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Trenladue racconli di fantascienza raccolli da Alex Vairo 

Tran tran»del sesso 

sulle navi dello spazio 
Nella prospettiva del futuro delineata dai racconti di « Fanta-
sesso », in mezzo a straordinarie innovazroni tecniche, scientifi-
che e economiche, non c'e fraccia di un'adeguata evoluzione 

dei rapporti sessuali in rapporto all'evoluzione sociale 

Fra i piu comuni pregiudizi 
che esistono nei riguardi di 
un Hbro di fantascienza. e del
ta fantascienza in genere, uno, 
decisamente negativo, si espri-
me attraverso un ragionamen-
to sillogistico di questo tipo: 
« — La fantascienza non vale 
niente. — Questo libro. perd. 
sembra buono. — Allora non 6 
fantascienza >. Un secondo 
pregiudizio, apparentemente 
piu possibilista. nasconde in 
realta una forma di « colonla-
lismo » culturale non meno ne
gativo. e suona pressappoco 
cosl: « per un libro di fanta
scienza non e'e male ». Questo 
preambolo andava fatto per 
chiarire la posizione di chi. 
pur amando e apprezzando la 
cosiddetta letteratura avveni-
Hstica. tuttavia pu6 essere co-
stretto a manifestare perples-
sita verso un'opera partico-
lare. 

La fantascienza e un feno-
meno culturale di massa che 
nasce con la rivoluzione indu-
striale per una societa fonda-
mentalmente alienata. Essa 
opera una proiezione nel futu
ro delle linee di sviluppo della 
presente society tale da giun-
gere alia delineazione di situa-
zionilimite. giustificate. perd. 
da un rigoroso processo di 
estrapolazione di speranze e 
angosce. desideri e timori. 
Speranze e desideri sono il 
portato di societa ottimistica-
mente proiettate verso 1'avve-
nire nel superamento dei resi-
dui dell'alienazione: angosce e 
timori caratterizzano. invece. 
quelle societa nelle quali il di-
sadattamento personale 6 visto 
all'interno di un piu vasto con-
testo sociale. vittima di un 
ineluttabile processo di degra-
dazione che finisce per coinvol-
gere e identiflcare « condizione 
sociale > e < natura umana ». 
Puntualmente. tali differenze 
sono riscontrabili rispettiva-
mente nella science fiction so-
vietica e in quella americana. 

ottimistica e oricntata alia co-

struzione ideale di una societa 
futura totalmcnte < umanizza-
ta >, la prima; dominata da 
incubi irrazionali dietro cui 
traspaiono 1'angoscia e il pes-
simismo di fondo di uomini 
sempre piu eterodiretti e sem-
pre meno autonomi nei riguar
di del proprio futuro. la se-
contla. 

La fantascienza dalla sua 
nascita ad oggi ha attraver-
sato tre distinte fasi. La prima 
e stata caratterizzata dal pre-
valere di temi avventurosi al 
centro dei quali solitamente 
era «1'orrendo mostro-venuto-
dallo-spazio». La seconda ha 
visto un maggiore impegno 
scientifico degli autori per cui 
e stata definita « tecnologica » 
o anche. volgarmente. era 
del «oh-guarda-che-razzo-ho-
costruito >. Adesso ci trove-
remmo nella terza fase. « so-
ciologica ». dell'anticipazione 
di strutture sociali. parallela-
mente al crescente sviluppo 
delle scienze dell'uomo. 

Fa cosl la sua apparizione il 
sesso. componenle fondamen-
tale di quell'uomo del quale 
la SF tenta la riconquista del-
la «onnilateralita » in una di-
mensione futura. I pareri degli 
esperti sull'argomento sono 
stati finora negativi. Sergio 
Solmi. nella prefazione alia 
prima e meritatamente famo-
sa antologia einaudiana. ha po-
sto Paccento sul carattere pre-
valentemente asessuale della 
SF, nella quale Tamore sareb-
be assente come eros e tutt'al 
piu presente sotto forma di 
cameratismo. E Kingsley 
Amis, il piu noto critico ingle-
se. ha rilevato la scarsa inci-
denza quantitativa di temi ses
suali e la loro opprimente nor
mality e banalita sotto il pro-
filo qualitativo. Un tentativo 
indiretto di risposta a queste 
opinioni e rappresentato dal-
I'antologia Fantasesso (ed. 
Feltrinelli. 1967. p. 428. lire 
2.500). curata da Alex Vairo, 
comprendente 32 testi di Hein-

EDITOR! RIUNITI 
Palmiro Togliatti OPERE 1 

1917-1926 
Opere di Togliatti in tci volumi 

A o m di Ernesto Ragionierl, pp 215 *• 930. L. 4.000 
Scritti, discorsi, documenti politici di Togliatti, dal 1917 al 
1926: gli articoli sull'Ordine Nuovo. le relazioni al Comin
tern tra il 1923 • 0 1925. le lettere tnviate a Gramsci e 
Scoccimarro durante il V Congresso della Intemazionale 
comunista. 

Antonio Gramsci SCRITTI POLITICI 
A curs <fi Paolo Spriano, Grandi tnrologie. pp. 930. L. 5JG00 

La pio ampia antologia degli articoli e saggi scritti da 
Gramsci dal 1914 al 1926, curati e uitrodotti da uno dei 
piu valenti srudiosi gramscianL 

Enzo Santarelli 
Storia del movimento e del regime 

fascista 
D w Inilni to ids con cofaneno, >2 ttv. ft., pp. 1224. L. *»2JOOO 

Una storia ouora del fasdsmo e dei cuoi rapporti tra l l ta l ia 
e CEuropa. 
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Nikola) Suchanov 
Cronache della rivoluzione russa 

Due voKifoi nlcgari in tela, pp I 960, L. 12 000 
Un libro lamoso, sempre citato e tnai tradoito. La crooaca 
della rivoluzione descritta g iomo per giomo dall'interno, 
da uno dei suoi prinripali protagonisti. 
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Le rivoluzioni in Europa 
I primi due volumi deUa Storia delle rivoluzioni del XX se-
colo. 1.200 pagine, 2 .000 fotograite e cartine. nkgatura in 
balacran. f.to 24 x 34 con covracoperta in cans patinati, 
L 7 500 ogni volume. 
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Manifesti della rivoluzione russa 
A cm* di C Garrubbs, G. Garmsno. G Monianuca 

Quaranta manifesti in bianco e ncro e a colon nprodotti in 
giandczza narurale, L. 8 .000. 

C.iciclopedia moderna della donna 
A curs di Dins Benom Jonoe 

Due volumi rilegati di 1.600 pagine. con 500 iUmtrazkmi 
c grafici. 100 pagine f.t., L. 15.000. 
La tecooda edizione di un'opera pratica e nuova che aotti-
aaiacc per la donna una intera biblioteca. 

!ein, Del Rey. Bradbury. Wyn-
dham. ApolHnaire, Cyrano de 
Bergerac, Sheckley, Farmer. 
Harrison. Leiber, Kornubluth. 
Zamatin. Efremov. degli ita-
liani Aldani. Musa e Zanuso. 
e di altri. 

Ai due interrogativi che sol-
leva la presenza dell'erotismo 
nella SF. rispettivamente di 
natura quantitativa e qualita-
tiva. l'antologia risponde in 
maniera insufficiente. Al pri-
mo. per motivi oggettivi. da-
to che una raccolta non e una 
indagine statistica. e del re-
sto qualsiasi lettore abituale 
potrebbe concordare. a lume 
della propria esperienza. sui 
giuclizj negativi esposti pri
ma. a meno che non ci si vo-
glia addentrare in farneti-
cazioni pseudo - psicanalitiche 
tendenti a vedere nell'astro-
nave un trasparente simbolo 
maschile e un simbolo femmi-
nile nell'interno della stessa. 
per cui il 90% della produzio-
ne fantascientifica masche-
rerebbe inconsci interessi ero-
tici. 

Per quanto riguarda la 
quality, il discorso e necessa-
riamenfe piu complesso. Vi 
sono diverse maniere per com-
porre un"antologia di SF su 
un tema particolare. Una po 
trebbe essere per nazioni. e 
offrirebbe un panorama delle 
reticenze e delle autocensure 
con le quali determinate so
cieta nazinnali si pongono di 
fronte al problema. Una secon
da maniera. puramente crono-
logica. permetterebbe una ri-
costruzione de\ processo at
traverso il quale il problema 
e venuto configurandosi all'at-
tenzinne e dei successivi stadi 
attraversati da questo proces
so. Una terza maniera potreb
be essere data da un appa-
rente « collage > di racconti e 
brani legati. perd. dal filo di 
un discorso organico condotto 
attraverso note di collegamen-

to e. soprw •lutto. attraverso 
1'emergere di un'idea centrale 
degli stessi pe7zi antologizzati 
proprio in virtu delle scelte e 
degli aceostamenti in succes-
sione. 

Vairo ha scelto la via piu fa
cile e piu difficile al tempo 
stesso: l'articolazione in ca-
pitoli raggruppanti racconti 
affini. Pi6 facile perche. po-
sti alcuni argomenti-base. pre-
supposti come nuclei centrali 
di una tematica dj fantascien
za erotica, si incontrano rela
tive difficolta nel riportare i 
pezzi giudicati degni di inte-
resse nei van* capftoli. Ma an
che piu diffirile perchd quel 
discorso organico stenta a ve
nire a galla e gli aceostamenti 
sembrano in parecchi casi ti-
rati per i capelli e piu che al-
tro giustificati dalla «trova-
fa » che sta alia base del rac-
conto o che lo conclude talora 
anche in maniera brillante. 

Due soprattutto i difetti 
che rappresentano il limite 
maggiore della antologia e che 
impediscono di raceogliere nel 
succedersi delle pagine l'idea 
di una « ipotesi > di futuro nei 
riguardi del sesso. In primo 
luogo. la mancanza di quegli 
element! che rappresentano il 
filone piu indiscutibilmente 
proficuo della SF- la profezia 
anticipatrice e la c utopia > 
rivoluzionaria. Invece. vi e 
qtiasi una difesa dello status 
quo. per cui i rapporti tra i 
sessi appaiono ancorati alia 
presente situazione. In mezzo 
a radicali innovazion! biologi-
che. tecniche. scientifiche. po-
litiche. sociali. economiche. 
ecc.. Famore resta quello dei 
nostri giorni. decisamente 
sfasato rispetto a una dimen-
iione di futuro sostanzialmen-
te diversa. In secondo luogo. 
appare carente il legame tra 
evoluzione dei rapporti ses
suali e evoluzione sociale. per 
cui la valenza sociale del ses
so incide in mtorra relativa 
sullo assetfo e sulle strutture 
della societa. quasi che il con-
dizionamento dovesse neces-
sariamente awenire a senso 
UTiico e non potesse stabflir^i 
sxilla base di una dialettica re-
ciproca di influenze e condi-
zionamenti. 

Con cid non si vuole. tutta
via. addossare tutte le respon-
sabilita al curatore. dato che 
resta aperto il problema dei 
Iimiti obiettivi che una tratta-
rione e una sistemazione orga-
nica della letteratura di anbei-
pazione erotica incontrano an
che per le inibizioni e i tabii di 
cui sono affetti i singoli au
tori. Resta aperto. cioe. il 
problema della ricerca dei mo
tivi per i quali la fantascien
za. che meno di qualsiasi al-
tro genere letterario ha avu-
to remore neiraffrontare e di-
struggere situazioni e struttu
re del presente e di coraggio-
samente anticipare soluzioni 
future, si mostri cosl timida. 
e diremmo sessuorepressa. nei 
confront] di ana dimensione 
fondamentale deD'oomo. 

Fernando Rotondo 

Saccheggio e abbandono d i antichissimi insediamenti umani in Toscana 

Le grotte delle Alpi Apuane: 
ricche miniere della preistoria 
alia mercc! dei «clandestini» 

Vecchi e nuovi giacimenti nel Pisano e nella Lucchesia - I «livelli» della 
Grotta dell'Onda - I resti dell'Orso speleo e le misteriose sepolture collet-
tive - Manca un piano di esplorazione con mezzi adeguati: le Sovrintendenze 
non hanno nemmeno il personale necessario a un controllo periodico della zona 
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Quando nel s c c o l o s c o r s o ebbcro inizio gli s tudi di p 

r i c e r c h c tcs i a s c o p r i r e le t r a c c e deU'es i s t enza dei pop 
grot te dove e ' erano piu probabi l i ty di t r o v a r e i res t i d 
a spor tarono g r a n p a r t e de i g i a c i m e n t i . U n a de l l e re 
a r c h e o l o g i c h e era la T o s c a n a ed in par t i co lare la zo 
rocc ia e di n u m e r o s e gro t t i ce l l e c h e si v e n g o n o scopr 

rc is tor ia ci fii dappertut tn un g r a n fervore di s c a v l e 
oli pr imi t iv i : in gran par te gli s c a v i v e n i v a n o Tatti ne l l e 
ei troglodit i e i pa le tno log i di a l lora e s p l o r a r o n o e 
gioni c h e offriva grandi poss ibi l i ty per le r i c e r c h c 
na de l l e A p u a n e . r i cca di c a v i t a a m p i e . di r ipari sotto-
endo a n c o r a ogg i . Gli scit-n7iati de l l ' epoca . in g r a n 
par te natura l i s t i , e b b e r o j 
enormi merit i ma e natu-

Una veduta delle Alpi Apuane. Nella foto in alto: radiografia del cranio neandertaliano trovato al Circeo 

panorama di scienze sociali 

l INSEGNAMENTO DELLA S0CI0L0GIA 
Col convegno di studio 

Scienze sociali, Riforma uni-
versitaria e Societa italiana, 
vembre a Milano il 17-19 no-
vembre '67. promossa daH'Am-
ministrazione Provinciale di 
Milano e dal Centro Naziona-
Ie di Prevenzione e Difesa So
ciale. si 6 cercato di uscire da 
schemi considerati finora tipi-
ci dell'argomento (riforma del
le facolta di scienze politiche 
istituzione di nuove facolta di 
sociologia, ecc.) e di supera-
re la prevalente pigrizia cul
turale e politica che ha carat-
terizzato la vita delle nostre 
universita negli ultimi de-
cenni. 

La lettura degli atU del Con
vegno ci assicura che effetti-
vamente uno sforzo in tal sen
so e stato fatto: nella relazio-
ne sugli aspetU general!. Do-
manda sociale di laureati in 
scienze dell'uomo, curata da 
Giuseppe De Rita e da Gino 
Martinoli. si cerca di lndivi-
duare il tipo di professioni-
sta e si sottintende quLidl il 
tipo di struttura universitaria 
In cui potrebbero formarsi ta
ll professionisti; il discorso h 
particolarmente convincente 

per quanto rigiiarda i «pro-
fessionisti-insegnanti», essendo 
qui legato ad una, se pur ge-
nerica. mdicazione di riforma 
della scuola primaria e secon-
daria. 

Vengono indmduati quattro 
distinti problemi: il processo 
istituzionale di formazione de
gli insegnanti elementari; il 
processo istituzionale di for
mazione degli insegnanti me-
di; i processi istituzionali di 
aggiomamento; i processi in-
formali di formazione perma-
nente e di aggiomamento di 
tutti gli insegnanti. Si 6 inve
ce su un piano piu fumoso e 
si risulta inconcludenti per 
quanto riguarda gli operato-
ri economici (nei vari tipi e 
settori produttivi. ai vari li
velli tecnico - amministrativi) 
perche- e qui negato un di
scorso sul tipo di econoroia 
e di organizzazione sociale, e 
cioe un discorso di trasforma-
zione (e non solo di ammo-
demamento> senza •» quale si 
riroane ancora nella gabbia 
politicamente conservatrice e 
culturalmente idealists che il 
linguaggio positivo dei nume-
ri ed i riferimenti sociologid 

pieni di fermenti innovatori 
non riusciranno mai a seal-
fire. 

PROGRAMMAZIONE 
E ASSISTENZA SOCIALE 

Sul n. 5, ottobre 1967, dl 
Assistenza d'oggi compaiono 
gli articoli di Carlo Trevisan, 
Programmazione e assistenza 
sociale: impegni, problemi e 
prospetttve dopo la approva-
zione del Piano qmnquennale, 
e di A. Farrace e R. Masche-
rini. Le spese per t servizi so
ciali nel bilancio dello Stato 
del 1967. 

Anche il direttore di La Rt-
vista di Servizio Sociale, Ma
rio Corsini, affronta gli stes
si problemi nel n. 3 (settem-
bre 1967) della rivista con un 
lungo editoriale: Riflessi della 
progTammazione sullo svilup
po della attivita degli assisten-
ti sociali Nello stesso nume-
ro compare una serie di tn-
teressantl articoli sull 'assisten
za sociale verso i minor! (Ma
rio Cocchi: Origim e sviluppo 
del servizio sociale per i mi-
norenni, Renato Breda: La 
leadership nelle equipes me-
dico-psicopedagoqiche. Vega Di 

Giacomo Chimenz: L'assisten-
te sociale nella soluzione di 
casi dt disadattamento nella 
scuola media). 

INTOSSICAZIONE NELLA 
GESTANTE LAVORATRICE 

Sul n. 8 di « Matemitii e tn-
fanzia » compare l'articolo di 
G. Lena, T. Maggiora Verga-
no. P. Reale. R. Sergiacomi, 
Possibili effettt delle mtosn-
caziom professional! nella ge-
stante lavoratrice. La gravidan-
za comporta modificazionl 
biofisiologiche di tutti gli or-
gani ed apparati. sottoponen-
do molti di quest! a conside-
revoli ^"ariazioni ed adattamen-
ti. Fegato, reni. sangue. siste-
ma emopoietico e cardio-cir-
colatorio, sono sollecitati in 
modo abnorme dallo stato gra-
vidico che. per esplicarsi nor-
malmente. necessita di una lo
ro perfetta funzionalita. Madre 
lavoratrice e fi?lio sono espo
sti a seri pericoll, che pongo
no con urgenza il problema 
profilatrJco. 

L'articolo e coiTedato da 
un'ampia ed accurata biblio-
grafia. 

(a cura di L. DEL CORNO) 

i ^ D LA LIRICA TEDESCA 
L'eserozio del tradurre tro-

va nella consonanza interna 
con il testo originale la pre-
messa di una felice restitu-
zione artistica e insieme il 
suo naturala movente in onli
ne all'operazione culturale nel
la quale si risolve la sensi-
bilita storica e l'mtelligenza 
critica del traduttore. Tanto 
piii difficile, dunque, 6 11m-
presa allorche siano in gioco 
quasi nello stesso contesto, 
testi molteplici compresi nel 
vasto arco di secoli, ed e for-
se per questo motivo che la 
Antologia della Imca tedesca 
(Milano-Napoli, Riccardo Ric-
ciardi, 1967, pp. 319, L. 3^00) 
curata da Roberto Fertonanl 
gia noto per le sue felld ver-
sioni dc Brecht e Goethe, c4 
sembra molto vldna ad un 
virtuosistico four de force, 

Sappiamo quanto pesante 

sla il compito del tradutto- , 
re verso il quale troppo a 
buon mercato si esercita ta
lora l'acnbia degU specialisU 
e al quale molto spesso la 
frettolosa indu*ferenza dei re-
censor! non riserva neppure la 
semplice menzlone del nome. 
Proprio per questo d sem
bra doveroso sottolineare l 
meritl di una fatica cosl ge-
nerosa ed attenta, allorche es
sa, come 6 11 caso di Ferto
nanl si dimostra pari al suo 
oggetto sla per la misura in-
tellettuale di ui< impegno so-
stenuto dal rispetto del testo 
e dallo scrupolo filologico, sia 
per la flnezza di rnodul£zio-
ne e dl tocco che rlesce a 
mettere In luce. 

Owiamente 1 crlten deUa 
scelta non possono non esse
re atrettamente connesat a va-

lutazionl critiche sul quail da 
parte nostra crediamo di pe
ter avanzare alcune nserve, 
ma e un fatto che il ricupero 
di taluni poetl, a torto dimen-
ticati, come Oskar Loerke. in-
teressanti stilisticamente e so
lo apparentemente ricompresi 
nell'arco deMa Naturlynk, ci 
trova consenzientL Tenendo 
presenti gli intent! di qpesta 
raccolta, volta ad agevolare 
un pnmo tncontro con la poe-
sia tedesca da parte dello stu-
dente o dello studioso, ci sem
bra giustificata l'inclusione in 
essa di alcuni saggi della 
llrica acorteses deU'alto Me-
dioevo e di un'abbastanza co-
splcua rappresentanza della 
poesla baxooca. Ma per con-
verso, se si consldera che l'an
tologia axriva Cno agU espres-
aknistl • a> Brecht, d 

bra ne sia venuta a soffrire 
?a partecipazione dei moder-
ni. proprio in rapporto a quel-
lo che dice giustamente Per-
tonanl nella sua premessa sul-
la necessita di obbedtre = al 
le esigenze del gusto di una 
generazione che si e formata 
durante la seconda guerra 
mondiale > Piuttosto che un 
Platen, un Lenau e un Uh-
land, piuttosto che tanto Schil
ler (e cosl poco Novalis). non 
sarebbe stato forse piu rispon-
dente a queste nuove esigen
ze rinfrescare la memoria del
lo sperimentalismo preespres-
siomsta di un Amo Holz, (a 
torto sottovalutato da Ferto
nanl) la lezione dl Morgen-
stern. e tra gli espresslonistl 
di un Johannes Becher?. 

f. m. 

rale c h e c o m m e t t e s s e r o 
all'inizio errori nell'interpreta-
re le stratigrafie e a volte 
confondessero resti di cultu
re cronologicamente diverse. 
Quello che oggi a noi sem
bra ovvio considerare come 
un errore di scavo poteva al
lora dare adito a dispute lun-
ghe e furibonde tra studiosi 
di scuole avversarie. che do-
vevano necessariamente basa-
re le loro ipotesi <uii porhi da-
ti emersi da scavi condotti 
ancora in mndn ro/zo e ten
denti al recuporo di og-iotti 
piuttosto che all'osservazione 
minii7iosa depli strati e doi 
rapporti tra le varie culture. 
Rra logico che la mancanza di 
reperti facesse supporre che 
in Italia non vi era mai stato 
il paleolitico superiore e i po 
ohi occetti di tale periodo che 
si rinvenivano venivano. a 
volte per tesi preconcetta. at-
tribuiti al paleolitico inferio-
re o al neolitico. 

Allora Vinquadramento dei 
material]' preistorici veniva 
fatto in base alle grandi sud 
divisinni di eta della pictra 
seheggiata. della pietra levi-
2ata e di eta dei metalli: solo 
verso la Tine del secoln si co 
minriarnno ad intravedere 
suddivisioni pii'i numeroso nel 
I'ambitn del cla^siro "schema 
a tre fasi. anche in base ad 
una miglinre connscenza dei 
ferreni e delle faune. dovuti 
al notevole progresso delle 
scienze naturali. Infatti una 
delle grandi dispute di fine se 
colo e che duro ancora fino 
agli inizi del lOOfl fu ouella 
riguardanfp la Orotta all'On-
da nelle Alpi Apuane: In sca
vo era stato condotto dal Re-
gnoli. un prnfessore di Pisa 
che svolse una erande attivi
ta di ricerca. Eeli aveva tro
vato in quesfa grotta cerami-
ca neolitica accomnapnata da 
resti di Or so snelen. spfcie 
che s: sapeva gift estinta pri
ma dell'arrivo dolla civilt.T 
neolitica 

Fino al 1914 durarono le lot-
te fra gli studiosi che accet-
tavano le conclusion! del Re-
gnnli e quelli che nnn ammet-
tevano la contemnnraneita 
delle civilta neolitiche con 
l'Orso speleo. Uno scavo con
dotto nel 1914 dimostrA infat
ti che non esisteva nella grot
ta un livello unico. bens! piu 
livelli. di cui uno inferiore 
con resti di culture paleoliti-
che e di orso che in nuei li
velli era dunque al suo posfo 
Ancora nel 1944 un ultoriore 
scavo dimosjro che i recti del 
paleolitico erano molto p:u 
antichi di quanto non si fos=e 
creduto trent'anni prima, ma 
rjmasero ancora i dubbi per 
quanto riguardava le cerami-
che. per cui non si sa bene 
se s{ trattasse di un unico li
vello con rest) di varie cultu 
re o se non ci fossero succes
sion? che allora non era sta
to possibile disfinguere Tl pro 
blema di Grotta all'Onda ri-
marra sicuramente ins^Iuto 
perchd in cento anni j clande 
stini si sono recati in gife 
domenicali a f ruga re nella 
grotta che d ennosciutissima 
nel Pisano e nella Lucchesia 
anche per la celebrita che eb
bero le dispute scientifiche 

Altri problemi erano sorti 
e sussistono anrora offgi su 
varie grotte del Pisano e del
le Apuane. tra cui le piu fa-
mo"=e sono la B'ica del Tasso. 
la Buca del Tambugione. il 
Tanaccio. la Penna Buia: di 
tutte queste oggi noi posse-
diamo solo le relazioni dei 
vecchj scavi. owiamente in
sufficient per uno studio com
plete e pochi material!, in 
quanto questi ultimi andarono 
riispersi in vari musei e quelli 
conservati allTJniversita di 
Pisa furono distrutti nei bom-
bsriianrieri" dcll'ultims ffucr 
ra. per cui restano oggi pochi 
pezzi di quelle eh* furono col-
lezionj ricchissime 

In base alle vecchie rela 
zioni oggi siamo in grado di 
dire che in Toscana e parti
colarmente nelle Apuane esi
stono tracce delle culture mu-
steriane. cioe deH'Uomo di 
Neandertal. del paleolitico su
periore. probabilmente del me-
solitico. certamente del neoli
tico. ma soprattutto abbonda-
no 1 resti delle genti della pri
ma eta d d metalli. Queste 
genti, l e cui manifestazioni 

culturali si riallacciano al 
mondo egeo anatolico e che 
erano venuto in Italia proba
bilmente alia ricerca di metal
li. lasciarono numerose testi-
tnonianze del loro passaggio in 
tutta la Toscana. testimonian-
7c clie. per ora, consistono so 
lo in sepolture. 

Esiste il tipo piu froquento 
che e quello della sepoltura 
in una grotticclla scavata ar-
tificialmente nella roccia te-
nera e che sj chiama « a for-
no »_ la sepoltura nella nuda 
terra o in cassette di lastr*' 
di pietra e noi ci sono le do 
pnsi/inni di parecchi indivi-
dui nei crepacci e nelle fen 
diture delle rocce o in anfratti 
naturali Si e molto discusso 
su questo tipo di sepoltura. 
tanto piu che generalnu-nte le 
ossa sono gettate alia rinrusa 
e recano tracce di combustio 
ne. Alia fine del socolo scorso 
qualcuno penso addirittura a 
macabri riti di cannibalismo. 
ma oggi si credo in linea di 
massima che î trattasse di 
deposizioni secondarie. esc 
guite quando gia il cadavere 
era decomposto e se ne re-
cuperavano m gi-nore solo i 
crani e le ossa hirmhe 

Un programmn di revisicme 
di tutti l vecchi si-avi e dei 
material! dispcrsi nei van 
musei e attualmente in cor^o 
e comporta. oltre alia ricerca 
musougrafica e bib'iograrica. 
esplorazioni sul terrono die 
ultimamente hanno portato al
ia scoperta dl nuovi gincimen 
ti. Oltre a vari nnvenimenti 
di sepolture eneolitiche all'Kl 
ba e nelle Apuane e stato sco-
pcrto un giacimento inusteiia 
no nell'entroterra viareggmo. 
il quale porta un contribu'.o 
non indifferente alia cono«cen-
7a di tale ponodo che in To
scana era rappresentato da 
reperti di superficic e dm 
vecchi materiali pressoche 
inutili7zabili at fini di un in 
quadramento cronologico e 
culturale quale si richiede 
oggi Purtroppo il lavoro 
scientifico d molto spesso in-
tralciato dall'opera di dilet 
tanti e di clandestini i quali. 
oggi come cento anni fa, ope
ra no vcri e propn scassi nei 
deposit!, trafugando materia
li belli che arricchiscono col-
Iezioni private itahane ed 
estcre e buttando via gli og-
getti che sembrano piii brut-
ti ma che tuttavia servono a 
meglio definire una cultura c 
il suo ambiente. Sappiamo 
d'altronde quale sia la situa
zione delle Sovrintendenze. a 
corto di personale e nella im-
possibilita quindi di esercita-
re controlli adeguati ed effi
cient! sul patrimonio archeo-
logico na7ionale. Chiunquc 
pud scavare indisturbato. spe
cie in zone isolate come, tan
to per fare un esempio. la 
Maremma. e portar via ca
mions di materiali prima che 
possano intervenire le perso-
ne competent!, che non po-
tranno poi far molto per man
canza di una adeguata orga
nizzazione e soprattutto di 
mezzi. che non mancano inve
ce, a quanto pare, ai clande
stini sia italiani sia strar.ieri. 

Renata Grifoni 

I segreti 

della Torre 

di 
Entro il pnmo semestre di 

qjest'anno sara poss.bic cono-

pendente attra*er.v> i da'.i rac-
co:n e vazliati ia^li sc<nzai'. 
spece per q-ian*o ng-iarda .<* 
or.gm: della pen ion t i . !o stato 
del 50tt03tx>!o e la coos stenza 
delie strutture m irare del ce-
Jebre monumento Entro tale pe-
nodo. infatti. saranno ctrnpe-
ta*e le relatoni su!!a geooietna 
e la struttura oe! campanile che 
verranno raccol'e in un vo!u*ne 
che 1'opera della pnmaziale pi-
sana, in coUaborar.one con 1'isu-
tuto geografico militare di K-
renze. fa»a stampare per inca-
rico deUa commissior* intenm-
nisteriaJe presieduta dal 
soc Giovanni Pdraai 


