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In margine alia « settimana » 

ANCHE UN MUSEO 
i t • 

PUO ESSERE VIVO 
La a settimana ilci muse! D. 

che e in rursu di svolgimento 
e che ormai si ripete du anni, 
e inifuliliiantenle una lodevole 
iniziativa: si mostrano i nuo-
vi an|iiisti o le opere oiTerle 
da (|ualclie raro mecpnnte. si 
espnngono i iptndri restaurati 
neH'amtiilo della provinria. si 
oniinano espnsiziuni dorumen-
larie stilla storia partirolare di 
una pinacotera, crc. Anrlie que-
•ti sono modi per rirhiamare 
I'atten/ionp sul nostro palrimo-
nio artislirn, per riproporlo al 
puhhliro. onli sturirnti. 

In confront!) a mnlti tiltri pae-
ei si Ba che tla noi i musri non 
•ono mnllo visiiali. Non c'e la 
ahiludine di frcqticntarli I'er 
colpa di tnnte cose, dai moduli 
dell'educazione artistica nelle 
sruiilo al tipo di cidlura area-
demica die presiede questi atu-
di, nont-lie per la condirione 
•ecolare di ns^enzn dello Slato 
da un simile online di preoccu-
pazinni. i musei sono apparsi e 
appainno ancora oRgi come 
qualcosa di noioso, rpialrosn di 
remoto o di impraticaliile. I'uo 
dunque hnstare cpiesla annuale 
ff settimana dci musei n per ri-
mediaro a una cosi difficile si-
tuazione che ha radici tanto pro-
fonde? 

Evidcntcmcntc, no. Con que-
•to non si vuol dire che in que-
sli anni non si e fatto nulla. Di-
retlori intelligent! ed attivi han-
no spesso preso iniziative rag-
guardevoli sotto ogni punto di 
vista e, tra I'altro. con quella 
•carsezza di mezzi che tutti co-
nosciamo, in qualche caso han-
no fatto miraroli. Ci pare tut-
tavia che la soluzione del pro-
blema dehha ricercarsi in altra 
direzione. Ormai I'intcresse in-
torno alle nrli figurative, dalla 
fine della gucrra ad ofigi. e an-
dato aumentando nntevolmenle 
In ocrasione di alrurie memora-
bili moat re, quella di Caravag-
gio, di Picasso, del Mnntegna. 
per escmpio, o di qualrhe altra. 
tale interesse si e rivelato con 
impressionante cvidenza. A cio 
si aggiunga il successn dellc edi-
lioni d'arte che in questi ulli-
mi anni hanno costituito un ve-
ro e proprio fenomeno del mer-
cato librario, raggiungendo ver-
lici di vendita impensabili. 

Percho dunque questa larga 

passione conobcitiva dell* arte 
non si riversa sui musei che in 
minima parte? Tralasciando I 
motivi di fondo cui s'e accen-
nato, il fatto prohahilmenle di-
pende dalla mancanza di una 
organicila e di una continuity 
delle iniziative. II museo deve 
diventare non solo saltuaria-
inente, ma enstantemente un 
centro vivo di culture e di ini
ziativa, chiedendo I'aiuln di ogni 
mezzo divulgalivo: cinema, pro-
iezioni, conferenze, starupa; sol-
lecitando inronlri con unmini 
di cultura, artist! e critic! d'ar
te, che di volln in volta pre-
sentino un quadro o un grilp-
po di qiiarlri di un pitlore; 
conrentrando per un mese o 
dun I'atlenzione su d! un sin-
polo arlista » cnmplelanilone 
la visione con una dorumen-
tazione foloprafira, biograflca, 
eec; sregliemlo una scuola 
non per una visita shrigativa, 
ma per una scrip di visite pro-
grammate durante un anno; 
sramhiandn qualche quadro 
con un allro museo per pre-
sentare di quando in quando 
un'opera nuova; cscogitando 
insomnia un vero e proprio 
programme, <l'arcnrdo con nl-
tri musei, con propositi inte-
grativi attuali e stimolanti. 

In altre parole e necessario 
immerpere il museo in un rli-
ma culluralc pin vivo, non ns-
sente dal dihallito contempora-
nro, non eslraneo dni problemi 
nuovi che la critira pone. For-
se tutto cio, insicme con la 
n settimana dei muse! o, ginve-
rchhe ad una maggiore presen-
ra delle pinacoteche nella vita 
cullurale della citla: forse cos! 
il museo apparirehhe meno di-
stante rial puhhliro, ai ginvani. 
alia genie cite Invora Senza 
duhhio un'imposla7inne del ge-
nere rirhiederelilie lino sforzo 
e richieilereldte anrhe dei fon-
di. ma, come sempre. il rap-
portn e dialettiro: forse inco-
minriando a fare qnnlco«n in 
queslo senso, anche gli aiuti si 
potrehhero esigere con pin an-
torevoli ragioni, e forse intorno 
al museo potrebbe nasrere un 
consenso capace di smuovere 
una siluazione da troppo tempo 
immobile o per lo meno troppo 
rassegnata. 

d. 

LETTER ATU R A 

Incontro con lo scrittore Aleksander Tvardovskij, direttore di «Novi Mir» 

Dobbiamo aver paura non 
dell'errore ma della vergogna 

Le critiche della « Pravda » e la linea della rivista — II programme per il 1967 — II ruolo positivo della Comes 

m. m. 

Lo scrittore sovletico Alek
sander Tvardovskij. direttore 
della rivista < Novi Mir >, ci ha 
ricevuto durante una pausa dei 
lavori del Consiglio direttivo 
della Comes ai quali hanno 
partecipato, a Roma, da parte 
sovietica, anche Aleksei Sur-
kov, segretario dell'Unione de 
gli scrittori sovietici, Irakli 
Abashidze. segretario dell'Unio 
ne degli scrittori georgiani e 
Genrgi Breitburg. specialista di 
letteratura italiana Tvardov 
skij e soddisfatto della ripresa 
dei lavori della Comunita Eu 
ropea degli Scrittori: fruttuoso 
e stato lo scambio di opinioni e 
c'e stata unanimita di propositi 
per rafforzare ed estendere il 
dialogo internazionale fra gli 
scrittori. < La Comes — ci dice 
Tvardovskij — pad aver oggi 
un ruolo importante. perche nel 
mondo moderno quahiasi orga 
nismo internazionale. anche di 
carattere non politico, indipen 
dentemente dalla sua composi-
zione (cioi a qualunque razza. 
nazione e ideologia apparten-
gano i membri) pud assumere 
un carattere progressiva, pur-
chi si ponga come fine il man-
tenimento della pace nel man 
do, la difesa dei valori umani, 
la salvaguardia di tutto cid che 
rappresenta un valore comune 
di tutta I'umanita >. 

Gli chiediamo di illustrare il 
programma di «Novi Mir *, 
particolarmente in relazione 
alle critiche di qualche settima 
na fa contenute in un articolo 
della c Pravda » e di cui s'e 
avuta eco un po" frettolosa an 
che da noi. Critiche appuntatesi 
sul fatto che la linea della ti 
vista sarebbe tendenzialmente 
tracciata per mettere in evi-
denza j lati negativj del passato 
e del presente della realta so-
cialista e trascurerebbe di met
tere in luce le conquiste sociali 
e umane di cinquanta anni di 
potere sovietico. Con un calmo 
sorriso di assenso Tvardovskij 
prende a parlare rendendo su-
perfluo il gioco delle domande 
e delle risposte. 

t Voglio approfittare di que-
sto incontro per dissipare' una 
certa confusione generate dal 
fatto che • giornali slrameri 
quando parlano di " Novi Mir " 
finiscono per parlarne come di 
una rivista in opposizione al 
partito e al governo dell'URSS. 
Questo e" certo un errore volon-
tario e interessato. In verita 
I'attivitd della rivista 6 nella 
linea del partito ma " Novi 
Mir ", forse con un po' di pre-
sunzione, considera di inlende-
re questa linea in modo phi se 
rio e profondo che allri perio-
dict letterart sovietici La vo 
lonta di vedere la realta quale 
essa e\ e non quale si deside-
terebbe che fosse, £ nella linea 
del partito. E la redazione della 
rivista non pud che essere sod-
disfatta del fatto che fioriscano 
tendenze realiste e che questa 
fioritura spontaneamente corri-
sponda alia linea e al program
ma di " Novi Mir ". 

La critica 
e importante 

« Certo — aggiunge Tvardov
skij — i problemi dello sviluppo 
economico si presentano spesso 
con piu chiarezza che quelli 
dello sviluppo letterario. ideo-
logico. Nella nostra industria 6 
in corso una riforma t cuj ef 
fetti si possono gia misurare 
in cifre e in rubli. calcolare 
come reddito della societd so 
cialista Nel campo letterario & 
piu arduo fare un bilancio in 
cifre. Ad esempio. " Novi Mir " 
rende economicamente ma non 
& a questo scopo che si stam 
pano le riviste letterarie nel-
IVRSS Ci un reddito umano, 
oppure un danno umano, che 
non pud essere misurato in ci
fre, fa cui durata & difficilmen-
te calcolabile. 

« L a produzione leiteraria 
che apparird sulla rivista re-
chera il segno del 50. del potere 
sovietico. Ma il modo migliore 

SCIENZA E TECNICA 

In margine alia Fiera di Verona 

Macchine «tuttofare» 
per carciof i e vitelli 

I recent! sviluppi della meccanizzazione dell'agricoltara pongono seri 
problemi di preparazione tecnica e professionale nelle campagne 

Con la buona siagione, i lavori 
delta campagna nprendono il loro 
ritmo inlenso; uomini e mezzi si 
riportano sui compi. sui pascoli. 
ijei boscht e net Irutleti per le 
cento e cento cose che la sia
gione impone di fare. Tornano 
alia nbalta. dopo 1'infertviIIo in-
vernale. le macchme agricole. 
piccole e grandt. vecchte e nuove, 
di Upo conventionale 0 avanzalo. 
La recenle Fiera di Verona, di 
cui si e parlato in altra parte dei 
giornale. na schierato una gam
ma complela di macchme. mezzt 
dicersi. impianti specializzati, de-
stinatt alia coltivazione ed all'al-
tevamento: un traguardo slagio-
male, e nel contempo una vera e 
propria « ricisto * delle piu recen-
ti tendenze costruttive in tale cam
po. un assorttmento completo ed 
aggiomatisstmo di (ration, cold 
vaton. motozappe. mietttnei. mun-
eitrici. semmatnei. aratn e cen
to altrt mezzi modernu E* certo 
interessante. a questo panto, cer-
eare di indtxnduare le tendenze 
piu recenU dt sviluppo in tal sen-
90, ed i problemi che tale svi
luppo comporta. 

I lipi pid modemi di macchi
ne sono motto [eggeri. adaiti an
che a terrem m pendenza. e da 
uso economico anche in apvezza-
menti piccoli. coltivati m ma-
niera intensiva. con vane cul
ture. Tali macchme sono estre-
mamente versatili. in quanto u* 
grvppo meccamco-base (motore. 
teUtio. ruote) pad essere compte-
tato con tutta una serte d\ com 
piesst che sono detti oenenca-
mente < accesson >. ma che en
trant in realld a far parte tnte-
grante delta macchma, e la ren 
dono adaita agli usi piu differen-
tL Un tipico motocdUvatore leg-
aero, ad esempio. trova come op 
plicaziom base Taratura e la 
fresatura del terreno. ma. munito 
di differenti grappi meccantct, 
esegue ugualmente bene lavori 
di semina, voltafieno. rastreUa-
tura, falciatura. pud essere ae-
eoTpiato ad un rimorchio « eo-
ttituire un earn agricolo legge-
TO. ad una pompa per vmgazxone. 
9 ad un imptanlo dt xrrorazione 
Un altra macchma. defmita. come 
macchina-base. motota^uttnee di 
fipo leaoero. adatta a terrem^in 
forte pendenza. ovo essere ututi-
wata. in quanto fornita dt una 
K m di «accesson ». come me 
tOegatrice. per cavort tuberi, 
accopjnata a pomp* per irnga-
uione e irrorazione, per lo span-
<w—fo del lelame. com* pala 

Novita tecniche alia Fiera di Verona 

spazzaneve e come tvrbina spot-
zaneve. * accoppiala ad un ri
morchio 

Accanto a queste macchine as-
sat versatili, per non dire addirit-
tura «tinirersalt». si schterano 
sempre piu numerose macchine 
del tutto speaalizzate. come ad 

pagnaia pert da una maggiore 
complicazione. In impianti del oe-
nere si ritrova spesso un gruppo 
elettrogeno. un sistema di azio-
namentt elettrici. ad aria com-
pressa e ad olio in pressione. un 
gioco di elettrovalvole. pressosta-
tt e termostati. per la regotazuy 

esempio le vangatna per la la- \ ne aulomatica di temperature, 
vorazione dei carciofeli, le ores 
se-raccoghtrici. git aulocancato-
n per erbat fieno. balle^ le mac
chme scuoti raccoglilnci per oil 
ve. le macchine scMetta-estirpa-
cartca bietole. le mfilalrici per 
foghe dt tabacco. le macchine 
per raccogliere le nocctole. 

In queste macchme particolar
mente specializzate. la maggior 
parte delle quali i di non grandi 
dimension!, si rUrovano nume-
rost organi e meccanismi che le 
rendono tutt'altro che semplici 
quanto a tmpiego. messa a punto 
e manutenzione. 

Net campo dt qvelh che abbio-
mo chtamato « impianti », e cioe 
t dispositivt deslinatt alia mun 
gxlura all altmeniazione meccam 
- - , ** «**fnfl< m •».»••# A l l / * sitM/ff*^ 

tazione delle verdure, t gruppt di 
potalura. i sistemi di dosaluro e 
preparazione automatica dt man-
gimt ed alimenti diversi per • 
bestiame, ed altn ancora, ti ha 
una crescent* efficient*, accom-

Uussi dt hqvtdo. avanzamento di 
matenalt sfust. dosatort e miscela 
tort a funzionamento automaltco 
ed autocontrollato, e cosi via. 

Impianti di questo genere. per 
poier funztonare correttamente, 
ed al meglio delle loro possibtlttd 
(in poche parole, ad un regime 
economico) rtchiedono una reoo-
lazione precisa. un uso eorreUo. 
manutenzione adeguaxa. Ritorna 
cosi. anche a proposito degli < int-
pianit » dupombili oggi nelle cam
pagne per effetluare una sen* dt 
operazioni che fino a qualche tem
po fa st facevano sempre a ma-
no. lo ttesso motivo che si pre-
tenta per le moderne macchine 
agncole. complete, flessibtli e 
speaalizzaw: la necesstld di no-
tevoli conoscenze e notevole espe 
nenza da parte di cht s* ne 
serve t It mantiene in buont 
condiztoni dt efficienza. 

Per semirsi di un trattore. ou
ch* di notevoli dimensioni. per la 

aratura. rerpicatura e la semina 
su un grande appezzamento di 
pianura. basta saperlo condurre. 
U che non i piu complesso che 
condurre un automezzo daltro 
Upo. hta per sfruttare su un 
podere pit) piccolo, in forte pen
denza, un motocolttvatore o una 
motofalciatnce. mserendo ril 
gruppo meccanico base volta a 
volta t con < accesson» per 
comptere con la macchina cosi 
combinala tutta una serte di lavo-
raziont differenti, occorrono cono
scenze ed esperienze ben maggio-
ri nel campo generico della mec-
canica (per un corretto montag-
gio, una buona messa a punto 
e una efficace manutenzione) ed 
una corrispondente esperiema ef-
fettuata su quel data tipo di 
macchma. 

Per servirst direttamente <Ji una 
mungitnce meccanica, non oc
corrono dt solilo conoscenze mot
to approfondite. Ma per servtrst 
efficacemente dt un itstema di 
alimentazione meccamci automa 

quale prowede a dosare e mesco-
tare i vari prtncipi nutntici. oc
corrono conoscenze assai piu ap
profondite. 

Paolo Sassi 

dt essere in questa data, piu 
che celebrarla, consiste nel 
pubblicare alte opere di poesia 
e di prosa, e non opere effimere 
che abbiano caratteristiche il
lustrative esteriori del signift-
cato della data. Dobbiamo le-
stimoniare Valto livello spirt-
tuale della cultura elaborata 
in mezzo secolo di potere so
vietico. Quanto alle critiche alia 
linea della rivista, giudico que
sta critica insufficiente, non 
abbastanza profonda. Se par-
tiamo dal concetto di una gran
de letteratura allora la critica 
risulta debole. La critica $ mol 
to importante purchi essa muo 
va da elevati prtncipi relativl 
alia letteratura della societd 
socialista degna delle grandi 
tradizioni del realismo russo. 

« Nelle polemiche e nelle in-
formazioni sulla nostra attivitd. 
spesso cosi deformate, si di-
mentica qualcosa di fondamen 
tale: il lettore. Chi sosttene 
" Novi Mir " nel suo lavoro? E' 
il lettore, uno straordinario let-
tore, un intellettuale nuovo. Un 
lettore che ci 6 profondamente 
amico ma che non ci perdona 
la minima debolezza nella qua-
litd e che respinge i falsi e la 
ipocrisia. Certo non pubblichia-
mo sempre capolavori, opere 
che rispondono appieno all'at-
tesa di questo lettore. Ma il 
nostro principio $ di non aver 
paura di sbagliare. piuttosto di 
aver paura della vergogna. 
Cerchiamo di essere al livello 
di questa formulazione " Novi 
Mir " tira 150 000 copie ed 4 
al prima posto per abbonamenti 
individuaii, Certo la popolaritd 
si spiega con il valore delle 
persone che fanno la redazione 
e con H valore degli autori e 
delle opere pubblicate. 

€ Sappiamo quanti amid con-
ti la rivista all'estero. si tratta 
di amici esigenti e noi ci sen-
tiamo un po' in colpa se non 
siamo riusciti finora a rispon-
dere a tutte le loro domande. a 
tutti i problemi posti. A volte 
questi amici sono perd piu fret-
tolosi che esigenti. Amici e cri-
tici esasperano il punto di vista 
di " Novi Mir " come se la ri
vista " scegliesse " per il suo 
programma letterario i lati ne
gative della vita e della realth 
sovietica. La verita, e che un 
vero artista non pud program-
mare una rappresentazione 
" nera " ne" pud fare U " verni-
ciatore ". Sembra che molti ve-
dano lo scrittore come un tipo 
che in una lasca ha le sue idee 
e nell'altra H suo mestiere. Non 
succede cosi a un vero scritto
re. E' dolorosa, molto dolorosa 
parlare di una cosa non buona, 
negativa >. 

Interrompiamo Tvardovskij 
dicendo che spesso una veritie-
ra^ indagine dell'ombra, del 
buio. pud essere rivelatrice: 
pud affrettare il cammino spiri-
tuale: pud far risalire ai c cor-
pi > che gettano quell'ombra. 
Cerchiamo di illustrare la no
stra affermazione ricordando la 
pittura tutta in luce di Piero 
della Francesca e la pittura 
cosi tormentata di ombre del 
Caravaggio. 

La potenza 
dell'arte 

tGiusto — riprende Tvardov
skij — ma non £ questione a 
priori di ombra o di luce, bensi 
del punto dt vista schietto e pro
fondo sulla vita. Da noi hanno 
capito da tempo la grande effi-
cacia dell'arte. Da noi si dice 
spesso che Varte i un polente 
slrumento di educazione e di 
rieducazione deU'uomo. Dawe-
ro Varte i uno slrumento po-
tente ma aggiungerei che que
sta potenza diminuisce proprio 
in proportions alia coscienza 
d'essere uno strumento. Non 
che Varte possa ignorare cid. 
deve chtacchierare meno di cid 
dall'esterno delle questioni ar-
listiche. Vale la pena di ricor-
dare U pensiero di Engels circa 
la tendenza che tanto piu agisce 
quanto meno i scoperta. Da noi 
ancora c'i una certa propensio-
ne a dire: vai a vedere qveUo 
spettacolo. leggi quel Hbro per-
chi c'e un uomo positivo che 
merita di essere imitato. Ma to 
non voglio imitare, voglio esse
re me stesso. La tendenza in 
arte non pud essere ridotta a 
un'insegna: qui si vende un 
prodotto di sicura utihtd per 
Vuomo. Cosi si dimenttca la 
vita reale per opporre ad essa 
una vita quale vorremmo che 
fosse*. 

C'e una pausa assai breve, 
a tempo dj bere an te. 

« Bene, lei mi chiedeva quaU 
testi pvbblichera " Novi Mir " 
nel 1967. Ci la realta della vita 
ma anche la realta della lette
ratura: anche qui non si pud 
fare un falso, non si pud pre-
fabbricare. Ci una prevalenza 
di testi di letteratura memorta 
listtca: i un momenlo di nfles-
sione sul nostro passato e sul 
nostro presente che fa fumre 
opere realiste nuove. Pubbh 
cheremo le Memorie dt Emelia 
nov, tngegnere e dirigente del 
la nostra industria (i stato 
vice-pretidente del comitato per 

Venergla atomica). Sono dt 
enorme interesse, parlano di 
cose mai trattate dalla nana-
tiva e dalla saggistica. Dal 
prossimo fascicolo uscird il 
nuovo romanzo di Sergei Zali 
ghin, La salina. che e la storia 
di un villaggio partigiano in Si 
beria ai tempi di Kolciak. II va-
lico di Elisabeta Drabkina i 
un'opera sugli ultimi anni della 
vita di Lenin. La Drabkina pre 
Se parte, a sedici anni, alia 
insurrezione d'Ottobre, fu poi 
segretario di Sverdlov, fu inti-
ma di Lenin e della Krupskaia 
che non avevano figli. Segul il 
destino tragico di tanti altri nel 
periodo staliniano e per queste 
circostanze non diventd scrittri-
ce pur essendo un raro ingegno 
letterario legato alia veridicitd 
della storia, alia conoscenza 
della vita del partito e del pae 
se in quel tempo ». 

« Ma non ci saranno — chie
diamo — opere " sperimen-
tali"? >. 

c La rivista - ribatte Tvar
dovskij — ha una sua linea che 
non e " sperimentale ", Questo 
non vuol dire che ci isoliamo 
da certi valori arttstici occiden 
tali e da esperienze nostre. 
Pubblichiamo, ad esempio, 
L'erba dell'obllo di Valentin 
Kataiev che i un'opera scritta 
nella linea del romanzo moder
no occidentale, che usa proce 
dimenti non JonJant dalla nar 
rativa del " Nouveau Roman ". 
In questo stile Kataiev emerge. 
U Diario di guerra di Konstan 
tin Simonov non e " sperimen
tale " eppure ha una forte ori 
ginalitd dt forma e di contenu 
to. Dal numero 2 pubblichere-
mo il seguito del romanzo II 
fald di Konstantin Fedin. che 
teana la mat'iritd di questo 

Aleksander Tvardovskij 

scrittore. Nel suo romanzo 
Aleksander Bek rappresenta la 
vita d'uno dei noslri maggiori 
dirigenti industrial! dal periodo 
staliniano a tempi recenli. In
teressante risulterd anche la 
prosa lirica II mio Daghestan 
del poeta Rasul Gamzatov. Poi 
ci sono ancora testi di poeti e 
narratori: Abramov, Kni'erint. 
Nekrasov, Bajan, Marzinciavl 
cius, Belov, Bykov, Baklanov, 
Iskander, Grekova, Gherasi-
mov, Semin. Trepolskij Voro-
bev. 

€ Ma gli elenchx di nomt e di 
opere restano elenchi. Speria-
mo che i nostri lettori e i nostri 
amici ritrovino nelle opere la 
nostra linea realista e la vita 
litd della letteratura sovietica ». 

Gli chiediamo allora notizie 
sul suo lavoro di poeta. di scrit
tore. Ora Tvardovskij si fa mol 
to riservato, dice che non ama 
parlare del lavoro prima che 
sia fatto. Pud dire soltanto che 
usciranno presto cinque volumi 
di sue opere: tre di poesia. uno 
di racconti e uno di saggi e di 
interventi. 

Contro 
la «routine» 

Cosi ci congediamo. Tvardov
skij saluta gli amici italiani. gli 
esigenti amici italiani. Dico a 
Tvardovskij che la linea reali 
sta profonda e non avventuri-
stica di < Novi Mir » fara emer 
gere ancora opere destinate a 
sorprenderci e che continuere-
mo a seguire 1'attivita sua e di 
t Novi Mir > un po' col convin-
cimento di sentire il polso della 
letteratura sovietica. Sorride 
ancora: la limpidezza intellet
tuale del suo sguardo ci resta 
nella mente come qualcosa di 
straordinariamente solido: ec-
co. un c muro * di civilta socia
lista contro cui sono destinate 
a infrangersi la mediocrita ar
tistica. T'ipocrisia morale, la 
« routine * dei gruppi letterari. 

Dario Micacchi 

MEDIC1NA 

Le clamorose carenze del sistema di assicurazione in Italia 

I manovali non hanno 
malattie professional! i n 
E" abbastanza frequente 

gere di massimi dirigenti 
leg-
del-

VINA1L. o di quel Ministero del 
Lavoro che ne i «il tutore *, 
che esaltano il sistema italiano 
di assicurazione contro le nia-
lattie professionah come uno dei 
piu avanzati nel mondo. e co-
munque tra t piu vicini alia mas 
stma perfezione che si pud rag 
amnaere in questo seltore della 
sicurezza sociale. In genere, 
quando si afjermano queste co
se. si evita accuratamente di 
us'cxre. nell'area delle possibili 
cojnparozioni. dalla sfera cosid-
detta c occidentale ». con la giu 
slificazior.e. che e poi una scusa. 
delle scarse informazioni che 
perverrebbero *dall'altra parte*. 
Sari per questo che I'oKima pre-
ientanone che un Ispettore del 
lavoro (U. Huber) ha fatto, nel 
n. 2 dell'annata scorsa di Difesa 
SociaJe, delta « mediana del la
voro neUVRSS* 6 passato prar 
Ucamente inosservata e senza 
comment} negli organi cosiddeV 
tt competentt. 

Dunque. parrebbe cosa ovrna 
che un assicurazione contro « le 
malattie da lavoro* dovesse 
coprtre tutte quelle manifesto-
zioni morbose che, per un verso 
o per I'altro. hanno appunto la 
loro causa ed ongine neiratuvt-
td lavorativa, ma non i cosi: 
da noi, con piena fedeltd al mo-
deUo germanico e britannico, si 
e adottato a metodo della «It 
sta*. doe deWelenco delle ma 
lattie che sono t nconosciute * 
professionali. menlre altre. che 
pure non lo sono certo di meno. 
sono state e nmangono tescluse 
dalla competenza IS AIL » e con 
svlerale « malallie conant *. 

Ebbene, anche YUmone Some 
ttca ha adottato la tista. Iimitan 
done addxntlura te voct a quasi 
la meld dt quelle italiane (ven-
tidue. dal 1956). per cut par-
rebbe a pnma vista che le cose 
vadano ancora veagio nel poes* 
del socialismo: ma confrontia-
mo un momenlo queste due list* 
e vediamo cosa ne salta fuori, 

Inlanto la Itsta sovieUca si 
presenta puramente «onenutti-
va ed esemplificativa *. per cui, 
laddove la nostra esclude tas 
sativamente da ogni forma di 
asststenza le attitntd e le man 
sioni che non sono inclose tra 
quelle assicurate, Valtra elenca 

cui la mamfestazione morbosa 
in questione si verifica di preje 
renza o esclusivamente, per 
orientamento >; il che. come op-
pare evidente, non comporta so-
lament* un'epertura tnorm*-

mente piu ampia al riconosci-
menlo dei singoli cast, bensi an
che un esempio da imitare di 
notevole modestia e disponibilitd 
di front*, alle acquisiziont scien-
tifiche della Mediana del lavo
ro, che scopre ogni giorno nuo 
ve cause di malattta professio 
nale e piu estesi rischi dt no-
civitd. 

Ma la differenza appare piu 
palese. per avviarsi all'abissa 
le. quando si confrontmo voce 
per voce le nostre 42 e le loro 
22 malattie professionah: la 
prima voce della lista sovietica 
recita infalli testualmen'e: c in-
tossicazioni acute e croniche e 
loro conseguenze da sostanze 
aventt azione tossica, in tutte 
le lavorazioni in cui e necessa
rio H contatto con esse*. Que
sta sola espressione e assai piu 
ampia. e nesce ad abbracciare 
un campo assicurativo piu va-
sto. dt quanto sia contenuto in 
tutte le pnme trentatre coct 
della Itsta italiana. le quali non 
sono che una prohssa eppure 
mcompleta elencazione di una 
sola parte dt queste c sostanze 
aventi azione tossica *. a pari 
fini restriltwi e limitativt. 

Rtlevato quindi che con una 
sola voce si pud riassumere ed 
estendere quei Ire qvarti della 
lista italiana (33 su il) che so
no dedicati al campo «lossico 
logico* delle malattie profes
sionali. residuano rispettiva-
mente ventuno e soltanto nove 
roci per assicurare tutto H re-
sto della patologia da lavoro; 
e qui it confronto diventa addt 
nttura umiliante per la nostra 
leatslazxone. ancora ferma a 
qumdici anni fa. 

Si tratta d> an campo ancora 
piu vasto dx quello tossicologico. 
essendo costituito da una xnfini-
ti d\ altre cause, dt tipo am-
bientale o meccanico (come 
polvm, rumori, infezioni). in 
cui ancora megho n carattem-
za *Q sistema *. schiettamente 
€ privatistico * queUo italiano e 
fondamentalmenle c social* * 
quello sovietico. E basteranno 
pochi esempi a dimostrarlo. 

Premesso che nessuna delle 
nove voci residue italiane 6 as-
sente nella lista sovietica (e si 
tratta precisamente delle malat 
tie da radio, da allergia cuta 
nea. da vibraziom. da ana com 

taratta da fustoni e Vanchilo 
stoma, nonche la silicosi e la 
asbestosi), vediamo che gii 
esse sono viste con assai mag
giore ampiezza; per cui, ad 
esempio, dove la nostra legge 

restringe addirittura la stessa 
silicosi ad una determinata for
ma morbosa che non corrispon-
de che in parte a quella che si 
studio sui testi di mediana, 
quella sovietica Vamplia invece 
a tutte c le pneumocomosi (cioi 
malattie polmonari da polveri). 
sihcost, silicalost, asbestosi ed 
altre fibrosi da polveri». inclu 
dendovi quindi tutta una vaslis-
sima patolooia da lavoro, forse 
la piu vasta. che da anni e ben 
conosauta e descritta anche in 
Italia, ma non purtroppo dallo 
INAlL e dal Ministero del la
voro e della previdenza (?) so
ciale. 

E le tredid malattie che non 
sono nemmeno citate nella lista 
italiana? Elenchiamole per gli 
interessati (pneumosclerosi. asma 
bronchiole, enfisema potmonare 
dei soffiatori e suonatori, malat
tie infettive e parassitarie co 
munque contratte per causa di 
lavoro. endoarterite obliterante. 
nevralgie e mialgie. tenosinoviti 
e tendimti. artnti e penartrttt. 
vana agli arti inferiori da sta-
zione eretta prolungala. miopia 
progressiva da sforzo visivo, la 
ringtti croniche da sforzo con 
ttnuo delle cede vocali e addi 
nttura, per fimre. psiconevrost 
da probmgalo servizio a cental 
tq con alienati.~). ma limittamo-
d a commenlarne. per pure ra
gioni di spazio, un solo gruppo. 

£T quello che tnleressa nervi, 
muscoli. tendim ed arttcolazioni. 
gli elementi cioe del corpo uma
no che piu degli altri. o alme-
no piu direttamente degli altn, 
sono messi alia prova dallo 
sforzo e dal movimenlo conna 
turalt al lavoro. per cut la loro 
sofferenza. espresso sotto le 
vane voct mediche della • ne-
vnte o nevralgia *. della < nual 
gia». della < tendimte * c in/5 
ne, e 'onto piu. delTtartnte o 
artrosi *. dovrebbe essere la 
pnma ad essere inclusa in una 
lista di malattie professionali 
degna di rispetto. 

Ebbene, la nostra lista esclu
de invece tassativamente tutto 
cid che ahbia anche lontano ri-
ferimento a tutta questa smto-
matologia. purtroppo tanto fre 
quente invece tra i lavoraton. 
in ^specie manovali, che spesso 
serve invece solo per escludere. 
anzithe mcludere. rati di tmn. 
ma o sforzo che avrebbero co-
munque U diritto di essere al-
meno considerati come infortu-
ni sul lavoro. 

Mario C6nnamo 
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DALIA 
Dfl 

CASA 
E 

ENCICLOPEDIE 

KNCICLOPEDIA 
DELIA CASA 

Due gioielli in casa, duo 
volumi da consultare in 
ognuna delle occasioni, 
usual: e straordinarie, 
della vita quotidiana, per 
scegliere il meglio, per 
uno stile di vita, per la 
realizzazione economica 
e controllata dei program-
mi, delle necessita, dei 
desideri, dei sogni - per 
costruire la propria vita 
nella propria casa. 

^sXNiSS&X9^Z 

Volume 1°: Come mi co-
struiscolacasa-Riscalda-
mento, acqua, gas e luce 
Arredamento • Contabili* 
ta ed economia domesti-
ca - Galateo e convenien-
ze sociali - Igiene alimen-
tare - Ricettario di cucina 
Lavori femminili-La moda 
Igiene e Bellezza - II me
dico in casa - L'avvocato 
in casa - La biblioteca • 
Collezionismo • Culturt 
fisica e sport. 

Volume 11°: Allevamento, 
educazione del bambino 
Giochi dei ragazzi - Seel-
ta della professione-Giar-
dinaggio, orticoltura - A-
nimali amici e nemici • Ra
dio, televisione, magne-
tofoni, grammofoni - Au
tomobile e circolazione -
L'imbarcazione da dipor-
to - Viaggi per il mondo -
Le vacanze - Fotografia e 
cinema dilettanti - Caccia 
Pesca - Giochi per adulti-
Enigmistica - Lavorare 
per passatempo. 
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Due illustratissimi volu
mi rilegati, in elegante 
cofanetto L. 30.000 

A 
RATE MENSIU 

TOT- C. RArTAEUO 28 -TOWHO 

Prego farmi avcre in vision* sen/a 
impegno. opuscoto illustrativndel-
I op«ra: ENCICLOPEOIA DELIA 


