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URBANISTICA 

i 
Un altro centro storico che affonda 

LA FRANA Dl PISA SCOPRE 
CENTO ANNI Dl INCURIE 

•/ultimo intervento tecnico sui lungarni risale infatti al 1871 — I guasti della speculazione 
edilizia e della demagogia elettorale — Un piano regolafore sistematicamente violato 

j 

PISA, marzo. 
La torre pende. i palazzi 

pcricolano, i lungarni crol-
l.ino. Grazie a quebt'ultima 
sciagura la catastrofica si
tuazione del centro storico 
di Pisa 6 nrrivata ora alle 
prime pagine dei ginrnali e 
l>crsino alle orecchie dei mi-
nislri. Adesso si lavora feb 
brilmente a costruiie un hastio 
ne di cemento per impedire al 
le anliche case di scivolare nel 
fiume. speranrio di arrivare pri 
ma dello scioglimento delle ne-
vi. Altrimenti sara il fiume ad 
arrivare nelle case e, maga 
r i . a portarsele via con se. 

I lungarni di Pisa — dovreb-
bero saperlo tutti ma in realta 
lo sanno pochi — sono forse 
il piu bel lungofiume urbano del 
mondo: una distesa di palazzi 
di eguale altezza. costruiti in 
varie epoche ma armonizzati 
dal passare degli anni. spec 
chiantisi assieme nelle acque 
veloci dell'Arno. Una mera 
vigliosa testimonianza dell'anti-
ca sontuosita della Repubblica 
Marinara. della generosita dei 
Medici e dei Lorena e della 
conservatrice premura del neo-
nato Regno dl ta l ia . L'ultimo a 
porvi mano fu infatti. nel 1871. 
1'ing Simnnelli che rafforzd la 
massicciata e ora viene accu 
sato dai cronisti della RAI di 
aver preparato la catastrore. 
I morli non possono restituire 
i calci e questo. per i servito 
relli del radiocronismo. e una 
gran bella consolazione. 

II fatto e che. nci secoli tra-
scorsi dalla Repubblica Mari 
nara a quella d'Halia. i reggi 
tori della cosa pubblica ehbe 
ro sempre presente che Pisa 
era sorta. come Venezia. su 
una laguna Qui cominciava un 
tempo il Delta dell'Arno e da 
qui partivano i vascelli alia 
conquista del mondo Poi le 
sabbie portate dai monti inter 
rarono il delta e allontannrono 
il mare. Ma il tcrreno resto 
instabile. inadatto a sostenere 
pesi di grandi costruzioni. co 
me la cclebre torre. cosi peri 
colnsnrnenle in bilico. sta a di 
most rare. 1 Medici, i lorena 
(che per la loro energia boni 
ficatnria furono detti «Secca 
pnzzanghere ») e persino i Sa 
voia si resero conto della ne 
cessita di curare questa ma 
lattia d'infanzia. sorvcgliando 
scoli e corsi d'acqua e imbri 
gliando TArno con depositi di 
blocchi che ne frangessero i 
flutti a difesa delle rive. 

CoU'ultima guerra. tanti fu
rono i disastri e le preoccu 
pazioni che questa manuten 
zione pa s s o °*' mente Ma i 
giiai maggiori vennero coll on 
data del « benessere >. quando 
attorno alle vecchie mura si co 
mincid a edificare. si intermp 
pero i preziosi scoli delle ac 
que e si gravd il terreno di ca-
richi sproporzionati menlre 
raccresciuto traffico scuoteva 
(e scuote) la terra come un 
bombardamento ininterrotto. 

La situazione di Pisa diventa 
cioe identica a quella di tutti 
gli altri centri storici soprav 
vissuti alle guerre e aggredi 
ti dalla nuova «civilta del 
le macchine t neocapistahstica 
Ogni casa £ un monumento sto 
rico. ma inadatto ad abitarci 
D tarlo del tempo corrode gli 
edifici e ancor piu U divora il 
tarlo della speculazione. E le 
fondamenta si fan sempre piu 
tacerte: basta che la Cassa di 

Risparmio. per sistemare le 
sue camere blindate, scavi 
qualche metro perche tutto il 
terreno circostante cominci a 
precipitare e una mezza doz-
zina di case debbano venir 
sgomberate in fretta e furia. 

La malattia 6 cronica. ma po
chi ci ban badato fino a che i 
lungarni non son crollati. E 
crollati davvero. perche peri-
colanti lo sono da parecchi an 
ni. Le prime crepe apparvero 
nel '61; poi di nuovo nel "63 
si scollo il marciapiede dal 
fondo stradale e per la terza 
volta nellagosto scorso si apri-
rono voragini. Ma le autorita 
si hmitarono a tranquillizzare 
I'opinione pubblica parlando di 
«nonnali assestamenti» e 
chiudendo superficialmente le 
aperture. Cosi. a forza di na-
scondere il male invece di cu-
rarlo. si e arrivati nl disastro 
della frana subito dopo quel-
lo deH'alluvione. 

La coincidenza ha colpito la 
fantasia. Ma tutti sanno che il 
subitaneo montare e decresce-
re delle acque deU'Arno non 
avrebbe trascinato tonnellate 
di massicciata del buon Simo-
nelli se un secolo di logorio 
e decenni di mancata manu-
tenzione non I'avessero indebo-
lita. cos! come il resto della 
citta L'alluvione e I'ultima del 
le cause e anch'essa ha. del 
resto. la causa prima nell'incu 
ria con cui i nuovi reggitori 
han trascurato le pratiche dei 
«Seccapnzzanghere» venuti dal 
la Lorena. 

Pisa, come Venezia. come 
Urbino. come altre cento vec
chie e preziose citta italiane 
dovrebbcro vpnir curate a fon 
do. senza attendere che le ca 
tastrnfi sveghno i morti nei mi 
ni«teri romani Ma questo non 
avviene: o non ci sono soldi o 
veneono spesi male. 

Da questo punto di vista. Pi
sa e diversa da Urbino la-
sciata crollare senza che nes 
sun governo se ne prcoccupi 
Pisa, imece, di fondi ne ha 
avuti. e anche con una certa 

Una nuova 

collana 

dell'editore 

Cappelli 
c lo so, tu sai », una nuo

va collana dell'editore Cap
pelli di Bologna, e stata pre-
sentala a Roma alia presen-
za di numerosi esponenti del 
mondo culturale e politico, 
fra cui il ministro Preti La 
ambizione espressa dall'edi-
tore e stala quella di dar 
vita ad una sorta di c guide 
cultural! t di carattere « for-
mativo», piu che Informa-
tivo. 

Ai primi volumi presenta-
t l : « Storia popolare dell'Ita
lia contemporanea », « Di-
fendiamo la nostra salute », 
• Panoramica di scienza e 
tecnica », • L'Europa oggi • 
ne seguiranno altri quallro. 
in fase di avanzata el a bora 
zione, sulla geografia eco-
nomica, lo sport, 1 dirilll e 
i doverl del cittadinl • i Co-
mo si vive In Italia >. 

abbondanza. I I « ras » locale e 
l'ex ministro Togni che. ai La-
vori Pubblici. ha maneggiato 
miliardi nel modo che tutti san 
no anche se i magistrati non 
debbono saperlo. E centinaia di 
milioni. l'ex ministro Togni ha 
elargito a Pisa per lavori inu-
tili e miracolislici. atti a colpi-
re le fantasie in tempo di ele 
zioni. Esempio luminoso i due 
ponti di Pisa: uno vecchio in 
citta. ncoperto di marmi lus 
suosi e crollato adesso per de 
bolczza di fondamenta; I'altro 
nuovo in periferia. costruito so 
lidamente ma senza nessuna 
strada che vi dia accesso: co 
sicche questo ponte. vergine di 
traffico. se ne sta come un or-
fanello in mezzo alia campa 
gna. in attesa che qualche ani-
ma pietosa e comunale lo colle-
ghi almeno a un modesto sen 
tierucolo. Ai ponti fantasma fa 
pendant la «citta galileiana * 
che doveva nascere dalla siste-
mazione della cittadella e che 
ora — dopo una spesa di mezzo 
miljardo — e stata recintata 
per sottrarla alia funzione di 
orinatoio diurno e campo d'ap-
puntamenti serali. Per non par-
lare del resto 

Un uso razionale di questo da 
naro avrebbe risanato parec-
chie posizioni catastrofiche del
la citta. Ma non sarebbe servi
to a fini elettorahstici e spe-
culativi. H problema. cioe. non 
e solo quello di profondere dei 
milioni. ma di investirli razio-
nalmente secondo direttive ben 
precise e disinteressate. Paro 
la delicata. quest'ultima. che ci 
conduce direttamente ad un al 
tro momenlo cruciale: e cioe 
al piano regolatore che ha ma 
bihtato contro tutti gli interesr 
sati interessi dei ceti piu retrivi 
rappresentati dalle varie Unio 
ni degli Industriali e dei Com 
mercianti e. sui terreno politi
co. dai hberali. dai missini e 
dalla destra democristiana 

In una citta come Pisa, divi-
sa tra la necessita di salvare il 
centro storico e quella di offri-
re sbocco alle istanze della vi
ta moderna. un piano regolato
re e indispensabile Esso do-
vrehbe essere lo strumento nu-
mero uno per il risanamento. 
Risultalo: soltanto due anni or 
sono il centro sinistra riusci a 
farlo approvare Da allora la 
destra economica democxistia 
no liberal missina I'ha sottopo-
sto a un bombardamento a tap-
peto organizzando ben mille ri-
corsi. mentre la giunta di cen-
trosinistra cedeva autorizzando 
le numerose violazioni grazie a 
cui il verde si e ancor piu ri 
dotto e I'antico borgo e stato 
sra\ato da nuove macroscopi 
che costruzioni (Ora anche il 
centro sinistra e stato sostituito 
dal Commissano e il Piano Re

golatore e ferrno a Firenze). 

Cosi il cerchio sj chiude e la 
nobile bellezza di Pisa crolla 
per I'incuria di un sistema che. 
gettatosj nella speculazione, ha 
abbandonato i valori di fondo. 
Questo sistema vuole la distru-
zione dei centri storici che 
bloccano il commercio delle 
aree. vuole I'atthila (pinera di 
senso ma ncca di rediliti) dei 
ponu fantasma del ministro To 
gni. vuole il hlocco di ogni sor
ta di piani regolatori per dare 
via libera alia dissennatezza 
delle distmzionJ e delle rico 
struzioni arbitrarie. 

Poiche gli uomini della Demo-
craiia cristiana, coi loro mini-

stri ed ex ministri, sono al cen
tro di questa attivita. 6 evidente 
quale sia il genere di compro-
messi che i socialisti debbono 
accettare col centrosinistra. II 
crollo dei lungarni diventa in 
tal modo simbolo di un'inte-
ra situazione: esso rivela dram 
maticamente un marcio antico 
che le autorita cnmunali e go 
\ernative hanno enperto. na-

Pisa: il 
Lungarno 
Pacinotti, 
dopo la 
«frana» 

scosto. negato. Le pezze con 
cui per sei anni sono state ve-
late le voragini sono l'esatto 
corrispettivo di una politiea che 
finisce in una catastrofe: a Pi
sa. a Firenze. a Venezia. a 
Grosseto. in tutta questa Ita
lia periodicamente alluvionata. 
soccorsa e dimenticata. 

Rubens Tedeschi 

SCIENZA E TECNICA 

MILANO 
Presso la FAST un importante corso di conferenze sull'impiego 
dei nuovi materiali per la costruzione di organi meccanici 

L 'eta della plastica 
dopo quelle 

del bronzo e del ferro ? 
II nailon dalle calze al tachimetro dell'automobile - L'im-

piego delle resine - II deferioramento dei materiali classici 

schede I 

Ha avuto imzio, presso la 
Fcderazione delle Associaziom 
Scientifiche e Tecmche (FAM'), 
a Milano. un corso per progetti 
sti. laureali e diplomati, sul
l'impiego delle materie plasti 
che per la costruzione di orga
ni meccanici. 
L'impiego delle materie plasti-
che per la costruzione di orga
ni meccanici non e una novita. 
ma ha acquistato negli ultimi 
due o tre anni un'impartanza 
tale da rendere opportuno uno 
studio sistematico e cnmpleto 
dell'argomento. a purtire dalle 
tecniche per la progettaztane 
ed il calcolo degli orqani stessi, 
per giungere alia loro realizza-
zione, passando attraverso lo 
studio di stampi. attrezzi. mac-
chine e tecniche di lavorazione 
del tutto nuovi e specializzati. 

La nostra esperienza quoti 
diana ci porta ad associare le 
materie plastiche ai loro impie-
ghi piii comuni e piu visibili: 
oqgctli casalinghi, involucri e 
contenitori. accessori e interni 
dell'automobile, parti di elet-
trodomestict. lamtnati plastici 
per mobili da cucina e da locali 
pubblici. rivestimenti per mo 
bili. Soltanto il tecnico che ab 
bia avuto a che fare professio-
nalmente con le materie plasti 
che vede in esse qttalcosa di 
direrso dal tavolo da cucina, 
dalla poltroncina dell'automo 
bile, dal portacencre. dal foqlio 
impermeabile e trasparente di 
politene. dalla leggcrissima sea-
tola spugnosa per trasportare i 
gelati. 

Eppure. 6 propria sui terre
no meno noto al pubblica che 
l'impiego delle materie plasti
che ha fatto i maqgiari pro-

grcssi ncgh ultimi anni, pro 
grcssi di tanto maggiore rilie-
vo in quanto riquardano impie-
gin c di qualita ». ollre che 
« impwqhi di massa J>. 

Fer « orqani meccanici >. in
fatti. si mtendnno tutti i pezzt. 
quale che sia la loro funzione, 
che debbono rispimdere a pre
cise caratteristiche di resisten 
za alia trazione. alia flessionc, 
alia compressione. agli urti, 
che debbono sopportare deter 
inmate deformaziom. vibrazio-
ni. riscaldamenti c raffredda 
menti. e cosi via. Non pud cer 
to dirst i organo meccanico * il 
secchio di moplen, il pnrtace 
nere di bachelite. il lanimato di 
melamina. tiientra invece in 
pieno in questa definizione I'in 
granaqgio di nailon del tachi 
metro dell'automobile, la ven 
tola, sempre di nailon. di molti 
ventilatori, la puleggia di in 
numerevnli trasmissioni a cin 
ghia. la mazza dn aaghtstatore. 
il corpo del rubinetto per im 
pianti chimici. la camma d'a 
zionamento di una macchinn 
da cucire automatica «z«fl zao» 

Nella stessa sede della FAST. 
due anni fa. In dichiarazione di 
un chimico. basata su precise 
statistiche, che oltre il fiO% del 
nailon prodotto viene utilmato 
per cos/rwire organi meccanici 
di qualita. e solo il 40% per 
fame biancheria, stoffe. calze. 
deslo una certa sorpresa. La 
situazione, gia chiaramente de-
lineatasi qualche anno fa. si 
e ulteriormente evoluta sempre 
ncllo stesso senso, e cioe verso 
Vaumento dell'aliquota delle 
materie plastiche destinata a 
lormare organi meccanici. 

Abbiamo citato, tra i piu co-

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

«L'altra riva del fiume» di Edgar Snow 

Un giornalista americano 
tenia di decifrare la Cina 
II «reportage», frutto di un viaggio compiuto dall'autore nel '61, off re numerosi motivi d'interesse, ma 

non contiene element! che aiutino a comprendere la «rivoluzione culturale» e i gravi sccntri di oggi 

Un po cinesi. in un certo sen 
so. o.»gi lo siamo tutti. Cid che 
decade :n Cina non pud essera 
estraneo. ne pu6 lasciarci indif 
ferenti La nvoiuzione cinese re 
sta uno de-jb eventi decisivi del 
nostro secolo. Essa ha rappresen 
tato una grande speranza per m 
ten cootinentL Ma anche la en 
si che il paese adesso attraversa 
a tocca da vicino. La Cina che 
u*c:ra dalle battaglie poutiche «i 
corso sara probabilmente diversa 
da queUa che abbiamo conosciu 
to m questi anni. Su questo tutti 
sono p.u o meno d'accordo. Co
me sara. nessuno e mvece tn 
grado di dirlo. 

La politiea degli ult:mi tempi 
ha gia tndebolito ia sua posizio 
ne Noi abbiamo temuto e conti 
njiamo a temere che tanto La 
coes.one interna del pae^e. quan 
to la sua capacita di azione in 
temaz.ona!e siano de-smate a 
asare seos^e dalla presen'e lot-
ta I fatti s.no ad ozgi sembra 
no corifermarlo. anche ^e noo ci 
abbandona La f;ducia nella po 
tenzialita di nscossa e di npresa 
de! popo:o cinese. della cui v.ta 
hta. nsvegliata dalla nvoluzKxie. 
anche gli awenimenti che si svol-
gono soilo i nostn occhi sono. in 
fondo. una prova. 

Tanti sono. comunque. gli inter-
rocat:vi che gli eventi cnesi la-
sciano «enza ri'sposta che qjalsia 
si hbro che prometta di darcr 
qualche ch ^nmento non pud non 
e-*ere accolto con mo ta djno-i 
*a F.' i! rie-tino che cr-H ^TV) Via 
toccarvio anche airultimo vojume 
di Edzar Snow L'altra nra del 
fiume — recentememe pubV.icato 
ia E.naudi (I9S6. pagme 66?. ti 
re 5 000) —. Esso ha non pochi 
numen per attirare interesse. 

La Tigura deU'aotore. innanzl 
tutta Opera di Snow e an altro 
ceJebre hbro. Stella rossa nilla 
Cina. che testa sempre ana del
le opere pio efficad sulla nvo 
luzione cmese. GM)rnaIi«ta amert 
cano egl! fu uno de: pochi o«er 
vaton occidentali che andassero a 
<SKw*ce'e Mao e i comumsti cine 
« . dirante la umsa gjerra di U 
•lerazione nelle nasi deik) Yenan 
e che Ta resero uno sforzn <nce 
ro per comprendere il loro movt-
mento. Dopo La vittona del '49 i 
suoi scrittl hanno sempre fatto 
autontA. 

Diremo suhito che anche que
sto Libro e tutt'Altro che priro dl 

Edgar Snow e Ciu En Lat a Pekino net 1961 

menu. Ch:unque $perasse di tro-
varvi lumi per comprendere an
che la « rivoluzione culturale » e 
i gravi scontri di oggi restera 
tutta v-̂ a dehiso. Si tratta pur-
troppo di un Lbro vecchjo. Es
so fu scntto per ressenziale. 
in una forma mista di reportage 
e di sagg:o. dopo un hingo 
v:agg:o che laotore fece m Cina 
nei 1961. N'orrostante. alcune ^a 
z.ne di aggiomamento (compen 
^ate da un certo sfrondamen:o 
fa:to per 1'ediZ.or.e ttal'ana) ri 
volume e Ui'do costru.to sulle 
mpress'oni e !e tnformaroni di 
allora In mzlese fu pjbblicato 
deJ resto. agli ur.zj dei 1961 
Aggiungerd che giS tn quella 
epoca — eravamo al momento 
in cui i rapporU fra URSS e 
Cina precipitavano verso La rotr 
tara politiea — esso dava Tim-
pressione <h ana certa made 
guatezza e dj un certo ritardo. 
almeno ne! cogliere ?U aspetb 
yd drammatici della evoluzione 
cinfje. 

Eigard Snow e un radicale 
ame.-'cano che ha cono*ciu'o 
per*onalmente Mao e gli altn 
dinzenti di Pechmo e che ha 
sempre avuto sunpatia per i 
comunisti cinesi Quando egll 
vmve, pensa e st rivolge so-
prattutto ai suoi connaconali. Im-
bottiti da anni dl volgare pro
paganda anticinese. Qu) e ao-

cne tl pre^io magg.ore Oei Lbro. 
quello che, nonostante il suo u> 
vecchiamento. non ne rende inu
tile la lettura- almeno per coloro 
che anche in Italia hanno sem
pre npetuto sulia Cina i luogtu 
comuni d e l l a stampa d'etre 
\tlanbco. Di fronte ai detratton 
sistematia egh d.fende con com-
petenza il "vigiiiflca'o dell'espe 
nenza cnese (direi «>prattu:Jo 
delJa pnma espenenia c:ne«e) 
1; cui si sfo-za di in-1 vM lare 
cara;te.-i5*.:che. pro*>:emi. diffi 
co\t£. ma ioprattulto valore di 
contmuita nspetto a a'lella g'jer 
ra Lberatnce. che egli ha ca 
pito e sostenuto qjanoo ben po 
chi sapevano farlo. 

G.a moito piu dubbio e. a mlo 
parere. 3 suo tentathro di oon-
trapporre la nvoiuzione cinese 
a queUa russa — e. in genere. 
all'esperienra sovletica — ae-
compagnando Tuna con an se-
gno positivo. faltra con an se
gno negativo Intanto questo tn 
1mzzo e cau«a d; guidiu fret 
•o'osi come quello che porta 
STOW ad sleniificare almeno 
n&\'.e sue o i g ni e nella sua e* 
<onza. la rottura fra Pechino e 
Mosca con quella che si pro 
dusse nel '48 fra Tito e Stalm 
Quella contrappostsone fra na 
dnese e via sovietjea e oggi 
cars a chi vorrebbe fare della 
esperienza c i n e s e (compresa 

quella che si svolge sottc i no-
sin occhi) un esempio di valore 
universale. Ma essa e anche uno 
dei peggion serv-.gi che si pos-
sano rendere alia Cuia e alia 
sua rivoluzione. perche ineorag 
gia I motivi nazionaUstia e le 
tendenze egemooiche. che nel-
l'ultimo decenn o si sono maru-
festate nella rxHitica del dirf 
genti cinesi. suscitando difQden 
za in cos) larga parte del mo 
vimento rivoluzionano moodiale. 
Qianto agh argomenti con cui si 
limo^tra una suoenonta della 
esperienza cinese. ba^tera di
re che uno dei piu u=ati (pre 
^ente anche nello Snow) e pro 
pno l'un.ta conservata per di-
versi anni da) nucleo dingente 
Jel partito cnese. ma o^gi nor 
'roppo infranta. 

La maggior lacuna del libro £ 
comunque j>ropno nell'analisi del 
'a d nanvca interna della Cma. 
Certo. nessuno pud nmproverare 
a un'opera scntta nei 62. sulla 
oase di un viaggio del 61. di 
non avere saputo prevedere la 
.otta che doveva espk)dere net 
66. 'Ce ch! e stato m C V M 
nel *65 e neanche allora ha po 
:uto cogfc'ere alcun sintomo deilo 
*contro che si preparava). In 
'jn certo senso. un volume come 
quello di Snow, non Lasclando 
n-esag-re affatto la necessita dl 
jna nuova crivolurone* :n Cua 
e destnato piutto^to a confer 
mare md.rettamente C cara:iere 

J irtifiCKKo delia Vvta •mr^^iata 
! ialla tendeiza che fa ca.->o a 

Mao (e. certo. del termme d: 
c nvolurone * che essa ha iro 
rregato per ae«nu"Ia) Turtavia 
net '61 vi erano g;a stati tn 
Cina il c baizo in avanti» e te 
Comuni: ora. le pagine dedicate 
da Snow a questi fenomert mi 
sembrano fra le meno oonvtn-
centL 

L'altra nra del fiume e on 
Hbro che valorizza la rivoluzio
ne cinese. ma non quella di 
ntti. cosdletta cculturale» ben 
si la pnma quel> ;enza agget 
:ivi. cui anche Tespenenza per 
^onale dell'autore re«ta maggor 
men:e legata E" ancora un u 
uro sulla lotta che si concluse 
vittonosamente nel "49 e sui suoi 
primi sviluppi. Qui e fl suo 
merito 

Giuseppe Boff a 

mum. gli ingranaggi. le vento 
le, le pulcgge, le camme di co-
mando; ma ollre a questi or
gani ormai lipicamente mteres 
:>ali dalle resine, ve ne sono 
molti altri. Fensiamo ad esem 
pio alle uttlizzazioni di dwersi 
tipi di resine (in particolare 
poliesteri ed epossidiche) con 
armatura in vetro (fibra, na 
stro o tela di vetro). La mag 
gior parte delle nnbarcaziom 
leggere, a remi, vela e molore, 
ha oggi lo scafo coslituito da 
questi materiali. Con la stessa 
tecnologia p le stesse resine. 
s/ cosfriiiscorio i/i misura sem 
pre maggiore serbatui, auto 
botti. autoclavi. Se. nel caso de 
gli scavi, tl considerarli «or-
gam meccanici » appare un po' 
cunoso, e chiaro che un'auto 
clave o un serbatota che deb 
bono sopportare caricln. pres 
siom. temperature, vtbraziom e 
debbono essere sospesi. anco 
rati, appoggiati ad altri organi. 
nchiedono un calcolo ed una 
progettazione accurati e pre 
cisi. come h richiedono gli s-fe.s 
si oroam quando sono costruiti 
in acciaio. bronzo o leghe leg 
qere Anche uno scafo a on 
.scio in resina. pero. dato che 
deve sopportare cerli pesi e 
certe sollecitaziom. reggere un 
motore, un albero. un timone. 
deve essere progeltato in modo 
corretto. e debitamente calco 
lato se si vuole ottenere una 
struttura resistente e nel con-
tempo leggera ed economica. 

II campo delielettrotecnica co-
stituisce ormai un terreno tipi-
co d'tmpiego di organi in mate
ria plasltva, alcum dei quali 
debbono avere determinate ca
ratteristiche prevalent emente 
dal punto di vista elettrico, ma 
molti dei quali debbono presen-
tare anche ben precise caratte
ristiche nieccaniche. non sem
pre facili da ottenere. Basti 
pensare, ad esempio, al campo 
degli isolatori, che debbono reg
gere fill, sbarre, apparecchi e 
macchine etettrici, e che per 
questo sono pesantcmente ci 
mentali dal punto d't vista mec
canico. In questo settore. t ma 
teriali classici. in prima luogo 
la porcellana ed il vetro. pre-
sentano spesso caratteristiche 
meccaniche poco soddisfacenti. 
in quanto sono poco elastici e 
fragili. non reggono vibrazioni 
ed urti. e non sopportano carl 
chi meccanici rilevanti. La rea-
lizzazione di isolatori in resina 
costituisce uno dei ptinti piu in-
teressanti della moderna tecni 
ca delle parti isolanti, permet-
tendo nuove realizzaziom avan-
zate. e risparmi di peso, inqom-
bro. costo nelle realizzaziom 
classiche. 

Per ottenere elementi in re
sina, o plastica che dir si vo-
glia, di buone caratteristiche e 
di costo contenuto. occorre va 
lersi. come abbiamo accennato. 
di una tecnica di progettazio 
ne, di costruzione e di prova. 
del tutto specializzala. 

Questa tecnica determina in 
primo luogo la scelta del nw 
teriale, le dimensioni e la for 
ma del pezzo. Interviene poi la 
tecnologia per la realizzazione 
del pezzo stesso, che richiede la 
costruzione di stampi e forme. 
I'vso di autoclavi. mescolatori 
sotto vuoto. forni di elevate ca
ratteristiche. 

Questi semplici cenni per-
mellono di valutare Vaspetto 
piu interessante e caratteristi 
co della situazione creatasi ne
gli ultimi anni per quanto con 
cerne Vutilizzn delle materie 
plastiche. e no*' il loro ingres 
so sempre piii massiccio nel 
campo della costruzione di par
ti meccaniche di macchine. a& 
parecchi ed impianti. 

Per questo motivo, la FAST 
ospita oggi un corso specializ-
zato. nel quale un gruppo sele-
zionato di tecnici <i rifrorerd 
appunto per conoscere piii da 
ricino materiali. macchine e 
ifcnologie E nelle sale di Piaz 
za Morandi forse qvnlamo ri 
cordera le pa'ole di un lamoso 
fisico inqlese. che. vent'anni fa. 
nel corso di una conferenza 
ebbe a dire che la nostra era 
dorrebbe chiamarsi < eta delle 
materie plastiche» come le 
epoche pid lontane vengono 
chiamate « ei/i della pietra 9. 
« del broTizo * e « del ferro ». 
caralterizzandole in base al 
materiale piu larqamente e piu 
tipicamente impiegalo. Allora 
quelle parole destarono il sor 
riso dei presenti. e furono pre 
se come un eccesso di enluva 
smo Oqgi. anche te non si pos
sono prendere alia leltera. as-
sumono perb un senso ben piu 
concreto. 

Paolo Sajsi 

Huizinga 
storico 
della 

«crisi» 
Di Johan Huizinga, lo sto

rico olandese nato nel 1872 
e morlo nel '45 (rlopo aver 
tra I'altro subiln un penodo 
di internamento ad opera 
dei nazisti) I editore l.ater-
zn pubblica ora una raccnl-
ta di scritti- Lo mia via 
alia storia e altri sagqi (La-
ter7a. Bari. "07: Introdimnne 
di Ovidin CapiMni: pp 5HB. 
L. 6500) Si tratla di una 
serie di conferenze. nrtiroli 
e sttidi clip enprnno un nreo 
di circa trent'anni d'ntlivi-
tn Tin cli scritti mclodolo-
pici della prima parte (Ln 
scienza storica) e quello 
nulobioprnfico doll'ultimn (il 
saegio che da il titoln iill'in-
tera raccolta. La mia via 
alia storia scritto ver^o la 
fine del '43) venpono affron-
tati. nella parte centmle 
doll'opera. nlctmi temi ca-
ratteriMici della storiosirafla 
di Hui/inna* Rrasmo il Ri-
na«rimentn. la fnrmazinnr 
della < coscirn/a na/innalc T> 
e del « tipo culturale » olan 
dese ecc. 

Si tratla di esonipi suiTl-
cientemente ilhiminanti di 
quel modo di concepire In 
storia che Hui7inpa fnrmulo 
nei termini <?ecuenti' i Ln 
storia c la forma riHIn -;pi-
rito in cui una civilta si rrn 
de conto del <uin papain » 1 
frutti pin instant di qtie^tn 
cnnce?ione sono L'autunno 

i del Mediocm Homn lurteiis. 
: Ln crisi dello civilta. tutti 
; tradotti in itahano (il capi-
; tolo della fnrtuna italiana 
; di Hui/insa. letto in chiave 
i anti idealistirn e antifa*»ci-
i sta andrrbbe affrontato a 
i parte) In questo opcie la 
: stnriograiia di llumnpa 6 
• volta fondamontnlmente a 
• definire la cultura come il 
; lunpo per eccellenza della 
; esperienza storica e a doler-
: minare senso e funzione <h 
; questa cultura in termini di 
i «gioco> o «attivita ludirn*. 

In questo tipo di ri^po^b' 
i alia « ensi > della civilta e 
i implicita (ma ovvia) la ra-
• dice di un piofondo dis<-ensn 
| non soltante con la cultura 
I marxista (che del reslo llui-
• zinga non si cur6 mai di in-
; dagare in modo approfon 
i dito) ma anche con altri 
; grandi filoni del pensiero 
: europeo enntempornneo. 

f. O. 

'500 
MIN0RE 

Per la collana dei < Clas
sici Italian! » di Zanichelli. 
diretta da Walter Binnl. e 
uscito il terzo volume. Cin-
quecenlo minore. Nella in-
troduzione. Iticcardo Scriva-
no descrive la varieta e In 
cnmplessita della produzio-
ne letteraria del Rinasci-
mento e. in particolare. « il 
vastissimo tessuto di idee c 
di opere disteso dalle per-
sonalita minori >. Accanto 
alia preminente linea bem-
besca. nenplatonica e clas-
sistica. egli indica nella cul
tura del Cinquecento la pre-
senza di una seennda linea 
naturalistico realistica. di 
opposizmne al bembismo e 
che esprime i momenti suoi 
pni consapevoli nella « Ve-
xiana ». nel Beolco e nel Fo-
lengo. 

Una terza linea. evidente 
nel Firenzuola. pur «muo-
vendo da una carica istin-
tiva d'interesse per la real
ta ». non perviene alia con-
testazione dell'egemonia del 
Bembo. ma si risolve nella 
accettazinne dei canoni clas-
sistici. Scrittori assai im-
nortanti ai fini della com-
prensione di certi momen'i 
di ensi o di rottura con la 
cultura egemnne s«»no Mi 
chelancelo Buonarroti. Om 
vanni Della Ca«a. Giorgio 
Vasari. Benvenuto Cellini. 
Giordano Bruno Col Vasari. 
appunto. si e nella fase di 
c rottura cosciente dello 
svolgimento intellettuale e 
formale del Rinascimento »: 
nel Cellini e evidente il 
«trapasso tra vecchio e 
nuovo »: e in Bruno si espri 
me la « volonta di radcale 
rinnnvamento > Ad ojlni 
scrittore introducuno utib 
note bio bibliocrafiche e un 
attento commentn guida alia 
lettura degli scritti che * 
presentano. 

a. I. t. 
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