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Un modo nuovo di visitare le cittd: la «lettura urbanistica » 

Per le strade e le piazze di Siena 
vita e lotte dell'uomo medioevale 

Da centro romano a esempio compiuto di realizzazione urban a delle societa 
comunali -1«terzi» e le contrade - La casa-torre - II peso delle forze popolari 
nella vita della citta - Dal catino del Campo alio splendido Palazzo pubblico 
Se Fcrrara e Torino — del 

cui impianto urbanistieo il tio-
stro giornale si 6 gia am-
piamente occupato — sono 
sono servite ad csempliflcare 
due precisi momenti della sto 
ria urbanistica italiana. quello 
rmascimentale e quello baroc-
co. nessuna citta pu6 rappre 
sentare meglio di Siena la 
urbanistica medioevale Sia 
perche cssn fu uno dei centri 
vitali dell'epoca. sia perch6 il 
stio nucleo urbano. a differen 
za di Firenze nella quale si 
inserirono importanti episodi 
del Rinascimento. ci giunge. 
attraverso un lungo arco di 
secoli. quasi completamcnte 
integro. intessuto tutto attorno 
ad avvenimenti che testimo-
niano le linee di sviluppo di 
un'inlera epoca storico socia 
le. Ma prima di afTronture 
I'argomento speciHco ci sem 
bra giusto cluanre alcuni dati 
che, oltre a inseiiie in un pre 
ciso contesto la citta toscana. 
costituiscono un collegamento 
tra il mondo medioevale e la 
nostra epoca. 

Gran parte di ci6 che ci 
circonda, la collocazione geo-
graflca dei centri abitati, le 
strutture agricole e quindi 
l'ambiente naturale. le linee 
urbanistiche e architettoniche 
di paesi e cittA. in sostanza 
lo spa/io totale in cui viviamo. 
e ancora una diretta proiezio-
ne della cultura medioevale. 

II Comune fu un centro di 
democrazia dove tutta la col 
lettivitn vrniva chiamata a 
partecipare. dapprima attra
verso i delegati dei gruppi 
produttivi di cui si componeva. 
poi via via tramite i rappre 
sentanti dei gruppi sociali. al 
governo delle cose pubbhehe. 

In seguito I'accumulazione 
spezzo 1'equilibrio tra le classi 

Una inleressanle anfologia 
curafa da Giorgio Saviane 

Anche Boccaccio 
tra gli 
scrittori 

di « gialli»? 
Una Luger o. per essere piu 

procisi. una Pnrabellum Pistol OB 
nelln sopracoportma e. come sot-
totitolo. < 11 giallo nei processi ». 
L'una e Paltro potrebbero trarre 
in inganno e nllontanarc poten-
7i"ali tettori da uno degli ultimi 
volumi delle Kdizioni Fcrro d: 
Milano. II libro. infntti. si pre-
sonta come tin » giallo » tra i pin 
voluminosi. ma mallo non e. al 
mono nell'acrezione usttale del 
termine Giorgio Saviane infat 
ti. ha raccolto ^olto il titolo * Le 
molte giustizic » (pp XXXIV -
396. I. 3 70M racconti. parti di 
racconto. estratti di romanzo. 
che in comune hanno il proble-
ma dell'iiomo di frontc alia eiu-
stizia che. non sempre. come e 
pacifico. e rappre-entata da un 
giudice in tocco e tona 

La raccolta — c la prefazione 
e cplicita a questo proposito — 
non ha I'obcttivo di portare il 
lettore a una presa di po^mone 
Hi frontc al prohlema della gin 
stizia. dando por scontnto rhc. 
come scnvevT il Manzoni. « la 
ragione e il torto non «;i divi 
dono mai con on taclio co î net-
to. che ogni parte ahbia soltanto 
dell'ima o dcll'altro » Ma a una 
conclii'sione il lottore pno giun 
Itcre per suo conto. a seconda 
della propria scn-ib'.IitA e oVUe 
propre opinioni 

Fatto e che il volume — ciy 
rato da Snvt.ino racroslicndo 
« pezzi » gia noti in Italia e pre-
scntando mod ti tradotti con mol-
ta cura da Paola P qu£ Zerbi 
no — e una eccellente antoloai.i 

• di scritti che hanno direttamen 
te o indirettarrcnte carattrre 
(riudiziario Sempre. infatti. Puo 
mo si trova ad essere di fronte 
al prohlema di cio che e gin 
sto e di cio che non e gm«to. 
•ria che ss trovi a comhnttere. 
come Batiste Bomil nel rac
conto tratto da « I .a Raracca » 
di Blasco Ibanc7. rontro ima 
s#nten?a del Tnbunale delle Ac 
que che condanna alia fame la 
sua famiglta sia che hnchi co
me il Ctrarchi.iro di Pirandello. 
per ottenere la sua bra\a pa 
trnto di jettatore 

L'antologia M apre con im 
racconto di Rvunovike Akutaca 
* a — dal quale e itato tratto 
quel capolavoro de!la cinemato 
grafia gtapponc«e che e « Rasho 
mon» — e si conclude con la 
« Parabola delle ore ». tratta dai 
Vangeli. con un contmuo alter-
narsi di episodi drammatici. tra 
Ifici o decisamente umonsttct. 
come e rawisabile dalla sem-
plice citazione di alcum titoh 
Basti pen«are. infatti all"« Undi 
cesimo giurato » di Vincent Star 
ret. a «Lo stupro» di William 
Faulkner, a « II fi«co contro Had 
dock: la mucca necoziabtle > di 
Alan P Herbert 

Se si ascnritre no* che. oltre 
a quelli citati troviamo auton 
come Gide. Maupassant. Roc 
caccio. Gadda. Cechov. Camus. 
Kafka, ecc . si capi«ce quale sia 
tl valore letterano dell'antologia 
che. in questo penodo dell'anno. 
•i presenta anche come un'otti-
wia strenna. 

Fernando Strambaci 

e vide l'assunzione di un solo 
grup[x> o di un suo rappresen 
tante. ai centri di potere. II 
Itmascimento, con le Signorie 
e la sua cultura anstocratica 
fu. per una \asta area sociale. 
anche se ancora reggevano 
alcuni dei rapporti precedenti. 
un'epoca profondamente alie 
nata: e ancora di piu lo fu la 
eta delle Monarchic assolute. 
Pur resisteva solidamente 
quel tessuto littissimo. retico 
hire che la civilta medioevale 
aveva creato e che era stato 
in grado di dare un volto com
piuto sin all'uomo che alio 
spazio in cui egli si trovava 
collocato Una dimensinne che. 
se ancor oggi sopravvive. ap 
pare sempre piu erosa dalla 
civilta borghese industriale. 
(|iiesta. infatti, con la sua 
espansione contrnllata da pre 
cisi interessi. va strutturando 
una condi/inne totalmente nuo 
va che cancella gli antichi 
valori senza riproporne altri 
di \alidi 

La premessa ci pare indi-
spensabile per poter approfon-
dire i lineamenti di una citta 
medioevale qual 6 Siena e per 
poter decifrare compiutamen-
te il signilicato reale dei suoi 
agglomerati, delle sue strade 
strette e tortuose. degli edifici 
monumentali che la abbelli 
scono Dapprima centro roma 
no. quindi longobardo. la citta 
di\enne possesso. ancora pri 
ma del Mille. come tanti altri 
centri della penisola. del po
tere vescovile Ma gia andava 
creandosi quel processo di 
concentrazione in luoghi forti 
licali che trasformava. con il 
formarsi di un'economia di 
scambio. i contadini in arti-
giani. 

Al potere ecclesiastico veni 
va \in via afiiancandosi il 
consiglio generale del popolo 
che soslitui poi ilnalmente i 
vescovi; il nome dei consoli 
appare per la prima volta nel 
1147 e nel 1179 il Comune ri-
sulta compiutamente costitui-
to. c La scelta dei consoli ve-
niva fatta per elezione. Le 
loro attribuzioni andarono con 
il tempo aumentando: esse 
erano di natura politica. mili-
tare, giudiziaria. amministra-
tiva. si occuparono di strade 
e di ponti... > indica Paolo 
Brezzi nel suo saggio sui Co-
muni cittadini italiani. E piu 
avanti: « ...inoltre essi redige-
vano per i successori una spe
cie di memonale con clencate 
le opere di pubblico interesse 
non condotte a termine: e cid 
perche la breve durata del-
i'uflicio non interrompesse la 
contmuita d'azione di go
verno » 

Cosi retta. la citta si andava 
estendendo. o meglio unifican-
do perche dappnma si forma-
rono tre differenti borghi che 
trovarono poi la loro saldatura 
neH'avvallamento colmato del 
Campo. 

Si veniva a formare. dettato 
da una particolare situazione 
geografica e dalla necessita di 
tenere. a scopo difensivo. Ie 
costruzioni suN'alto. quella 
particolare disposizione a Y ro-
vesciato che nmase per secoli 
lo schema fisso dell'espansione 
citladina. Le tre braccia furo-
no i « terzi » che formano la 
divisione toponomastica pn-
maria della citta. ulteriormen-
te suddivisa in contrade. se-
condo gli uni sino al numero 
attuale di 17. secondo altri 
sino a 59. Lungo l crinali 
delle alture si svilupparono. 
in partenza dal Campo. centro 
della vita pubblica del Comu 
ne. le tre arterie principal] che 
giungcvano alle porte di ac-
cesso aperte nolle mura. Le 
quail furono. per un agglome-
rato tanto ampiamente artico-
lato. un clcmento unificatore 
che giunse. ncU'ultima delle 
otto edizioni successive, ad 
abbracciare grande tratto del
ta campagna attorno includen 
do sorgenti e orti bastevoli 
alia popolazione in caso di as-
scdio 

Entro questo schema fonda-
mentale andarono disegnando-
si le strade strette e tortuo
se. con p.ccoli slarghi e p:az-
ze. improwisamente aprcntisi. 
per i forti disli\elli. sulle 
\erdi \allctte sottostanti e 
\er*o lontani onzzonti. in una 
successione continua di pano-
rami sempre nnno\antisi a 
soilolineare la costante presen 
za della natura e dello spa 
zio 

Kicostruire minutamente I'e-
spandersi della citta e possi-
bile, ma assai complesso e 
denso di fatti minuti. I) ccn 
tro medioevale nasce da un 
processo spontaneo. non gui-
dato da disegni astratti o 
dalla predominanza di inte 
ressi particolan Sicche esso 
si formd sempre. condizionato 
solo dagli interessi della co 
munita ed entro una precisa 
ailtura artistica. che per Sie 
na fu dapprima il romamco 
e poi il gotico Ogni cittadino. 
nella sostanza. secondo una 
propria scelta induiduale. le 
gata a fatti oggettivi soltan 
to personali. fu il portatore 
di una tcs«era che andd a 
comp*)rre un vasto mosaico. 

SIENA — Una visione del popolare rione del Bruco 

Ecco perche gli abitati me-
dioevali ci appaiono sempre 
nuovi e imprevedibili a ogni 
volgere d'angolo. ecco perch6 
in essi 6 cosi facile scopri-
re la grazia, 1'umore improv-
viso, il particolare irripetibi 
le collocato entro un tessuto 
che. se appare unitario. non 
ha in vcrita alcuna parte 
coincidente con altre. 

II pnmo periodo della cit
ta ebbe. dal punto di vista 
costruttivo. un andamento 
sommesso. com'e tipico delle 
societa comunali che impie 
garono lungo tempo a con 
centrare i capitali necessari 
alia realizzazione di grandi 
opere. L'architettura si ispi 
ro a quella lombarda e nel 
le costruzioni ci\ili domino la 
casa torre. Con la conquista 
delle miniere argentifere di 
Montieri inizio un lungo pe
riodo di benessere che culmi-
nd, sui finire del sec. XII. 
con la costruzione del Duo-
mo. portato a compimento dal 
Bencivenni In breve tempo. 
La chiesa fu il punto di ar-

rivo di un lungo periodo di 
ascesa e insieme testimonift 
una svolta della societa se-
nese. Se essa fu infatti un 
traguardo simbolico — e la 
sua posizione dominante ta
le da farla punto focale di 
tutta la citta lo testimonia — 
rappresentd contemporanea-
mente. per la vastita. lo 
splendore. 1'impiego senza li-
miti di tecniche e di mezzi, 
la glorificazione delle classi 
mercantili e della nascente 
classe dei banchieri che era 
no andati via via assumendo 
posizioni dominant! all'inter-
no della comunita citladina. 
Le fratture stilistiche nscon 
trabili nell'edificio che ha la 
navata anteriore romanica e 
la restante parte gotica. so
no una testimonianza preci
sa. non solo formale. di una 
ristrutturazione giunta a un 
nodo critico 

Ma I'episodio architettonico 
e insieme urbanistieo piu sa-
liente doveva realizzarsi qua
si un secolo piu tardi con la 
sistemazione del catino del 

Campo e l'erezione del Pa
lazzo Pubblico. II complesso 
appare come I'esalta/ione 
della vita comunitana e del 
concetto della cittti stato. del 
diritto della collettivita di 
trionfare su qualsiasi inte
resse di parte. Poiche se e 
\cro che alcuni gruppi nve 
vano ragguinto posizioni ege 
moniche. e altrettanto vero 
che le forze popolari gioca-
rono sempre nella storia se-
nese una parte di primo pia
no. Basti ricordare le nume-
rose volte in cui esse riu-
scirono ad impadronirsi del 
potere e che uno dei primi 
scioperi della storia si svol-
se. nel 1371. ad opera dei car-
datori della citta con un suc-
cesso che solo il tradimento 
riusci a capovolgcre 

La ragione di una cosi in 
sopprimibile resistenza dello 
spinto popolare va ricercata 
nella particolare modellazio 
no storico culturale del sene 
se alia cui formazione con 
corse, elemento non ultimo. 
quel tipo di organizzazlone 
democratica orizzontale costi-
tuito dalle contrade. piccole 
comunita definite territorial-
mente nelle quali conviveva-
no. in assoluta parita, sia i 
ricchi che i poverl. 

II Campo fu il grande pal-
coscenico approntalo da un 
geniale scenografo affinche 
la cittii vi vivesse. tutta uni-
ta. le sue affannose vicende. 
Qui si tennero assemblee po
polari. tumulti. tornei. spet 
tacoli: qui trepido il popolo. 
durante la battaglia di Mon-
taperti. accalcandosi a udire 
le notizie sulle fasi del com-
battimento che dall'alto del 
la torre dei Marescalchi una 
vedetta riferiva; qui monna 
Usilia. dopo la vittoria. por-
to legati al nastro delle sue 
trecce 36 fiorentini prigionie-
ri: qui i cittadini tutti ven-
nero a piangere i loro ultimi 
giorni di liberta: qui ancora 
si corre il Palio. vivissima te
stimonianza dell'antico splen
dore. 

Su tante umane passionl. 
simbolo incancellabile di ra-
zionalita. l'asse immobile at
torno a cui ruota l'intera cit
ta. il Palazzo Pubblico. tra 
i piu belli d'ltalia. terminato 
nel primo decennio del '300. 
con la bella facciata merla-
ta e la svelta torre aperta 
suH'alto come una corolla. 
Del suo significato doveva es-
sere ben convinto Ambrogio 
Lorenzetti che con rAllego-
ria del Buon Governo affre 
scata nella Sala della Pace 
innalzo a Siena il suo piu 
bel monumento pittorico Al 
di la dei simboli. l'edifirio 
a ^ o un indirizzo stilistico 
che rese unitario il volto del
la citta e che le dette quel
le caratteristiche squisitamen 
te trecentesche di cui ancor 
oggi e vivente testimonianza. 

Aurelio Natali 

L'affascinante viaggio di Rogh'i nel mondo primitivo 

Allascoperta 
degli ultimi 
«selvaggi» 

Chi sono, dove sopravvivono? • A caccia con gli 
«uomin! scimmia» - I «civilizzati» abbrutiti 
di Neterhati - « Quando la foresta morira, noi mo-
riremo con lei», ha detto il vecchio pigmeo Moke 

Chi sono, dove sopravviio-
no (e per qttanto tempo an
cora potranno sopravuivere?) 
gli uomini « primitwi »"> Ce lo 
dice un piacevole libro di Gian
ni Roghi (I selvaggi ed. De 
Donato. 1967. pp 211, L. 4 000), 
arrtcchito da molte fotografie 
tutte assai belle e /umionalt 
L'opera, purtroppo, e incom-
piuta: il 10 marzo 1966 — co
me ricorda m apertura del vo
lume il professor Luca Cavalli 
Sforza — Roghi, scrittore e 
giornalista a nato con la cu-
rtosita del ricercatore ». mon-
va durante una partita di cac
cia grossa, travolto da un ele-
tante. E' pur sempre, perd, 
un'attenta, puntuale, utile pa-
noramica sui mondo delle po-
polazioni primitive d'Africa, 
India, Indonesia. Filtpvwe, 
Formosa, Nuova Guinea, Mela
nesia. Australia, America meri-
dionale c regtom boreali. che 
I'autore ebbe modo di cono-
scere e di studiare. 

Quelle popolaziom compren-
dono ormai poche centmata di 
mtgliata di uomini, concen 
trati soprattutto nella Nuova 
Guinea e nell'Amertca del Sud 
Roghi cercava di capire le ra-
atom della loro arretratezza, 
della loro « sfasi » plurtsecola-
re Ma. pot, si pub parlare di 
arretratezza in senso assolti-
to? No, e la nsposta. Si tratta 
di un'arretratezza relativa e in 
parte soltanto apparente. In 

schede GRANDI AUTO E GRANDI PILOTI 

Tre novita deU Edit nee aei 
VAuiomobde possono essere aJ-
trettaote stfeime: «60 vetture 
ai raggi X ». «Grandi p-Joti di 
ien >. c Grandi pilot* di oggi >. 
1 volumi. u pnmo dei qua'i a 
formato « gigante >. hanno La ca 
rauenstica comune di scrutare 
wi quel mondo sempre meno 
^pecralistico deH"auTomobUismo 
<porti\o o cortjnqje da com 
petiz.-one. dell* ambien'e del.e 
oor*e e dei ptxxi 

Le « 60 velMre ai ragzi X ». 
t rado^rafate » in ^/-one a.VMO 
nometnea dai dises?ai di Govan 
ni Cavara, sia neli insieme. sia 
net motor) o an parti di essi. 
rapore^entano i capostipiti di 
tutte le « razze > di auto spor
tive e da tunsmo ewtmite in 
It.sha neffb ultimi trenta ami, 
che hanno costitu.to aitreUanle 

tappe neU'e\o.uzMne deiia mec-
caiuca e deHaerodUnamjca. 

Laibum e aperto da una in-
troduEone che mtende «no e-
micamefue » dimostrare come la 
conquista tecmca delfautomo 
biltsmo noo possa p-e*cjndere 
dal banco di p?ova del e cor.^e. 
ed e completato da uno e svi-
luppo * deile a Jto c radiografa 
te * aoe dalie f«o note ston 
etie e tecniche delle macch*ie 
capo^tipti (a cura di G. Luran 
Ce TIU»C!I i e P.*«>o Pe'd.ica) 

I d.ie vo um: su- i a-jo.1: pi 
.•oti » abbracc^no o»tre me/zo 
seco'o di ajtomoo;j*mo ,spt>ru 
\o. attraverso le tmpre*e dei di 
retti protaconistj e la nevocauo-
ne di quelle poi memorabtli. 
I « Grandi p-.Ioti di lert > com-
pren«-fcv>o ventnove bioffrafle — 
dal be ga CamiUe J en try (sia mo 

alia fine del seco~o scorso) a 
Febce Xazzaro. Ralph de Pal-
ma. Antonio e Alberto Ascan. 
Berxnst. Nuvo'-an. Caracciola. 
Vara. Cfuron. " Fagio"i. Rose-
meyer. Fanna. Fangio. aJ « ra-
gazzo d'oro > Stirling Moss — 
scntte da ventuno ĝ >rna!Lsti 
eupopei e amencaro. I «profili 
stoncamente otwettivi » vno sta 
ti coord:nati. o editmo come di 
cono gli jij'esi. di in aliro 
?o-n.i..<?a D»v-d H«>1aes 
Con i t Grandi p-.oti d: o*?i i 

si p-io dire che 5 amo alia cro 
naca dei no<tn g:omi. Oltre a 
consenUrci uno sguardo fugace 
eel p&ft*ato. U te»1esco Richard 
von F^nkeberg. egli ste«o pi-
kwa, ha fatto una ^elezione di 
pi!oti che a suo giudizio V*K> 
< grandi >. D libro a presenia 

i protagonj.su delle cor>e di F-l. 
F-2. Sport e Gran Tunsmo. no 
nn che 'eggiamo qoottdjanamcv 
te sulla stampa specializzata 
e non, Scarftotti, Parkes. Boo 
n;er. Jack Brabham. J.mmy 
Clark (l« uomo dalla marcria TI 
piu 3), Graham H.L1 ft baffo »). 
John Sjrtees. Ba^hetti. «N.n-
ni » Vaccarella (il * preside vo 
;.nte ») In cap too e dedicate 
a. comp:an!o I>oren«> Ha-vlm 
R chjnl \<TI FranVebe-* avrel> 
be po!iro COTI ntj ie rupirrrvar 
st i! co-nT>en:o im-no"iva:ameriTe 
a-tio*o sui popo'are Manf-**d 
von Brauchitsch. ct.a caposqua 
dra della Mercedes aUualmwite 
presidente della Federaz-one au-
tomobilk4ica della Repubblica 
democratca te>ie.sca. 

n. p. 

rcalta. i a selvaggi » sono « me-
ravtgliosamenteu adattt al lo
ro ambiente di vita, dove tn-
vece si vanificano, non servo-
no le facolta acquistte dall'uo-
mo a civilizzato ». Ed ecco mol
te pagine affascinanti chi leg 
ga, per esempio, quelle sui 
Birhor (i coitddettt « uomini 
scimmia») della regtone Bi
har nell'India centrale (e, tn 
particolare. la descrtzione del
ta caccia alle scimmie, nella 
foresta) non potra, crediamo, 
non restore profondamente 
colpito. 

Ma quali sono t motivt 
che portano i superstitt ci sel
vaggi v a tenersi isolati dal 
mondo «evoluto». a vivere 
a separati ». resistendo con dt 
sperata otttnaztonp7 

a Lasciato il campo birhor 
nella giuugla — scrtve Roghi 
ad un ccrto punto —, nel 
corso del lungo viagqio di TI 
torno attraverso il Bihar ef 
fettuai una deviazione di una 
giornata per vtsttare il itllag 
gio dt Neterhati Mt avevano 
detto che qui vneva una co 
munita di Birhor, ma ormai 
" civiltzzatt " Mt trouit al co-
spetto di una realta depri 
mente Questa comunita era 
stata relegata a circa due 
chtlometn dal rero e propno 
villaggio, e non potei com-
prendere se per espresso de-
stderio degli tnteressatt oppu-
re per desiderio untlaterale 
degli mduxni. 

all governo dtstrcttuale ave
va costrutto per t "developed" 
(civiltzzatt) Birhor una serte di 
capanne dt tango disseccato 
— non molto diverse, de' re-
sto, dai tuguri del villaoaio 
tndiano — e qui gli ex "mon 
key men" ("uomtm sctm-
mia ") scontavano nella spor-
cizia. nel colore abbrutcnte, 
nella polvere. nella carenza di 
acqua, nella mancanza dt 
igtene e nella trustrazwne la 
loro capitolaztone morale Rt 
dotti a non poter piu caccia 
re (la toresta era troppo 
lontana), tncapaci dt coltirn 
re la terra con quelle loro 
mant troppo estlt e delicate. 
in dttftcolta anche per la fab 
oricaztone delle corde per i dt 
viett del diparttmento tore 
stale di scortecciare gli al 
ben, mi apparvero come 
le potere larre dt quegh 
altri piccoli energjet uomi 
m con cut avero vttsuto flno 
a pocht giorni prima Da 
fien cacciatort aborigent. sa 
m volittn e nudt nell'ombra 
sa toresta. erano decedutt 
di colpo a stracciom ptdoc-
chtosi. immusunitt e scontrcr 
5i. rmtanatt net tuoun per rz-
pararst da un sole fcroce e 
senza schermi » 

Questo e un esempio. tra 
t tantt che atetxino condotto 
I autore a concluderc che il 
nfiuto « dt tutti i "piccoli" an
cora salvt nel tolto» non de-
rira da vera tncapactta La lo
ro mtelligenza. infatti. e tnro. 
essi sono promt ad accettare 
alcum elementi utilttanstict 
(ctbo. strumenti. pe'/Sno derm 
ro) e in un cerfo grado an 
che culturah (forme di Un 
guaggto, dt culto. dt abbt 
gliamento) dall'estemo Ma 
intutscono che nnunciare al 

proprto ambiente stoniftchereb 
be perdere liberta. personatua. 
tradiztoni tnsomma. decodere 
* al ranqo di mtsert servt » 

£ tuttavta. quale e la sorte 
che It attended Nel mondo do 
minato dalla «ciri/fa • colo-
male (dt anttca o di nuoia 
tmprontoi mm ce speranza 
per i » primitirt • L'n'avvtlen 
te. lentt.ssima *accvlturaztone* 
m » qhelti ». nell « apariheta » 
sard ancora it desltno dt una 
parte, per altn. vale la pren-
stone del vecchio pigmeo Mo
ke »Quando la foresta mo
rira, not monremo con let ». 

Mario Ronchi 

Villaggio Birhor (India centrale): padre e figlio fnnno sciogliere 
in bocca una polvere ricavata tritando sulla mano foglie tecche. 
Serve loro a togliersi la sete. Nella foto in alto: Villaggio Ban-
djung (Cameroun Occldentale): un alienalo mentale incatenato 

Nei pressi di Leningrado 

Un «miracoloso» 
caste Ho cTargilla 

• Un castello dargilla, costrutto a Gatcina. nel pressi 
Z di Leningrado. ha retto rnagnilicamente alia prova del 
- tempo, a quasi 170 anni dalla data della sua costruzione 
Z questo miracolo dell'ingegnena nissa si e dimostrato 
- pienamente abitabile. Qui e stato aperto un niuseo sto-
Z rico e coreogralico di Gatcina Da quando e sorto nel 
Z 1798 sulla m a del Lagn Ciornoe. il castello non ha mai 
- avuto bisogno di restauri In questa zona si ebbero aspri 
Z combattimenti nel corso dei primi anni del potere dei 
- .Soviet e durante la Grande Guerra Patnottica. I vicini 
Z edifici di pietra crollarono. ma il castello d'arj;illa resto 
- in piedi 
Z Quest edificio e di per se un clogio al talento dell'ar-
~ chitetto russo N A. Lvov, che seppe fare di una rniscel.i 
• di areilla *» calce una degna male del modemo ce-
Z mento armato 
- Naturalmente, 1 visitaton del mu=eo non sono attiratt 
Z soltanto oalla cunosita suscitata dalla robustezza dello 
Z edificio, ma anche daH'intTo.-^e per le sue nette fornie 
Z iircbitettomche 

Gilda 
Hnsa Fra dubbto e ragione 

con piccole aggiunte 
descrive una storia 

di trasalimenti errori processi 

Berliner 
Haner 
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