
($Ffok Trasloca il 
Clx «ventre di Parigi» 

Dopo cinque 
secoli le Halles, 
i mercati generali, 
vanno 
in periferia 

(a CUra di Augusto Pancaldi) 

PARIGI, marzo 
Un pe/zo di Parigi ottocentesca 

se ne va. Tra qualche mese, co
me gia il nostro giornale ha scrit-
to. lo Hallos, 1 mercati generali 
posti nel cuore di Parigi da oltre 
cinque secoli, 1'urlante e allucinan-
te «ventre di Parigi» zoliano sa-
ranno trasferite verso Orly. Tra il 
Louvre e lo Chatelet. la Chlesa 
di Sant 'Eustachlo e l'Hotel de Vil-
le si oreera un gran vuoto che do-
vra essere colmato da nuovi edifi-
ci. Ma quali? Parigi ne sta discu-
tendo con passione, respingendo 
il tentativo ambizioso e autorita-
rio del regime di trasformare il 
centro della citta in un monumen-
to alia Quinta Repubblica. Si 
scontrano le esigenze piu dispara
te: quelle politiche e «monumen
tal! » del regime, sostenute dalla 
autori ta prefettizia, dal part i to gol-
lista e dalla destra; quelle econo 
mico-finanziarie, che gia guardano 
al rinnovamento del centro come 
ad una grande occasione specula
tive; quelle sentimental! e conser-
vatrici, ostili prima al trasferi-
mento delle Halles e ostili ora a 
qualsiasi progetto che tenda a mo-
dificare il carat tere economico e 
storico della zona; quelle infine 
culturali e progressiste che, tenen-
do conto del «contes to» vorreb-
bero che il centro di Parigi, libe-
ra to dalle Halles, ospitasse il mag-
gior numero possibile di istituti 
culturali permanenti , di cinema, 
teatri , biblioteche popolari elimi-
nando il pericolo di fare anche di 
questa zona una nuova «ci t ta de-
gli affari», cioe una citta morta 
alle sei del pomeriggio. Centinaia 
di migliaia di parigini si s tanno 
appassionando al dibattito, espri-
mono i loro giudizi sui giornali, 
alia radio, alia televisione, e in 
generate fondono in quest! loro 
giudizi l'aspetto sentimentale della 
questione e quello culturale-popo-
lare. Dal punto di vista sentimen
tale, infatti, se nessuno nega la 
inderogabilita del trasferimento 
delle Halles, diventate un anacro-
nismo nel cuore di una citta mo-
derna, e pur sempre una par te 
pittoresca e caratteristica della 
vecchia Parigi che scompare, un 
mondo unico e irripetibile di uo-
mini e di cose che se ne va a 
popolare gli archivi e che la pol-
vere ricoprira facendolo scompari-
re dalla memoria. Dal punto di vi
sta culturale il trasferimento delle 
Halles apre a Parigi la possibili
ty effettiva di crearsi un nuovo 
centro che bilanci quello che gra-
vita tra il Quartiere Latino e Saint 
Germain des Pres e che assicuri 
una vita ininterrotta a questa par
te essenziale della citta. 

Dopo una sett imana di discussio-
ne, il consiglio municipale parigino 
ha deciso di rinviare a giugno la 
soluzione del problema, mandando 
per6 all'aria il progetto delle auto
ri ta centrali che prevedeva l'istalla 
zione del ministero delle finanze nel 
perimetro del vechio mercato. In 
sostanza, si e t ra t ta to di una vitto 
ria dei parigini. dell'opinione pub-
blica su quei progetti monumentali 
che rischiavano di modificare il ca-
ra te r re storico-culturale del centro. 
L 'awenire di Parigi, di una par te 
rilevante del suo centro sto
rico, e in gioco e c'e da 
augurarsi che l ' importanza della 
posta faccia trionfare, alia fine il 
disegno piu rispondente agli inte-
ressi della citta e dei suoi abi-
tant i , agli interessi di questa ca-
pitale della cultura francese ed eu-
ropea. 

LE FOTO 
iDall'alto in basso) 

MIGLIAIA di parigini stanno visi-
tando in qncsti giorni la mostra 

dei sei prorrtti di riediflcazione del cen
tro di Parigi. Nel grande plastico che 
riproduce tutta la zona che circonda le 
Halles e stato fatto on vuoto corri-
spondente a quello che si former* dopo 
la scomparsa dei mercati generali. In 
qnesto vuoto an ascensore colloca al-
temativamente I sei prorrtti per dare 
ai visitatori lldea precisa del loro «in-
serimento ». 

UNA INCISIONE del mercato del 
pesce ai tempi di Zola, lo scrittore 

che ha immortalato le Halles come « il 
ventre di Parigi». A Banco, le Halles 
oggi: tonnellate di legumi appena arri-
vati dalla provincia. Fra poco arrive-
ranno «les fortes des Halles > (i forti 
delle Halles, i facchini) a mettere or-
dine. . 

ECCO cosa dovrebbe sostituire le 
Halles attuali e tutto il quartiere 

circostante secondo il progetto Fauge-
ron: che gode delle siuipatie di De Gaul
le e del ministro della cultura Mal-
raux. Con questo progetto futuristico 
la Quinta Repubblica vuole lasciare un 
segno fanperituro nella storia di Parigi 
e di Francia. 

LE HALLES alle cinque del mattino: 
•no dei tanti deposit! di camion, 

camfonette, automobili dd rivenditori 
parigtnJ cbe hanno gia dato 0 cambio 
afU aatoaaexri che hanno trasportato le 
•wrri if to daUa provincia. Ognl notte in 
n e s t a torn si registra un traffico di 
» lmf»mtt» 

S' 

colloqui 
11 costo 
delle medicine 
in URSS 

U N SETTORE dove tl profit to 
capitaltstico si esercita in ma 

mera smodata, riguarda, qui da 
rioi, la produzionc e la distri 
buzioiw dei prodotti farmacetitici. 
Si parla di circa 60 000 prodotti di 
cut solo poche centtnaia specifici, 
mentre il grosso della produzionc 
e costituito, a della di clinici, di 
veri e propri palltatwi. tmmessi in 
consumo per tenere in piedt la po 
lente macchina dcliindustria farma-
ceutica. 

Qual e a tal riguardo la situazio 
ne ncWURSS? 

B. CARUSO 
(Mestre - Venezia) 

Risponde 

Enzo Roggi 

IL MERCATO farmaceutico sovie-
tico e strettamente controllato 

dallo stato il quale e, alio stesso 
tempo, fabbricante e distributo-
re delle medicine. 

Di recente e stato costituito il 
ministero dell'industria sanitaria 
che ha il monopolio nella fabbri-
cazione delle attrezzature medico-
chirurgiche e delle medicine, pur 
ricorrendo all'opera di singole azien-
de da esso non dipendenti. 

La ricerca scientifica dei nuovi 
preparati e invece di competenza, 
oltre che del ministero dell'indu
stria sanitaria, di quello della sa-
nita e dell'accademia delle scienze 
mediche. Nel settore della ricerca 
lavorano molti istituti autonomi i 
quali per6 devono mettere le loro 
scoperte a disposizione degli organi 
centrali. 

In tali condizioni non si verifica 
la pletora dei prodotti similari o 
unicamente concepiti per sollecita-
re una artificiosa domanda. Nessu
no e infatti matenalmente interes-
sato a fabbricare prodotti a sco 
po di lucro. Tutti i nuovi preparati 
sono sperimentati in cliniche spe-
cializzate che sono esse stesse di 
proprieta statale, e il loro impiego 
e autorizzato dal comitato farma-
cologico del ministero della sanita 
che comprende i migliori ricercato-
ri e specialist!. 

Attualmente sono in distribuzione 
cinquemila tipi di farmaci. In que
sta cifra, mi sembra, e la rispo-
sta alia domanda sollevata dal no
stro lettore. E ' chiaro che questa 
cifra esclude il tipo di fenomeno 
cui si assiste in Italia e negli al-
tri paesi ove non esiste monopolio 
statale dei medicamenti. Soltanto 
uno svanone burocratico, del tut-
to improbabile, pu6 consent ire la 
commercializzazione di prodotti di 
identica funzione. Non e dunque in 
questo aspetto che vanno ricerca-
te le lacune del mercato farmaco 
logico sovietico. II problema infat
ti si pone in URSS — come ha 
scritto proprio in questi giorni il 
ministro Gusenkov — in termini 
capovolti. Esiste cioe il duplice pro
blema di allargare la nomenclatu-
ra dei prodotti medico-sanitari e di 
aumentare la produzione di ogni 
brevetto. La domanda di medicine 
e infatti in forte ascesa. Dal 1959 
al '65 la produzione farmaceutica 
e aumentata del 1809c, ma e tutto-
ra insufficiente tanto che durante il 
piano quinquennale in corso aumen-
tera ancora del 709c. Ci6 dipende 
dalla enorme diffusione della profi-
lassi (a cui principalmente e dovu-
ta la sensibile caduta della mor
ta l i ty 1TJRSS e il paese a piu al 
ta media vitale nel mondo), dal mi 
glioramento dei servizi di soccor-
so che ha ridotto l'area delle cu
re volgari una volta molto diffu
sa e dal sempre piu gran numero 
di persone anziane. 

La distribuzione farmaceutica ha 
le seguenti carattenstiche. II 409i 
dei preparati sono a totale canco 
dello stato (si t rat ta delle medici
ne impiegate in tutte le istituzioni 
sanitarie), il restante e venduto a 
prezzo di costo e, nel caso di spe-
cialita molto rare, sotto costo. I 
malati di tbc, schizofrenia, epilessia. 
ecc. ricevono le medicine gratis an
che per le cure extra ospedaliere 
Un certo numero di preparati pub 
essere acquistato anche senza ricet-
ta medica. E ' in corso di attuazio-
ne la legge che stabilisce che deve 
esserci una farmacia o chiosco sa-
nitario ogni seimila abitanti in 
campagna e ogni 10-15 mila in cit
ta, e che deve esistere una farma
cia aperta al pubblico in ogni ospe-
dale. 

L'alienazione 
genera 
fatica 
LEGGONO molti articoli di-

vulgutwl sulle nevrosi, che 
spesso vengono definite « male del 
tempi moderm »> e che sembrano 
dilagare tra uomini e donne. Si 
legge poco, invece, sul rapporto tra 
la fatica in fabbrica e la fragiltta 
nervosa di chi e sottoposto a rttmi 
e tensiom sempre piu estenuantt. 
Perche la domemca oggi non ba-
sta a nessuno di not per ottenere 
un vero riposo9 Esiste una spiega-
zione scientifica di questa conttnua 
stanchczza?. 

CARLO SANDKELLI 
(Genova) 

Risponde 

Giovanni Berlinguer 

VORREI partire da una consta-
tazionc C1H> ornuu 6 diventata 

nnzione comunc, cioe dal fatto cho 
si e modificato il tipo di fatica 
cui va inrontro l'organismo uma-
no In ^t'lioralt" si dice che si s 
passati da una latica di tipo pre 
valentemente inuscolare, ad una fa
tica di tino prevalentemente nervo 
so. psichico, e credo che in sostan
za questo sia giusto. 

Ora, che cosa vi e di interessan-
te sul piano fisiologico ed anclm 
sociale nel meccamsmo della fatica 
muvo!are'> Che I'accumulo dei put 
dotti del metabohsmo nel muscolo 
costituisce un ostacolo insuperalil-
le all'attivita inuscolare stessa. per 
cui al di la non si pub anclaro. 
Un'altra caratteristica consists nel 
fatto che il recupero di questo ti
po di fatica e un recupero rapido, 
perche sono sufficient! due coso: 
il ripo.so del muscolo, che si ot-
tiene o attraverso una pausa di la-
voro, oppure. meKho ancora, attra
verso quel massimo di rilassatez/.a 
di tutto il sistema muscolare che 
si ha durante il sonno; e poi, una 
nutrizione tale che possa reinte^rare 
le riserve di ghcogeno che sono state 
utilizzate nell'attivita muscolare 

Ogyi noi passiamo ad un diver
se) tipo di fatica Con la sostitu 
zione. da parte delle macchine. del-
l'energia muscolare dell'uomo. qui'i 
di con un intervento diverso del-
l'uoino nei confronti della macchi
na, noi passiamo ad un tipo di 
fatica che e stato definito neuro 
muscolare piii che nervoso nel sen 
so stretto. Hanno percib importan-
za non solo il dispendio assoluto 
calonco, cioe il numero delle ca 
lone che vengono impiegate, ma 
anche una serie di altri fatton che 
si possono raggruppare in due <\t 
tegone: le condizioni material! del 
lavoro cioe la durata del lavoro. il 
ritmo del lavoro, Vambiente fisico 
del lavoro: ossigenazione, umidita, 
temperatura, presenza o meno di 
sostanze tossiche etc. .; e l'ambien 
te psicologico del lavoro, il grado 
di soddisfazione e di partecipa/io 
ne del lavoratore alia propria opera. 

Chiunque sa, per esperlenza per
sonate diretta, che quando un !a 
voro produce soddisfazione, questo 
tipo di fatica si attenua Una per
sona che fa un lavoro di suo pieno 
gradimento pub anche lavorare in-
differentemente dieci, dodici, qunt 
tordici ore in una sola giornata. 

Se non vengono nspettate que 
ste condizioni matenali e p.sicolo-
giche del lavoro abbiamo il tipo 
di malattia che purtroppo prevale 
nella societii moderna. una rnalat 
tia tipica deli'uomo pensante e che 
non e esclusivamente di carattere 
nervoso, ma pub essere anche di 
carattere psico somatico 

Sul piano fisiolo^ico una diffe 
renza con la fatica muscolare sta 
nel fatto che, mentre questa bloc 
cava il muscolo, la fatica nervosa 
(chiamiamola cosi, approssimativa-
mente* pub costituire un impulso 
ad attenuare l controili psichici e 
qumdi ad accelerare, anziche ntar 
dare, i n tmi di lavoro, ed ancne 
ad accrescere il numero delle ore 
lavorative 

Una seconda caratteristica e che 
il recupero di questo tipo di fa
tica e lento, perche non si tratta 
piu di accumulo di prodotti del 
metabohsmo che basta remtegrare. 
Si tratta, grosso modo, di una se
rie di impulsi elettrochimici, che si 
realizzano a Iivello dei collegamen-
ti fra le cellule nervose: la fatica 
in questo campo si pub paragona-
re ad una specie di corto circuito 
nel nostro apparato psichico. che 
bisogna nparare col nposo ma an
che con la nmozione dei fili e de
gli mterrut ton bruciati. 

Per questa nparazione non ba
sta la nutrizione e il sonno, ma 
occorrono una serie di alt re attivi-
ta, di altri impegni mtellettuah. 

Si tratta di creare un tipo di 
lavoro che dia soddisfazione ai la
voratore, cioe di elimmare l'aliena
zione del lavoro. che non consiste 
soltanto neil'eccesso di n tmi e di 
durata della giornata lavorativa. 
ma consiste essenzialmente in fat-
tori strutturali . nella dissociazione 
tra 1'uomo e il prodotto del suo 
lavoro. 

E ' anche necessano un tipo dl 
utilizzazione delle ore libere ch« 
non consiste piu soltanto nei dor-
mire o nel mangiare, come era ne
cessano per reintegrare la fatica 
muscolare, ma anche consiste nel 
mettere in moto tutti quei mecca-
nismi fisici e psichici che restano 
paraiizzati dal fatto che il lavoro, 
nella fabbrica capitaiistica, utili» 
za molto spesso una parte soltan
to, un settore, delle potenzialita del-
1'uomo, e quindi paralizza un altro 
settore, spesso quello psichico piu 
elevato. II lavoro ahenato, mono-
tono, ripetitivo provoca, attraverso 
questa paralisi, un invecchiamento 
precoce da non uso dei meccarU-
sml psichici superior!, oppur* •«> 
che di apparati fisici. 
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