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Dalla biologia alia fisica: unagrande inchiesta tra i ricercatori italiani 

H DESTINO DB1A SCIENZA 
Una nuova domanda sociale - « Macchina-uomo »: chi la guida? - Una lezione di biologia molecolare 
alia facolta di filosofia di Roma - II libro di Giovanni Berlinguer - Gli errori passati e le prospettive 
La lezione comincia a mez-

zogiorno, puntualissimi tutti. 
Siamo alia Facolta di Filoso
fia, all'Universita di Roma e 
spetterebbe in realta al pro
fessor Somenzi — titolaie di 
Filosofia della scienza — di 
cominciare. Invece a spiegare, 
e poi a discutere con gli stu-
denti, sara un professore di 
biologia, un biologo moleco
lare che oggi qui e un « ospi-
te »: il professor Franco Gra
ziosi. 

Diciamo subito che questo 
evento, in se e per se, non e 
affatto sensazionale. E' ba-
stato molto meno delle pri
me e poi delle piu recenti 
contestazioni studentesche per 
convincere un determinate 
gruppo di docenti non ot-
tusi e non accademici — del-
la necessity di certe connes-
Bioni interdisciplinari e non 
certo da oggi (ben prima che 
l'idea dei < dipartimenti » uni-
versitari trovasse un varco 
nella palude ministeriale) cer
te lezioni «incrociate > si so-
no svolte fertilmente. 

La singolarita del caso sta 
altrove, sta nel fatto che pro-
prio un biologo vada a parla
re a Filosofia, sia pure duran
te l'ora riservata alia filoso
fia della scienza. 

Ancora venti anni fa i bio-
molecolari lottavano a gomi-
tate solo per guadagnare il ti-
tolo di scienza autonoma al 
loro settore di ricerca. A quel-
l'epoca — come mi racconte-
ranno poi alcuni di loro, da 
Graziosi a Tecce a Calef — il 
gene era ancora una sorta di 
categoria metafisica e qui in 
Italia soprattutto imperava 
tronfia e ben salda sulla sua 
impalcatura idealistica — con 
appena alcune stampelle po-
sitivistiche — la Filosofia con 
la « F » maiuscola, la regina 
del sapere. Al di la di quel 
trono barocco, del resto. ci 
era solo la banalita delle 
« pseudo-scienze ». 

' Con qualche interesse, nel 
dopoguerra, si comincid a 
guardare ad alcune di que-
ste relitte pseudo-scienze: per 
esempio all'economia e alia 
statistica prima e quindi al
ia fisica saltata con clamore 
— e il caso di dirlo — in 
primo piano con lo scoppio 
delle bombe nucleari di Hiro
shima e Nagasaki (e poi di 
Bikini). 

Fa un certo effetto quindi 
vedere oggi in cattedra. a Fi
losofia, un professore di bio
logia molecolare che tratta un 
tema particolarmente spino-
so: < Organismi come macchi-
ne>. Sale dall'aula straripan-
te di studenti (e quanto sono 
piccole queste aule. e quan
to deboli le strutture: crolle-
ra alia fine, con schianto. an-
che una zampa della catte
dra). sale, dicevamo. un certo 
sospetto. E' una lezione scien-
tifica, una lezione contro il vi
ta lismo espresso e occulto 
che certo anima ancora — 
sia pure per pieghe segrete — 
anche molti di questi studen
ti attenti e impegnati? 

II professore di biologia mo
lecolare sa perd di avere or-
mai le carte in regola e quin
di parte sicuro con una bat-
tuta che e gia un programma: 
<Non vi spaventate a veder-
mi qui. dice, io non intendo 
invadere il vostro campo. 
Semplicemente io tenterd di 
metterci l'arrosto. stara a voi 
— in seguito — metterci il 
fumo». Venti anni fa non 
avrebbe nemmeno potuto pro-
nunciare queste parole. 

Una inchiesta — sia pure so
lo giomalistica — sulla ricer
ca scientifica in Italia trova 
una buona occasione nel par-
tire da una lezione del tipo 
che abbiamo accennato: l'or
ganismo che funziona come 
una macchina automatica con 
la sua memoria programma-
ta (il DNA), con le sue uni
ta operative (le molecole pro-
teiche). con il suo sistema di 
comunicazione interno (i quat-
tro segni del DNA che si com-
binano con i venti segni de
gli aminoacidi cioe i co-
stituenti delle molecole pro-
teiche). Tocchiamo. in questa 
lezione, uno dei nodi del pro-
hlema scientifico: l'impatto 
fra diverse discipline. 

E' solo dalla unificazkme 
delle scienze, di tutte le scien-
ze, che pud nascere la vali-
da risposta alia domanda nuo
va che muove dalla societa, 
cioe la domanda di una scien
za veramente al servizio del-
1'uomo e del progresso. Ecco 
quindi il tema di una politi
cs della scien7a. anrhp in Ita
lia un problema diverso da 
quello. che a lungo si e po-
sto. di una politics per la 
scienza. 

Punto di parten7a per una 
indagine in questo campo tan-
to vario e complesso — un 
campo che va. per intenderci. 
dal DNA dei bioloci all'astro-
fisica. dal rapporto scien-
7a-societa rivoluzinne a quel
lo della riforma istituzinnale 
m a quello ancora fra politic! e 
scienziati — e il recentissimo 
volume del compagno Giovan
ni Berlinguer che per titolo 
ha, ippunto, c Una nolitica del

la scienza ». Un libro che e il 
risultato non soltanto del la-
voro individuale di Giovanni 
Berlinguer (e come tale 6 sta-
to recensito giorni fa sul no-
stro giornale) ma d frutto so
prattutto di una elaborazione 
collettiva di noi comunisti che 
tenta di esprimere una «li-
nea » nostra e manifesta una 
presa di coscienza spesso an
che molto autocritica da cui 
si vuole muovere per chiama-
re a un tipo nuovo di respon-
sabilita innanzitutto il nostro 
partito, e poi i partiti di si
nistra, i giovani, le forze so-
ciali, la classe operaia: quelli 
che Berlinguer chiama i nuo-
vi — o futuri — committenti. 

E vediamo come la vedia-
mo noi, la scienza. Dice Gio
vanni Berlinguer polemizzan-
do con determinate posizioni 

« s c i e n t i s t e » e spesso 
falsamente avveniriste: «La 
UNESCO ha calcolato in 3 mi-
la miliardi la somma da spen-
dere in dieci anni per elimi-
nare l'analfabetismo nel mon-
do, ignorando pero che Cuba 
ha eliminate l'analfabetismo 
in tre anni spendendo soltan
to la passione rivoluzionaria 
e pedagogica dei suoi giova
ni ». Qualcosa di simile si pu6 
dire, ricorda Berlinguer, an
che per la fame nel mondo: 
problema di laboratori biolo-
gici, indubbiamente, ma sen-
za dimenticare che «la Cina 
ha probabilmente vinto la fa
me conquistando l'indipenden-
za, realizzando la riforma 
agraria, facendo i contadini 
protagonisti del proprio la-
voro>. 

Nella torre d'avorio 
Siamo quindi — e andra 

meglio chiarito — al nodo cen-
trale che travaglia oggi scien
ziati seri e impegnati e for
ze politiche di classe. Non per 
caso del resto, l'avere eluso e 
il continuare a eludere — e 
questo va dettQ subito — pro-
blemi di tale portata o quan
to meno questo tipo di ap-
proccio al problema centrale, 
e proprio ci6 che ha reso e 
rende precari, inattendibili e 
per lo piu funzionali agli in-
teressi capitalistici i tentativi 
di « riforma > della Universi
ty e dei centri o istituti di 
ricerca cui si assiste da qual
che anno, in Italia e altrove. 

• • • 

Naturalmente le responsabi-
lita non stanno tutte da una 
parte sola. Vale a dire — e 
andra accertato — che anche 
gli scienziati sono stati pro
tagonisti in prima persona de-
gli errori, delle deviazioni, del
le incomprensioni. 

In un primo incontro mol
to sommario H professor 
Giorgio Tecce mi espone per 
esempio in termini ancora 
molto generali il suo parere. 
A lungo — dice in sostanza 1 ogni mare. 

— hanno vissuto in Italia due 
grosse e serie (tralascio la 
miriade delle minori e insi
gnificant!) corporazioni: quel-
la dei fisici nucleari e quella 
dei biologi-molecolari. Quale 
era l'errore fondamentale che 
hanno commesso chiudendosi, 
come hanno fatto, in se stes-
se? In pratica — dice Tecce 
che e un biologo molecolare 
— l'errore e stato di avere 
pensato che un serio svilup-
po scientifico del proprio set-
tore potesse incidere in ma-
niera significativa sulle strut
ture scientifico-culturali ita-
liane nel loro complesso, men-
tre lo spazio - disponibile era 
— nella migliore dello ipote-
si — subalterno di fatto a scel-
te politiche che avvenivano a 
monte. Nella illusione di di-
fendere al massimo questo lo
ro obiettivo, gli scienziati so
no finiti spesso in preda ai 
piu spregiudicati giochi poli-
tici o sono stati sbaragliati 
(e il termine che usa Tecce) 
come nel caso dei biologi mo-
Iecolari. Insomma, diciamo 
noi, chiusi nella torre d'avo-
rio sono stati portati come 
fuscelli da tutte le onde di 

L'ingegneria genetica 
La situazione e stata ogget-

tivamente aggravata dal fatto 
che nel contempo i politici mi-
gliori, gli stessi partiti di clas
se (anche noi comunisti) han
no preso per buona, a scato-
la chiusa, questa auto-colloca-
zione decisa dagli scienziati 
e hanno delegato a loro — 
cioe al loro ambiente corpo-
rativo — i problemi di scel-
ta nel campo della ricerca e 
dello sviluppo delle scienze 
nonche quella funzione di rot-
tura che gli stessi scienziati 

si assegnavano. Scrive Berlin
guer nel suo libro con fran-
chezza: « E' prevalsa a lungo 
nei fatti la tesi (in tutte le 
forze di sinistra - n.d.r.) che 
fosse sufficiente puntare su 
uno sviluppo quantitativo, ne-
cessario ma non sufficiente, 
della ricerca. forse sulla base 
deU'ipotesi che la rivoluzione 
scientifico-tecnologica entras-
se in conflitto immediate con 
i rapporti capitalistici di pro-
duzione, senza una Iotta spe-
cifica che investisse le finali-

La riunione del Consiglio nazionale dell'ANCI 

I Comuni chiedono 
la gestione delle 
unita sanitarie 

La riforma sanitaria e la 
Istituzione dei tribunali regio-
nali amministrativi sono sta
te oggetto di discussione da 
parte del consiglio nazionale 
della associazione nazionale 
dei comuni dltalia (ANCI), 
che si e riunito ieri in Cam-
pidoglio sotto la presidenza 
dell'aw. Gu^ielmo Boazzelll. 
Ai lavori del consiglio hanno 
preso parte numerosl sindaci 
ed assessori provenientl da 
varl centri, consiglierl di sta
to, awocati, giuristi, esperti 
e, in rappresentanza del go-
verno, 11 sottosegretario NIco-
Iazzl. 

Dopo una Introduzione del 
presidente Boazzelll e la iUu-
strazione di due relazloni sul 
teml all'o.d.g., svolti rispettiva-
mente dal prof. Seppilli e dal-
l 'aw. Cervati, e seguito un di-
battito. In materia di riforma 
sanitaria, 11 consiglio ha con-
cordato sulla opportunita che 
1 problem! della salute siano 
aflrontatj dalla legge per la 
riforma sanitaria, secondo n 
dettato costituzionale, attra-
verso Regioni, Province e Co
muni. Spetta al Comune o al 
Consorzio di Comuni — ha 
affermato 11 consiglio — la 
gestione diretta del servizl di 
base (unita sanitarie locall). I 
servizi intermedi o di secon
do livello. debbono (in analo-
gia con I servizl di base) es-
sere gestiti a livello dl pro-
vincia, dovendo mettere a lo
ro disposizlone strumentl o 
attrezzature valide per dimen-

sioni tenitoriali e per popola-
zioni superiori a quelle dei 
6ervizi di base. 

Alia regione — hanno rile-
vato gli intervenuti — com
pete il potere iegislativo di 
tutti 1 moment! della tutela 
della salute (prevenzlone, cu-
ra e riabilitazione), program-
mazione sanitaria e. In accor-
do con i comuni interessatl, 
la definizione dei comprenso-
ri dei servizi. 

II consiglio ha dato inline 
mandate all'esecutivo di for-
mulare un documento da so^ 
toporre all'esame de-1 governo. 

Per quanto riguarda il se
condo tema, il consiglio ha 
approvato la relazione dell'av-
vocato Cervati e alcune pro-
poste di modifica che saran-
no trasmesse al Senato, do
ve e in discussione II d.dX 
sulla istituzione dei tribunali 
regional! amministrativi. 

Conferenza-stompa 

del Comitato 

per il Vietnam 
H Comitato italiano Vietnam 

terra una conferenza sLampa 
martedi 16 alle ore 11 presso 
r.Associazione stampa cstcra in 
via della Mercede, 53. 

ta. 1'uso e l'organizzazione 
della produzione scientifica. 
Gli orientamenti delle ricerche 
e la loro applicazione pratica 
venivano in realta delegati 
agli scienziati». 

Chiusi nel feudo aristocra-
tico gli scienziati e pacifica-
mente « deleganti » i partiti di 
classe e di sinistra: in mezzo. 
per un ventennio, sono state 
possibili molte manovre po-
Utiche (e bisognera parlare 
dei rapporti con i partiti al 
potere) gestite dalla grande 
industria, dai militari nostri 
e soprattutto stranieri, dai 
mestatori di ogni genere: ci 
fu spazio infatti anche per ope-
razioni come quella contro il 
CNEN sotto il pretesto del 
caso Ippolito appositamente 
<r montato ». Ecco come alcu
ni errori. in buona fede, crea-
rono il vuoto in cui si inseri-
rono precisi giochi di potere 
e di sotto-potere. tagliando pa-
recchie vene alia ricerca ita-
liana. 

E* dalla presa di coscienza 
— amara spesso, ma saluta-
re — di questa realta che si 
cominciano oggi a muovere 
nuovi passi piu consapevoli 
per chiarire le idee e per ri-
cominciare, si spera, da capo. 

Torna in ballo la lezione di 
Graziosi alia facolta di Filo
sofia: emblema non casuale 
di un discorso di tipo nuovo. 
Meno di venti anni fa, spie-
ga Graziosi nella asfittica au
la dove insegna Somenzi, gli 
studi biologici sull'organismo 
unicellulare (il < bacterium 
coli». uno dei modelli anco
ra oggi piu usati) riguarda-
vano essenzialmente la strut-
tura fisica e chimica: come 
studiare, dice, di quale mate-
riale e composto questo oro-
logio che ho qui davanti, gli 
involucri, il metallo o la pla-
stica di cui d composto. Poi 
arrivd il momento della svol-
ta, la biologia molecolare co-
mincid a studiare come fun-
zionava l'orologio, come fun-
zionavano i suoi ingranaggi. 
E si scoprl (non tanto tempo 
fa. visto che la struttura del 
DNA fu descritta per la pri
ma volta da Watson e Crick 
nel 1953) che l'organismo era 
un macchina e che in quel 
batterio che ha proporzioni di 
un micron di lunghezza per 
mezzo micron di larghezza 
(c Quanto e grasso >, commen-
ta una ragazza nei primi ban-
chi) e riprodotto esattamen-
te nelPessenziale il meccani-
smo delle cellule ben diver-
samente complesse del coni-
glio, per esempio: per non di
re di quelle deH'uomo. 

Ecco allora, con quella svol-
ta, l'onda delle grandi scoper-
te: dal DNA, appunto, all'aci-
do ribonucleico (RNA). al co-
dice genetico che e una sorta 
di dizionario della < lingua > 
usata all'interno della cellu-
la, e via via fino alle piu o 
meno clamorose scoperte di 
ingegneria molecolare. A que
sto punto, nella lezione. la fi
losofia si salda veramente al
ia scienza — e ce lo spieghe-
ra poi meglio Somenzi — e 
qui il problema dei «grandi 
pericoli» si estende dalle or-
mai antiche scoperte terrifi-
canti della fisica nucleare a 
quelle non meno inquietanti 
legate alle prospettive della 
ingegneria genetica. 

Non ci sembra un caso che 
sia toccato a dei biologi mo-
Iecolari (Shapiro, Eron, Bee-
kwith) che vivono negli Stati 
Uniti, di Ianciare per gli anni 
settanta un appello che ricor
da quello che negli anni cin-
quanta Ianciarono alcuni fisi
ci nucleari. Un appello di cui 
vale la pena riportare subito 
almeno il brano essenziale: 
< In un paese che fa un uso 
prodigo della scienza e della 
tecnologia per uccidere vietna-
miti e per avvelenare l'am-
biente, 1'effetto della nostra 
scoperta recente, che e in se 
moralmente neutrale, e al me
glio irrilevante, al peggio cri-
minoso... Noi lavoriamo negli 
USA nell'anno 1969. II control-
lo essenziale del lavoro scien
tifico e delle sue applicazio-
ni 6 nelle mani di pochi uo-
mini che guidano le grandi 
imprese private e controlla-
no la burocrazia govemativa. 
Questi uomini hanno sfrutta-
to note vol mente la scienza per 
scopi nocivi al fine di accre-
scere il loro potere.... Ci6 che 
invochiamo e che gli scienzia
ti. insieme al popolo, lavori-
no atttvamente per mutamen-
ti politici radicali: se non lo 
faremo saremo un giorno un 
gruppo di Oppenheimer pieni 
di rimorsi*. 

L'organismo e una macchi
na, d'accordo, ma come gui-
darla? 

Ugo Baduel 

Hanno cinque 
miliardi di 
anni i sassi 

di Apollo 14 
Confermafo che Fra Mauro e piu vecchio dei 
«mari» - Durante il volo, Mitchell ha condotto un 
esperimento di telepatia con un medium a terra 

HOUSTON, 13 
• Prime sorprese e prime conferme dell'analtsi dei sassi 

lunar! rlportati a terra dai cosmonaut! dell'Apotlo 14. L'atfen-
zlone magglore si rivolge alia coslddetta pletra blanca i cui 
caratleri chimicl rimangono tuttora Ignotl ma che si presume 
coslltutsca un campione del materiale che formo origlnarla-
mente la Luna, cinque miliardi dl anni fa. 1 reperti rlportati 
a terra con le mission! precedent! avevano un'ela dl circa tre 
miliardi e mezzo di anni, essendo stati prelevatl ne! cosiddetti 
« marl», cioe in zone di piu recente formazione. 

In- attesa di analisi piu approfondite, s'e potuto intanto 
stabilire, esaminando uno dei sassi minori prelevati nella re
gione sopraelevata di Fra Mauro, che questi reperti hanno un 
conlenulo di potassio, torio e uranio dieci volte superiore ai 
sassi raccolt! da Apollo 11 e 12. Cid confermerebbe la suppo-

, siiione secondo cui le region! piu elevate della Luna formano 
uno strato primitivo vecchio quanto la Luna stessa, la cui 
composizlone differisce senslbllmenle dagl! strati di pianura 
formatisi successivamente. 

Ha avuto, frattanto, conferma la curiosa notizia che II 
cosmonauta Mitchell ha tentanto, durante il volo, una tra-
smissione telepatica del penslero, avendo per corrispondenie 
un Jngegnere dl Chicago. Mitchell avrebbe condotto I'esperi-

^mento c trasmettendo » simboli grafici al medium a terra. SI 
ignora I'esito di questo- tentativo che ha avuto carattere del 
tutto prlvato. Se ne rlparlera dopo che saranno state ultimate 
tutte le operazioni comprese nel -programma della misslone. Fotografato da Alan Shepard si vede il cosmonauta Mitchell mentre conduce il MET (cioe, 

il carrello destinato a raccogliere i sassi lunar!); un'immagine, scattata il 6 febbraio, dl 
rocce lunari su cui i cosmonaut! hanno appoggiato un martello per prelievi mineral! e una 
piccola sacchetta destinata a contenerli. 

IL NUOVO LUTTAZZI DOPO L'AMARA ESPERIENZA DI REGINA COELI 

Uomini dello spettacolo 
e non merce in vetrina 

A colloquio con I'otfore - I pregiudizi e certe veritn - «Parliamo allora di certi industrial!...» 
Come i vecchi clown di un tempo - 1 nuovi impegni di lavoro - « Non voglio piu tirarmi indietro...» 

Lelio Luttazzi nella sua villa romana dopo Prima Porta. Gli e accanfo I'attrice Anna Saia 

Articoli sul giomali, ricor-
so al presidente della Repub-
blica, un libro. ed ora anche 
un film, la nvicenda della 
droga» e diventata per Lelio 
Luttazzi, 48 anni, triestino, 
tema « ossessionante ». Non si 
rassegna, non si da pace. 
Trenta giomi di galera; scar-
cerazione per «mancanza di 
indizi», infine il magistrato 
l'ha riconosciuto. completa-
mente innocente. Ma non ba-
sta, sarebbe troppo comodo. 
«Eh no. chi ha sbagliato de-
ve pagare — afferma —. La 
immunita dei giudici e della 
polizia non pud essere asso-
luta quando commettono er
rori ». «Questa battaglia non 
la faccio per me, per vendet
ta personale — aggiunge — 
ma per tanti che non hanno 
la mia notorieta e sono 
sbattuti in carcere...». Sobbal-
za dal divano di pelle dove 
e sprofondato, si agita per 
raccontarci che lo choc della 
prigione l'ha richiamato ad 
una dimensione d I versa, non 
piu soltanto - individualista, 
vuole « impegnarsl» ora, pe
ro.-

Siamo andatl a trovare 11 
' musicista triestino in una vil-
letta romana su Monte Fala-
sco, un luogo selvaggio e soli* 
tario dopo Prima Porta, sulla 
via per Sacrofano, dove Lut
tazzi vlve con Anna Sala, nel-

l'abitazione perquisita nel 
maggio dello scorso anno dal
le guardie di finanza. 

«Capisco che il momento 
politico, con i fascist! che cer-
cano di rialzare la testa, non 
e adatto per far ascoltare la 
mia vicenda, ma spero ugual-
mente di riuscirci J>. LO show
man legge i suoi ricorsi, ci 
mostra il testo di un intervista 
che ha rilasciato qualche gior
no fa ad una rubrica televi-
siva. Si accalora, le sue pa
role sono smozzicate dalla 
fretta. 

E* partito in quarta per 
narrare, per parlare di giu
dici, di leggi, di carcere. Ma 
lo interrompiamo. Va bene, la 
popolarita del personaggio. il 
chiasso deU'episodio, il desi-
derio di gridare a tutti la 
propria innocenza. Ma ci sono 
stati e ci sono degli «errori 
giudiziarin piu clamorosi e pe-
santi. «S), ma™», ci inter-
rompe. 

— No. In questo momento 
cl Interessano altri aspetti 
della tua awentura... Prepa-
rati a delle domande «pro-
vocatorie ». 

Luttazzi smette la sua re-
quisitoria, inforca gli occhiali. 

— Perche quando tl han
no arrestato qualcuno ha det-
to: 'Tanto si sa... gli artisti 
si drogano tutti"? 

«Si, qualcuno nel noitro 

ambiente ne fa uso. Ma non 
esiste un mondo dello spetta
colo in generate. La cosa non 
e affatto ttpica degh artisti... 
Douremmo parlare allora an
che degli industrial!, di tante 
case "bene" dove si orgoniz-
zano certi "cocktail-party...". 
La gente poi 6 portata ad esa-
gerare, a credere spesso al peg
gio ». 

«Si», interviene Anna Saia, 
ase si vede che un musicista 
suona bene tl piano, che un 
comtco racconta con grinta 
tante barzelletle, una dopo 
Vallra. "da dove tira fuori 
quella forza?", si domanda 
qualche spettatore, e pensa 
alia "coca"». 

— Ma voi che fate per com-
battere certi pregiudizi? 

«Quasi niente, penso. Fino-
ra siamo stati considcrali del
la merce in vetrina... Insom
ma anche oggi Vuomo di spet
tacolo non e che tl vecchio 
"clown" di un tempo*. 

A questo punto Luttazzi si 
ferma. Chiede di fumare. «Una 
sigarettas, precisa con una 
battuta che gli sara capitato 
di ripetere tante volte da otto 
mesi a questa parte. Abbia
mo rimpressione, che alcuni 
suoi attcggiamentl siano af-
fettati da uomo abituato a re-
citare anche quando 6 fuori 
della scena. Ma forse siamo 
anche not condizlonatl dal 

clicte che del personaggio ci 
hanno imposto tante sue tra-
smissioni televisive. tanti suoi 
spettacoli. Lo showman accen-
de la sigaretta e riprende a 
sciorlnare il suo discorso. Cer-
ca di riportare la conversa
zione sul suo libro, il mese 
di carcere. Lo fermiamo di 
nuovo. 

— Che cosa intendi fare 
concretamente senza lasciare 
rimpressione che anche que
sta non sia un'occasione per 
farti pubblicita? 

it Sono un personaggio che 
ha avuto un certo successo.„ 
Ora intendo utilizzare quella 
notorieta. che a maggio del-
Vanno scorso puo anche esse
re stata la mia rovina, per de-
nunciare il nostro sistema 
giudiziario. la violazione dei 
dirttti del ctttadino ». 

— Tutto qui? 
«Si meraviglta!? ». mterlo-

quisce la Saia, «non e che 
pot sia cost poco. In fondo 
e anche mertlo della brutta 
sortc capitata a Lelio se ora 
I'avvocato partccipa alia fase 
tstruttona dell'tnchicsta v. 

«Non posso fare tl polttv 
con, e Luttazzi che riprende 
a conversare, «non 6 nelle 
mie dimension!, ma voqlto tm-
pegnarmi per combattcre per 
qualcosa tn cut veramente cre
do * per cui, magari, sarei 

anche disposto a ritornar* a 
Regina Coeli». 

— Ma in che modo inten
di fare cose serie, un lavoro 
«impegnato»? Che cosa tor-
nerai a recitare sulle scane? 

«Io sono un pigro, mi sono 
sempre lasciato andare. Ma 
oggi non tornerei a fare certi 
spettacoli fnvoli, "goliardicV', 
perlomeno fino a quando non 
avrb prima realizzato delle 
"pidces" veramente impcrr-
tantt». 

II personaggio Luttazzi, 11 
« macchiettista » distribuitocl 
in diverse dosi nelle trasmis-
sioni della TV e dunque scom-
parso? Che cosa sara il «nuo-
vo-Luttazzi»? 

«Xon riesco del tutto <% 
spogliarmt del mio indwidua-
Jismo. Per questo non sono 
disposto ad iscrtvermt a nes-
sun partito, ma ora vogho i«-
tcressarmi al problema delle 
strutture sociali. Si. oggi sono 
pronto a portare avantt certe 
battaglie. Mentre fino ad un 
anno fa mt sarei tirato indie
tro. avrct marcato visita*. 

E' questo un impegno che 
i prossimi appuntamenti, arti
st ici e no, si incaricheranno 
di venficare Noi lo lasciamo. 
Luttazzi, mentre da lontano 
agita ancora la mano per sa-
lutarci. 

Giulio Borralli 


