operai a tur-
ni contintii prestano la loro 
opera: 20 grossi autocarri . di
verse autogru. due pale mecca-
niche. dieci betoniere mobili. 
quattro gencratori di corrente. 
stazionano giorno e notte in 
una vasta zona. 

Tonncllate tonnellate di ter
reno misto a pietrame estratto 
dalle acque del fiume Serchio 
e trasportato in continuazione 
sul Lungarno sono state come 
inghiottite in questi ultimi gior
ni dal progressiva cedimento 
del terreno. Delle sei escava
trici solo t re sono in funzione: 
per le altre bisognera ricostrui-
re idonee piattaforme. La si-
tuazione sembra sfuggire al 
controllo: 

Da ieri il lungarno Pacinotti 
6 un continuo pellegrinaggio 
Lo spettacolo 6 sempre piu im 
pressionante: anche le c spal-
lette > che pur d i^es t a t e pone-
vano un freno alio slittamento 
del terreno verso I'Arno. per 
largo tratto non esi>tono piu. 
Sono state n^ucchiate. inghiot
tite dall 'Arno: forse nemmeno 
due metri separano le acque 
del fiume da quello che una 
volta era il fondo stradale. 

A che cosa si devono questi 
paurosi cedimenti? I tecnici so
no avari di notizie. attribuisco-
no osini responsabilita alia pie
na dell'Arno. Sabato. il livel
lo del fiume era notevolmente 
sahto e il successive ritiro del
le acque ha lasciato un vuoto 
che e stato ora riempito da 
tutto il matenale terroso spro
fondato. 

Siamo ormai alia merce del
l'Arno? E' la domanda che si 
pongono tutti i pisani mentre 
si riaccendono le polemiche 
non solo su cid che si e fatto 
(o meglio che non si e fatto) 
nel passato per approntare va. 
lide opere di difesa. ma anche 
sui provvedimenti adottati di 
recente la cui eflicacia e posta 
in dubbio dal prof. Celestre di 
rettore dell'istituto di idraulica 
agraria dell'Universita di Pisa. 

C'd soltanto una cosa certa 
in tanto caos: nessuno crede 
piu alle parole tranquillizzanti 
che sono state dette di volta in 
volta. Un esempio clamoroso: 
nell'edificio dove ha sede la 
facolta di scienze dell'Univerfi-

ta di Pisa, in questi giorni si 
e provveduto ad erigere alcuni 
muretti che coprono parte del
le finestre situate al livello 
stradale. Cosa questa che e sta
ta subito imitata da molti cit 
tadini che abitano nella zona 
e che hanno paura di vedersi 
nuovamente le acque dell'Arno 
in casa . 

Alessandro Cardulli 

Micidiali acque hanno corroso le volte di cemento armato — II Comune 
avveniristicamente pensa di utilizzare gli antichi canali come linee per il 
metro o per fame immensi parcheggi • Frattanto proibito il traffico pesante 

I Maglie (Lecce) 

Corteo di giovani 
(DC PCI, 

indipendenti) 
per la fine dei 
bombardamenti 

sul Vietnam 
MAGLIE, 22. 

Una imponente manifesta 
z:one di giovani ha avu'.o 
Iuogo oggi a Magi-e. promos-
sa dai movimenti giovanili • 
della DC e del PCI che dopo I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

I 
I 
I lunehi anni hanno ntrovato' 

i'umta politica sui temi deUal 
I pace: oitre duenula giovani. | 

in gran parte studenti. hanno 
sfilato a lungo ch.edendo la I 

I fine dei bombardamenti sut* 
Nord Vietnam, il ncorKwci- > 

Imento del FNL. il nspetto del I 
dir.tto del popolo vietnamila 
alia liberta. ail'uniti e alia I 

Iindipendenza secondo gb ac-1 
cordi di Ginevra. espnmen-
do sohdaneta al popolo vnet-1 

Inamita. I 
I giovani catlolici. comuni*| 

I s t i e indipendenti in corteo I 
per le vie della citta inneg-
giando al!a pace sono sfilati I 

Icon parole d'ordine e con | 
noti motivi di canzoni hanno 
con fermezza condannato la I 

encana al • 
politica di | 

I
c comprensione > del gover-
no italiano ver=o 1'ammmi-1 
stranone Johnson. » 

I D senso di responsabtliU • 
delle forze giovamb ha evt-l 
tato che i ripetuu brutali in-

I terventi della polizia avesserol 
conseguenze di gravi propor-l 

Izioni: il dingente provmaale 
della FGCI. il compagno FVan-1 
co Montinaro. e stato trat te- ' 

Inuto in stato di femio peri 
breve tempo. I 

Un ordtne del giorno conse-

I gnato da una delegazione a l l 
sindaco. e tin manifesto sono| 

I stab sottoscritti dai giovani 
dc e cotnunisti. J 

I aggressione amencana 
Vietnam e la 

Dalla nostra redazione 
MILANO. febbraio 

La € cerchia dei navigli > e 
abbastanza famosa anche fuo
ri dei confini della metropoli. 
Se ne parla molto, spesso; e 
non c'e. Non esiste nel senso. 
almeno, che non si vede. II 
cittadino che passa per via Fa-
tebenefratelli. Piazza Cavour. 
via Senato, via Visconli di Mo-
drone e cosi dicendo sino a 
via Mnlino delle Armi cam-
mina per tre chilometri e set-
tecento metri lungo la c cer
chia dei navigli» senza vede
re neppure I'ombra di un na
viglio. Per il semplice fatto. 
noto a tutti i milanesi, che da 
37 anni i navigli sono stati 
sotterrati. < Milano — qualcu-
no dice con rimpianto — avreb-
be potuto avere degli angoli 
veneziani: e invece tutto e sta
to sacrificato in nome della ci
vilta dell'asfalto e dell'auto-
mobile >. Asfalto che adesso. 
almeno nei 3.700 metri di per-
corso della c cerchia >, si fro-
va in condizioni di gravissimo 
pericolo: i milanesi hanno cor
so il rischio di perdere capra 
e cavoli (i navigli e la stra-
da). Anzi, almeno per diversi 
mesi. la t cerchia 9 sara vroi-
bita ai mezzi pesanli. compre-
si quelli pubblici. 

Cos'e accaduto? Da anni gli 
uffici tecnici comunali presen-
lavano memonali alle varie 
giunte che si sono susseguite 
«Signori — si affermava nei 
documenti — state attenti che 
se non si corre ai ripari un 
bel ginrno le strade della cer
chia dei navigli tneomtneeran-
no a crollare. Le esalazioni 
micidiali che vengono sprigio-
nate dalle acque inquinate dei 
navigli sotterranei, slanno TO 
dendo calcestruzzo, tondmi in 
ferro. opere in cemento ar
mato. La volta dei navigli (che 
sorregge il peso di un traffico 
sempre piu pesante) se ne sta 
andando alia malora >. 

Tl discorso, anche se redatto 
in termini piu tecnici, era que
sto in sostanza. Leggo su un 
giornale del marzo 1961: < J 
materiali nocivi corrodono le 
pareti del canale; perfino le 
tram della copertura, pur non 
essendo toccate dal fiume sot-
terraneo, si deteriorano e si 
sgretolano nell'atmosfera pre-
gna di miasmi e di sostanze 
acide >. 

I7n mattino assai presto di po-
chi mesi fa una solitaria vet-
tura tranviaria che transitava 
da via Pontaccio si & azzop-
pata sul piu bello della corsa. 
L'azzoppatura se Vera presa 
poiche il terreno era sprofon
dato improwisamenle d» pa-
recchi centimeiri. Come max? 
Sottoterra i navigli si erano 
mangiati gran parte della vol
ta in cemento armato che fino 
a quel momento aveva SOT-
retto la strada. L'allarme era 
dato. 

Da quel momento I milane
si hanno saputo che stava per 
iniziare una delle tante rivolu-
zioni stradali che sistematica-
mente buttano all'aria mezza 

cittd. La Giunta, per far di-
gerire meglio la pillola, co-
mincio col proibire il traffico 
pesante su alcuni tratti della 
«cerchia»; poi devid alcuni 
tram; poi blocco completa-
mente il traffico pesante. An
dando avanli di questo passo 
non si sa se la circolazione 
verra ancora permessa ai pe-
doni pesanti. « Misure provvi-
visorie — si dice — Un sa-
crificio di pochi mesi e poi 
tutto tornera come prima >. // 
che non e" vero. Perche. a par
te il fatto che i danni al com-
mercio, all'industria e via di
cendo non li riparera nessuno 
(le ditte che hanno sede in 
queste vie sono fortemente 
danneggiate dalla improvvisa 
diminuzione del traffico), la 
Giunta ha approfittato della 
triste circostanza per abolire 
alcune linee tranviarie e filo-
viarie che le stavano da tem
po sullo stomaco. 

Cosi, insomma. le imprevi 
denze della Giunta vengono 
scontate dalla collettivita, se
condo il noto detto che mai 
comune fa mezzo gaudio. An
zi, Voccasione e stata brillan-
temente sfruttata dagli uffici 
relazioni pubbliche dell'Ammi-
nistrazione municipale che. 
grazie alia provvidenziale cnl-
laborazione di una parte della 
stampa. stanno conrincendo t 
milanesi che la tubercolost dei 
navigli e una manna caduta 
dal cielo. 

In questi giorni, si fa un 
gran parlare di questi na
vigli che potrebbero essere 
prosciugati e trasformati: I) 
in linea circolare di metro: 
2) in strada veloce sotterra-
nea riservata a filobus o ad 
altri mezzi pubblici di traspor-
to; 3) in strada aperta al nor-
male traffico cittadino: 4) m 
immenso parcheggio di auto 
mobili: 5) in parcheggio d'aulo 
e in sottovie. 

L'assessore ai lavori pub
blici Aldo Aniasi, invece di 
andarsi a nascondere per non 
aver saputo risolvere a tempo 
debito una questione tanto 
importante (sarebbero stati ri-
sparmiati, certamente, anche 
molti soldi per le nparazioni: 
oggi ci vorra un miliardo sol
tanto per git interventi piu 
urgenti), parla beato e felice 
di « vicenda affascinante ». Si 
potrd far correre un metro 
che in tredici mmuti coprira 
il percorso a 28 chilometri 
all'ora, trasportando, ogni ora, 
12 mila passeggeri; oppure si 
potranno parcheggiare m pie-
no centro da tre a cinquemila 
autovetlure; oppure si potrd 
correre su una specie dt auto
strada cittadina a quattro me
tri sotto il livello dei marcia 
piedt, larga da otto a dieci 
metri, da porta Garibaldi fino 
a porta Ticinese. 

Per il momento la Giun
ta si limit a a puntellare 
le volte dei navigli. Quest'ope
ra. assai piu modesta, dovreb-
be iniziare a giorni. Le mici
diali acque sono state deviate 
e nei navigli si pud ora cam-
minare. Si i cosi visto che le 

antiche opere fatte nel 1400 e 
quelle del 1600 in pietra, in 
legno di rovere ed in matto-
«i sono pressoche intatte. So
no invece in via di disfaci-
mento soltanto quelle moder-
ne. compiute esattamente 37 
anni fa. 11 cemento armato £ 
stato umiliato. 

Ma. insieme al cemento ar
mato. dovrebbero risultare 
umiliate anche tutte quelle 
pubbliche amministrazioni che 
erano state avvertite dell'ad-
densarsi del pericolo e non 
hanno mai fatto nulla per evi-
tarlo. Le acque dei navigli so
no micidiali. Ma perche? Cosa 
hannn di speciale rispetto alle 
altre? 

Nnn avrebbero nulla se cen-
tinnia o forse migliaia di in-
dii*trie che si trovano nella 
znna nord della citta non sca-
rirassero nelle acque del tor-
rente Sereso e del Naviglio 
Martesana tutti i rifiuti delle 
lavorazioni. compresi i residui 
di prndolti chimici altamente 
Inisici. Le acque tutt'altro che 
limpide (spesso sono color 
amaranto oppure azzurro) del 
Seresn s'immettono nella Mar
tesana che a sua volta. a par-
tire dalla via San Marco, ali-
menta i narigli della c cer
chia >. Finche le acque scor-
rr,i;o alio scopcrto i danni so-
r,o limitatt alle persone che 
v.e inalarw vnlnttunsamente gli 
effluvi (senza pero un diretto 
dannn per VAmministrazione 
civica): nei tratti coperti s"e 
ri'-fi cosa e successo. 

Ma chi paga? Non certamen
te quel signori che scararen-
tano nel Seveso e nella Mar-
te-ana tutto quel che non gli 
<:erve piu senza neppure pa-
pare la tassa sulla nettezza 
urbnna. Per carita sono in-
toccabili e ben protetti. Esi
ste un c Consorzio per la de-
purazione delle acque del Nord 
Milano >, costituito fra enti 
pubblici. che non si sa perd 
cosa abbia potuto sinora fare. 
Certo che i risultati sono stra-
bilianti. dato che soprattutto 
negh ultimi dieci anni le ac
que del Seveso, Martesana e 
degli altri navigli sono dive-
nu'.e particolarmente tossiche. 
Proprio in queste settimane 
ad ogni modo, U Consorzio si 
e fatto vivo annunciando ot-
timisticamente che le acque 
del Seveso torneranno entro 
tre anni belle come una volta 
in seguito all'entrata in fun
zione di certi impianti di de-
purazione. Ma, ammesso che 
cid avvenga veramente, resta 
comunque da domandarsi chi 
paghera t costosissimi impian
ti: gli industriali avvelenatort 
o tutti i cittadini, awelenati 
e avvelenatori, in base al so-
litn e funzionante principio che 
mnl rn^r.une fa mezzo gaudio? 
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