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Scoperto un virus 
del cancro nei 
topi f emmina 

/ * cor pi di Bittnerv sono tra le cause canceroqene dei tessuti mammari 

E' nota da anni una caratte-
ristica particolare del cancro 
della mammella nei topi: esi-
stono ceppi di animali in cui 
questo cancro e frequentissi-
mo, per6 che non sia eredi-
tario lo si mette in evidenza 
sottraendo alia madre le to-
pine neonate e facendole al-
lattare da un'altra nutrice; 
cosl facendo si diminuisce la 
probability che la topina, fat-
tasi adulta, ammali anch'es-
sa di cancro mammario. II 
cancro e dunque in questo 
caso una malattia contagiosa 
mascherata da malattia eredi-
taria? Tale supposizione e sta-
ta confermata gia da tempo 
dall' osservazione della pre* 
senza di corpi particolarl nei 
latte delle topine, dei ceppi 
malati, i cosiddetti « corpi di 
Bittner», che costituiscono 
dunque un virus trasmissibi-
le di madre in flglia. 

Nei topi questa particolare 
forma di trasmissione di que
sto particolare tipo di cancro 
ha potuto venir messa in e-
videnza con una certa facili
ty per il grande numero di 
figli e flglie che una topina 
mette al mondo nei corso 
della sua esistenza di labo-
ratorio: nella specie umana 
invece l'osservazione e molto 
piu difficile: tuttavia il so-
spetto che anche nella spe
cie umana potesse esistere un 
meccanismo di questo gene-
re lo si aveva, per l'osserva
zione della frequenza di can-
cn mammari tra le figlie e 
le madri, e in genere le con-
sanguinee di linea femmini-
le delle ammalate di cancro 
della mammella, frequenza 
che risulta maggiore di quel-
la che si pub trovare fra tut-
ta la restante popolazione. 
Ma l'interpretazione di que
sto dato e piuttosto dubbia 
dato che i gruppi di donne 
parenti potrebbero avere, in 
comune fra le donne che ne 
fanno parte, altri fattori can-
cerogeni: particolari abitudini 
alimentari o abitudini di vi
ta, oppure un particolare o-
rientamento di quelle ghian-
dole endocrine che esercita-
no influenza sullo sviluppo 
del cancro della mammella, 
oppure una particolare sen-
sibilita dei tessuti a cause 
cancerogene diverse. 

Ma in questi giorni tre 
squadre di studiosi, di De
troit, del New Jersey e di 
Bombay, hanno reso noti i 
risultati dei loro studi, che 
hanno organizzato insieme. 
Poiche hanno potuto mettere 
in evidenza corpi simili ai 
corpi di Bittner anche nei 
latte umano, hanno cercato 
la frequenza statistica della 
presenza di questi corpi in 
diversi gruppi di popolazio
ne femminile. • 

A Bombay esiste una po
polazione di 80.000 Parsi che 
vive in mezzo alia popola
zione Indii ma non si mesco-
la ad essa per motivi reli-
giosi: in questa popolazione 
Parsi il cancro mammario si 
presenta con particolare fre
quenza: la ricerca dei corpi 
di Bittner fra le donne Parsi 
di Bombay ha dato risultati 
positivi nei 39°,o dei casi; a 
Detroit e nei New Jersey e 
stato analizzato il latte di 
giovani donne nei cui paren-
tado femminile (madri, non-
ne, zie mateme, sorelle) si 
era manifestato cancro della 
mammella: i corpi di Bitt
ner erano presenti nei 60°, o 
dei casi; per contro, su 156 
donne nei cui parentado fem
minile non si era mai mani
festato c a n c r o mammario, 
soltanto sette avevano corpi 
di Bittner rilevabili nei lat
te. Sembra dunque potersi 
ormai considerare provata la 
origine virale del cancro del
la mammella anche nella spe
cie umana e sembra potersi 
considerare provata la tra
smissione di questo virus at-
traverso il latte. 

Questo non significa che il 
virus costituisca la sola cau
sa della malattia: le osserva-
zioni suH'influenza delle cau
se endocrine non vengono af-
fatto smentite, e si pub pen-
sare che i tessuti della mam
mella conservino i corpi di 

Sciopero del settor* 

Chiusi tutti 
i cinema 

ieri a Roma 
ROMA, 14 marzo 

Tutte le sale cinematogran'-
che oggi a Roma sono rima-
ste chiuse. Lo sciopero uni-
tario dei lavoratori del setto-
re (biglietteria, maschere, 
ecc.) e stato compatto malgra-
do un tentativo degli esercen-
ti per dividere la categoria. 
E' stata la prima giomata di 
lotta dei lavoratori in rispo-
sta airatteggiamento pregiu-
diziale frapposto daU'associa-
zione dei datori di lavoro al
ia discussione delle richieste 
di integrazione salariale e di 
anticipazione della trattativa 
per il rinnovo del contratto 
collettivo di lavoro. 

Nei corso dello sciopero, I 
lavoratori si sono riuniti in 
assemblea ed hanno delibe-
rato di proseguire la lotta dan-
do mandato alia delegazione 
operaia e sindacale di pre-
disporre altre sospensioni di 
lavoro per i prossimi giorni. 

Bittner acquisiti durante l'al-
lattamento senza averne dan-
no, fino al momento in cui 
un particolare orientamento 
funzionale delle ghiandole a 
secrezlone interna (general-
mente durante la menopausa) 
indebolisce la resistenza di 
questi tessuti all'azione pato-
gena del virus: cosi il con-
tagio pub manifestarsi dopo 
cinquanta o sessant'anni dal 
momento in cui e avvenuto. 

Ne discende in maniera 
immediata il suggerimento di 
una misura profllattica: la 
possibility di interrompere la 
catena del contagio sottraen
do le neonate al seno mater-
no quando nei parentado esi-
stono cancri della mammel
la, e nutrendole artificial-
mente: Questa sospensione 
deirallattamento materno po-
trebbe durare anche una so
la generazione: le figlie dl 
donne portatrici di cancro, 
se nutrite artificialmente, po
trebbero risultare non porta
trici di virus di Bittner e 
quindi potrebbero allattare i 
propri figh. 

Ma queste scoperte hanno 
indirizzato anche altri studi: 
se veramente i corpi di Bitt
ner corrispondono a un vi
rus, dovrebbe essere possibi-
le mettere in moto i mecca-
nismi immunitari come si fa, 
con le vaccinazioni, nei con
front! di altri virus (basti 
pensare al virus della polio-
mielite). Occorre dunque an-
zitutto verificare se mecca-
nismi immunitari esistono, e 
per fare questo alcuni studio-
si hanno coltivato il virus di 
Bittner prelevato dalle topi
ne in siero umano di donne 
sane e in siero umano di don
ne affette da cancro mamma
rio. Poi hanno iniettato alle 
topine il virus posi coltivato, 
e hanno scoperto che il vi
rus coltivato in siero di don
ne sane e piu patogeno, cioe 
scatena maggicr numero di 
cancri mammari, di quello 
coltivato in siero di donne 
ammalate. Esisterebbe dun
que, nei siero delle donne 
malate di cancro della mam
mella, « qualcosa » capace di 
attenuare la patogenicita del 
virus: e questo «qualcosa» 
non pub essere che l'espres-
sione della resistenza dell'or-
ganismo al virus stesso, cioe 
l'espressione di un processo 
immunitario. 

Sono studi ancora iniziali: 
perb gia la scoperta che il 
cancro della mammella (il 
cancro piu diffuso tra le don
ne) e di origine virale costi-
tuisce di per se senza alcun 
dubbio un decisivo passo a-
vanti per combattere questo 
flagello. II fatto che esso sia 
dovuto al medesimo virus che 
fa ammalare di cancro mam
mario le topine rendera poi 
certamente piu agevoli gli 
studi ulteriori, per la possi
bility di riscontrarne i risul
tati sugli animali di labora
tory. 

Laura Conti 

MILANO - II sacco del centro cittadino ha talmente manomesso il sottosuolo 

che la stabilitd stessa della cattedrale e ormai in pericolo 

IL DUO MO PENDENTE 
In died anni il dislhello tra la piazza e il vicino Castello Siorzesco e aumentato di 16 cm. - l a distruzione della lalda idrica, i «grattacieli interratim e 
le gallerie sotterranee - La commissione pretettizia ha raccomandato la chiusura dei pozzi: ma e come chiudere i rubinelti per combattere I'alluvione 

Una veduta parziale della fiancata nord dal Duomo. In primo piano uno dagli ingress! alia grand* stazione sotterranea della metrope-
litana organizzata su tra piani in profondita. A sinistra, la facciata della Rinaseent*. Questa pempa direttament* dal sottosuolo I'acqua 
per la refngerazione dell'aria • a pre i reparti dei suoi grandi magazzini a parecchi metri di profondita collegati ad una galleria podo-
nal* appositamenta scavata a fianco del tunnel della metropolitana. 

Con una nuova draconiana legge contro la forza-lavoro d'importazione 

Londra: caccia aliimmigrato 
scafenata dai conservator! 

Obiettivo: i cittadini provcnienti dai Paesi del Commonwealth, e insieme a loro 1.800.000 lavora
tori stranieri ( 190 .000 italiani) - Carta bianca al ministero degli Interni per espellere i lavoratori 
non graditi • Perche il capitalismo inglese ricorre al nuovo strumento di controllo e pcrsecuzione 

LONDRA, 14 mar.'o 
Caccia aU'immigrato: con la 

ultima draconiana legge con
tro la forza-lavoro importa-
ta, i conservatori hanno isti-
tuzionalizzato una delle piu 
aspre fasi di xenofobia e raz-
zismo che llnghilterra abbia 
mai conosciuto. Ai cittadini 
del Commonwealth viene de-
finitivamente sbarrato l'acces-
so in questo paese. Fino al 
1962, si era seguita la co-
siddetta politica della «porta 
aperta a; poi, furono introdot-
te le prime severe restrizio-
ni. Nei '65, i laburisti adot-
tarono un sistema di quote 
(4.000 unita all'anno) e chiese-
ro ai vari governi del Com
monwealth di limitare le par-
tenze. Nei *68, si rifiutb lo 
ingresso agli asiatici residenti 
del Kenia, che pure hanno 
cittadinanza e passaporto in-
glesi. Finalmente, nei ^l , sia-
mo arrivati a vedere iscritti, 
in un documento di Stato, la 
coercizione, il ricatto e la mi-
naccia. La nuova legge — 
Commonwealth o meno — 
tratta tutti come stranieri ed 
e. in realta un tentativo di 
porre sotto piu stretto con
trollo tutti i lavoratori dallo 
estero. In parole semplici, la 
Gran Bretagna dice che non 
e'e piii poato per nessuno. I 
pochi che continueranno ad 
affluire, dovranno avere un 
permesso di lavoro preventi-
vo, registrarsi presso la poli-
zia, soddisfare tutte le condi-
zioni legal! richieste. Sintoma-
tico e che, fra quelli che si 
e ancora disposti ad accoglie-
re, figurano dottori e tecnici. 

La parte piii esecrabile del
la nuova legge e quella che 
sottrae rimmigrato alia nor-
male giurisdizione dei tribu-
nali. II ministro degli Inter
ni, infatti, ha avocato a se 

pieni poteri per quanto riguar-
da la « deportazione» e il 
«rimpatrio volontario». In 
entrambi i casi, il suo giudi-
zio e inappellabile. Un lavora-
tore pub essere espulso dallo 
oggi al domani se «la sua 
deportazione e consigliata dal-
l'interesse pubblico o dalla si-
curezza dello Stato ». 

La deportazione, o il rim
patrio a questo titolo. ver-
ranno invocati con assoluto 
arbitrio (cioe senza prova 
pubblica) da un governo con
servators intenzionato a fare 
la guerra a tutti i « ribelli»: 
l'operaio in lotta, lo studente 
contestatario, rimmigrato in-
subordinato. O meglio: e fa-. 
cile prevedere che — con i 
poteri eccezionali previsti dal
la legge — i atoriesn spera-
no di ridurre con la forza e 
la minaccia qualunque tenta
tivo di aggregazione sociale, 
qualunque protesta per i di-
ritti civili e qualunque azio-
ne sindacale da parte dei la
voratori forestieri. In questo, 
il capitale inglese vuole. piii 
che mai, avere uno strumento 
operoso in fabbrica e docile 
nella societa. E' noto quan
to grande sia il debito che il 
sistema economico inglese de-
ve, per una sua sensibile ri-
presa di dinamismo negli ul-
timi anni del '50, alia colonia 
immigrata dal Common
wealth. La iniezione di energie 
fresche da parte del «milio-
ne nero » in Gran Bretagna ha 
significato innalzamento del
la produttivita, controllo dei 
costi del lavoro, maggio
re mobilita soprattutto nei 
settori economici in declino, 
e nei servizi. Lo ripetiamo: 
I'intera struttura del servizio 
medico nazionale, ad esempio, 
crollerebbe se domani gli ve-
nisse sottratta l'opera degli 
immigrati che vi lavorano. Al-
trettanto dicasi per le ferro-

\ie, i trasporti urban! e co-
si via. 

Ma sono anche grossi setto
ri industriali, come l'acciaio, 
i tessili, i cementi e la mo-
toristica, a servirsi della for
za-lavoro del Commonwealth. 

Crediamo non vi sia biso-
gno di spendere altre paro
le per ribadire la «utilita» 
di questa rispetto al ritmo 
di sviluppo del sistema. Se 
mai l'osservazione che vale la 
pena di fare a questo propo-
sito e l'utilizzo sul piano so
ciale dell'a estraneo » di pelle 
o nazionalita diversa. Sullo 
immigrato si scatena tutta la 
pressione di cui Stato e so
cieta sono capaci perche ob-
bedisca e si conformi. Ma la 
integrazione non e mai com-
pleta. Deve sempre rimane-
re un divario che le agenzie 
politiche conservatrici si sfor-
zano continuamente di tene-
re aperto con la propaganda 
aU'odio razziale. Ecco dunque 
il classico strumento di divi-
sione della classe. 

L'esempio storico da cui un 
certo modello socio-politico 
di coercizione ha preso le 
mosse fin dalla prima era in-
dustriale ottocentesca e na-
turalmente Ilrlanda del nord 
coi suoi ghetti e un popolo 
sfruttato e spaccato in due 
da una mostruosa ideologia 
religioso-razzista. Nella zona 
industriale di Belfast si e an-
dati anche un passo oltre. Nei 
falso sense di partedpazione 
popolare col regime protestan-
te, i padroni del vapore local! 
hanno fatto annegare la di-
stinzione fra capitale e lavo
ro. Le spaventose oontorsio-
ni della tormentata provincia 
ricordano ogni giorno quanto 
profondo sia questo modello 
di corporativismo e di pater-
nalismo. In Inghilterra la si-
tuazione e diversa ma l*uni-
ta della classe in fabbrica pud 

sempre essere provocata e at-
taccata al livelo sociale do
ve si nascondono le paure an-
cestrali, la rivalita, l'astio. 
Non a caso la pubblicazione 
dell'ultima legge e stata pre-
ceduta da una vergognosa 
campagna del razzista Enoch 
Powell. II testo del prowedi-
mento e appunto la attesa 
«concessione », da parte del 
govemo conservatore, ai sen-
timenti xenofobi suscitati dal 
« battistrada » Powell. 

Nei secolo scorso erano gli 
irlandesi in Inghilterra a fare 
da cavia e capro espiatorio. 
Ora sono il milione di lavora
tori dai vari paesi del Com
monwealth. Insieme ad essi 
— con le nuove disposizioni 
— si da un giro di vite anche 
a tutta l'altra manodopera im
migrata: ai 190 mila italiani, 
ai 100 mila spagnoli e cosi 
via. Le comunita straniere nei 
Regno Unito ammontano ad 
un totale di circa 900 mila 
unita a cui si aggiungono al
tri 900 mila lavoratori irlan
desi. E' difficile usare il ter-
mine a autoritarismo» senza 
sollevare sorpresa in un pae
se che su una fama •libera
te a fonda gran parte del suo 
mito. Ma e esattamente una 
questione di equilfbrio inter-
no fra due estremi. Quanto 
piu forte e la componente 
dalla ctolleranza e democra-
ziaa in Inghilterra, tanto piii 
risolta Telemento a costritti-
vo e fascista* di una legge 
come qualla sull'immigra-
zione. La stessa stampa di in-
formazione inglese ha ripetu-
tamente denunciato l'incredi-
bile misura come una prova 
di acattiva coscienza*. 

La questione della deporta
zione e fondamentale. II si
stema ha fatto le prove su 
questo terreno con Rudi Du-
tschke mettendo in atto il 
prowedimento di estradizio-

ne non per quello che Tex 
leader degli studenti tedeschi 
aveva fatto, ma «per quello 
che avrebbe potuto fare ». Du-
tschke aveva ancora potuto 
appellarsi ad una speciale 
commissione d'inchiesta co-
stituitasi in tribunale. Non gli 
e valso a niente, ma rimoa-
razzo per il ministro degli In
terni e stato forte. Col met
tere a tacere la giurisdizione 
delle corti, il governo conser
vatore si e ora premunito da 
ogni inopportuno senso di ver-
gogna: annuncera l'espulsione 
e non sara tenuto a dame al-
cuna spiegazione. 

Vediamo di riassumere il 
significato deU'editto conser
vatore contro gli immigrati. 
L'attuale crisi porta a limi
tare il numero della manodo
pera generica dall'estero. Ma 
vi sono contraddizioni perche 
l'importazione illegale di im
migrati continua e vi sono pa
droni del centro-nord inglese 
che, con la minaccia di una 
denuncia alia polizia, si per-
mettono di retribuire con pa-
ghe inferiori al normale i 
a clandestine a sbarcati notte-
tempo sulla costa del Kent. 
Al tempo stesso — abbiamo 
gia segnalato — vi sono gli 
inizi di un esodo di manodo
pera qualificata inglese verso 
la Germania. La disoccupazio-
ne ha raggiunto il punto piu 
alto da 30 anni a questa par
te, gli investimenti hanno toe-
cato il Iivello piii basso: le 
difficolta del capitalismo in
glese, ormai alle soglie con 
la concorrenza aperta della 
Europa, sono gravi. E' per 
questo che il sistema cerca 
di strappare piii potere poli
tico nella lotta contro la clas
se e di armarsi di altri stru-
menti di coercizione legale 
contro i lavoratori. 

Antonio Bronda 

II Duomo di Milano spro-
fonda, slittando da sud a nord 
con tendenza quindi ad incli-
narsi sulla fiancata meridiona-
le. Le fondamenta, gettate 600 
anni fa, ai tempi dl Gian Ga-
leazzo Visconti, stanno per-
dendo il contatto col terreno 
cui sono state appoggiate. 

Ogni anno i quattro piloni 
del tiburio — tre di questi 
pesano, da soli, quanto I'in
tera torre di Pisa — si ab-
bassano di un millimetro ed 
aumentano la loro inclinatu-
ra. Gia ora strapiombano al-
1'esterno con uno scarto di 
11 centimetri. 

Non cl sono piii dubbi pos-
sibili: il cuore di Milano non 
e piii in grado di sostenere 
il peso del Duomo e si sta 
accasclando creando una ve
ra e propria depressione gia 
vistosamente registrabile e re-
gistrata. In dieci anni il di-
slivello tra piazza Duomo e 
piazza Castello, a pocbe cen-
tinaia di metri, e aumentato 
di 16 centimetri; corso Vit-
torio Emanuele, che sta alle 
spalle del Duomo, ed era al
io stesso Iivello, e oggi piii 
elevato di 6 centimetri. 

Al tempo dei crolli nella 
Valle dei templi ad Agrigen-
to a Milano si diceva ironi-
camente: « La nostra fortuna 
e di non avere colline che 
possano franare ». 

A Milano il sacco della cit-
ta e stato tale che sono riu-
sciti a far franare persino la 
pianura. II collasso del cen
tro e infatti un fenomeno con 
una storia alle spalle. Una 
storia che i grandi clinici 
chiamati al capezzale del ma-
lato — il Prefetto ha nomi-
nato una commissione per un 
consulto straordinario ad al
to iivello sui malanni del Duo
mo — si sono ben guardati 
dal fare, a giudicare dai ri-
medi suggeriti. 

Di fronte ad uno sconvol-
gimento geologico rapido e 
tremendo come quello provo
cate in piazza Duomo (sa-
rebbe meglio dire in tutto il 
centro cittadino, ma altrove 
il sottosuolo non deve soste
nere un peso ciclopico pari 
a quello della cattedrale) que
sti grandi tecnici, sotto l'alto 
patrocinlo prefettizio, hanno 
raccomandato, come cura, la 
chiusura dei pozzd che pom-
pano acqua nella zona, e lo 
allontanamento dei tram e 
degli autobus. Che e come di
re: « E' arrivata l'alluvione in 
casa: chiudete i rubinetti in 
cucina ». 

II Duomo sprofonda per
che il sottosuolo negli ulti-
mi dieci anni e stato talmen
te manomesso da mutare con-
formazione. L'aves — come i 
tecnici chiamano il Iivello a 
cui corre la vena d'acqua da 
cui vengono fatti i prelievi 
per i bisogni della citta — 
in vent'anni si e abbassato dai 
5 metri ai 30 metri. Per una 
profondita di 25 metri, quin
di, e venuta a mancare to-
talmente la spinta dell'acqua 
che contiibuiva a dare un cer
to tipo di resistenza e te-
nuta al terreno. II terreno che 
faceva, e fa, da basamento 
alle fondamenta del Duomo. 

L'aves non si e abbassato 
per maledizione divina ma 
per volonta degH uomini. Sul 
perche i pozzi debbaflo arri-
vare almeno a 30 metri nei 
sottosuolo per trovare acqua, 
tutti i tecnici che si inte-
ressano a questi problemi so
no d'accordo: la falda del
l'acqua e sottoposta ad un 
vero e proprio saccheggio 
fuori e dentro Milano, dove 
arriva gia impoverita pauro-
samente e riceve l'ultimo col-
po. Nessuna casalinga, per 
quanto miliardaria, farebbe o 
farebbe fare il bucat-o di ca
sa con I'acqua minerale, da
to che la dovrebbe pagare. 
A Milano e dintomi, invece, 
awiene proprio qualcosa di 
simile. 

Nella zona a nord della 
citta, una delle piu industria-
iizzate d'ltalia, i grandi com-
plessi chimici, tessili, metal-
lurgici, metalmeccanici, pe-
trolchimici fanno funzionare i 
loro impianti usando I'acqua 
potabile pompata direttamen-
te dalla falda. In Milano con
tinua lo stesso fenomeno. Nel-
le zone di periferia la Pirel
li, la Redaelli. la Montecati-
ni, la Max Meyer, la Per-
rania. la Siemens, il TIBB, 
la Parmitaiia, la Manifattura 
tabacchi, 1'ASGEN, cercano 
con pozzi propri nella falda 
I'acqua necessaria alle diver
se lavorazioni. In centro pom-
pano acqua i pozzi dei gran
di magazzini, dei grandi al-
berghi, dei grattacieli, delle 
banefce per refrigerare 1'aria 
negli ambienti e condizionare 
l'atmosfera dove lavorano 
macchine elettroniche. Rina-
scente. Torre Velasca, Banca 
commerciale. Banco Ambro-
siano. Banca d'ltalia, Corrie-
re della Sera, direzione Mon-
tecatini, Cassa di Risparmio, 
Banco di Roma, hotel Con
tinental: sono soltanto i no-
mi di alcuni tra il centinaio 
di titolari di pozzi privati 
centrali che prelevano acqua 
per usi non domestici. 

L'acquedotto del Comune 
preleva ogni anno dalla falda, 
gia salassata a monte dalle in-
dustrie, circa 350 milioni di 
metri cub! d'acqua, altri 150-
170 milioni di metri cub! so
no prelevati dai pozzi priva
ti trivellati solo in parte con 
rautorizzazione del Genio ci
vile e per il resto clandestine 
I pozzi privati, dandestini e 
no, si sono moltiplicati con 
il trasformarsi della citta da 
luogo di abitazlone in cen
tro terziario per attivita di-
rezionali. 

La speculazione immobilia-
re ha spazzato via dalle zo
ne central! (ma non solo da 
quelle) le vecchie case a quat

tro piani abitate da famiglie 
di operai e impiegati, da bot-
tegai e artigiani, dalla pic-
cola borghesia, e vi ha im-
piantato i colossi edilizi che 
hanno fatto del centro stori
co una delle city urbanistica-
mente piii concentrate d'Eu-
ropa. Tutte It volte che un 
isolato di vecchie case e sta
to raso al suolo per far po-
sto ad un grattacielo, ad un 
palazzo direzionale, ad una 
sede centrale di banca, insie
me alio sfruttamento sfrena-
to (e spesso illegale) del suo
lo si e data via libera al sac-
cheggio del sottosuolo. Non 
solo perche i nuovi pozzi a-
vrebbero pompato migliaia di 
litri d'acqua in piii di prima 
per la refrigerazione dell'aria 
ma perche i nuovi edifici spor-
gevano solo in parte dal ter
reno e, come gli iceberg, a-
vevano sottoterra parte delle 
Ooro cubature da vertigine. 

Che significato puo avere, 
in una situazione di dissesto 
generate del sottosuolo, di 
saccheggio della falda per chi-
aometri e chilometri ancor pri
ma di arrivare in centro, far 
chiudere i pozzi che pescano 
nella ristretta area interna al
ia Cerchia dei Navigli? Ap
punto lo stesso effetto della 
chiusura di un rubinetto in 
una cucina invasa dalle ac-
que di un'alluvione. 

Poiche quelli che nan pen-
sato questa soluzione sono 
dei tecnici, che non possono 
non sapere quello che anche 
l'uomo della strada sa, pren-
de corpo il sospetto che si 
vogliano coprire le reali re-
sponsabilita della situazione. 

E' sintomatico, in proposi-
to, che si sia escluso che la 
metropolitana possa avere 
qualcosa a che fare con il va-
cillare del Duomo. Si dice 
che il Duomo, nella sua rigi-
dezza, e di una estrema fra-
gilita, che un minimo di scar-
to nell'equilibrio statico pub 
provocare danni irreparabili. 

Possibile che non significhi 
proprio nulla per la delica-

ta storia del Duomo avetf 
scavato in profondita un tun* 
nei di quasi 8 m. lungo tuU 
to la sua fiancata nord nei 
quale arrivano, ripartono e 
corrono in doppia direzione 
decine e decine di convogli 
ferroviari ogni giorno? Possi
bile che non abbia alcun si
gnificato 1'aver svuotato per 
metri e metri sotto il Iivello 
di strada mezza piazza del 
Duomo per la stazione del 
metrb e le diverse gallerie 
pedonall accessorie, compress 
quelle che portano direttamen-
te nei profondi scantinati do
ve ha i suoi banchi di ven-
dita la Rinascente? 

Per la verita si e fatto 
cenno agli inconvenienti del
le vibrazioni, ma si e esclu
so che arrivino alle strutture 
del Duomo quelle della me
tropolitana; piuttosto, si e 
detto, qualche danno pub ve
nire dai tram e dagli auto
bus che passano in superfi-
cie! Questo sorprendente re-
sponso dei tecnici e diventa-
to subito motivo di smoda-
ta mobilitazione propagandi-
stica per i giornali della de-
stra milanese che hanno sem
pre sostenuto la metropolita
na al servizio di un centro 
di tipo direzionale ed abbor-
rito i tram e gli autobus, 
veicoli plebei da riservare al
le periferie. Se le cose an-
dranno come sembra, tutto 
si risolvera nei cacciare 1-
mezzi dell'ATM dalla piazza 
coronando un vecchio sogno 
dei nemici dell'azienda di 
pubblico trasporto. 

Con tutta evidenza chi trae 
profitto dalla rapina del suo
lo e del sottosuolo della cit
ta non vuol mollare e ha po
tent i santi in paradiso a so
stenere la sua causa. Se la 
causa del profitto vincera, po-
tra diventare un'ipotesi di la
voro, il modo di dire corren-
te nelle redazioni: «Questa 
pagina si cambia solo se ca
de U Duomo!». 

Renata Bottarelli 

Dopo il tutto del Hasaccio 

e del Memling a Palazzo Vecchio 

Asportato un 
trittico di 

Sono di Pietro 
// co/po nei convento di Sinalunga - Recuperate in 
Sicilia tele per 100 milioni: rubate da tre ragazzi 

DALL'INVIATO 
SIENA, 14 marzo 

II saccheggio delle opere 
d'arte continua. Un nuovo 
clamoroso furto, il terzo do
po quelli di Firenze e Messi
na, e awenuto a Sinalunga. 
Un trittico di grande valore 
e stato rubato dalla cappella 
del convento di San Bernar
dino, situato alia periferia del 
paese. I soliti ignoti hanno 
asportato un quadro (un me
tro e quaranta per uno e cin-
quantacinque) di Sano di Pie
tro un maestro senese 
del Quattrocento, raffiguran-
te «Madonna con San Fran
cesco e Bonaventura». 

II furto dell'opera, del tar-
do Quattrocento, e stato sco-

II quadro del Mastccio Irafwoato 
a Palatzo Vecchie. 

perto questa mattina dal par-
roco, che ha subito informa-
to i carabinieri. Nella cappella 
si sono recati gli specialisti 
della polizia scientifica per il 
prelievo delle impronte digi
tal! e per raccogliere eventua-
li indizi sui ladri. Alia pare-
te si trovavano altri tre qua-
dri, ma i malviventi hanno 
scelto quello di Sano di Pie
tro, e questo dimostrerebbe, 
secondo gli inquirenti, che i 
ladri hanno agito su commis
sione. 

Gli mvestigatori stanno an
che tentando di stabilire in 
che modo 1 malviventi siano 
riuscitl a penetrare nella chie-
sa. In un primo momento era 
stata avanzata l'ipotesi che 

qualcuno alia chiusura della 
chiesa, fosse rimasto all'in-
terno, ma poi sarebbero 
state riscontrate tracce di 
effrazione alia porta d'in-
gresso. 

Si tratta di nuovo colpo ad 
un patrimonio che, come e 
stato denunciato dai deputati 
comunisti, va sempre piii di-
sperdendosi per l'opera dei 
ladri e per l'incuria delle 
nostre ammnistrazioni a Ii
vello centrale e locale. 

Intanto a Firenze proseguo-
no le indagini per identifica-
re gli autori del furto dei 
due capolavori rubati in Pa
lazzo Vecchio, la a Madonna 
col bambino » di Masaccio, e 
«Ritratto di gentiluoroou di 
Hans Memling. 

Le telefonate anonime, do
po che il sindaco di Firenze, 
ha messo a disposizione die
ci milioni di lire per chi for-
nira notizie sulla scomparsa 
dei due capolavori, si sono 
fatte sempre piii numerose. 

Polizia, carabinieri e lo 
stesso ministro plenipoten-
ziario Siviero, che si trova a 
Firenze per collaborare alle 
ricerche delle opere, sono sta-
ti tempestati di telefonate e 
segnalazioni, risultate poi pri-
ve di fondamento. Nei pome-
riggio e giunto a Firenze da 
Roma il fotografo che era sta
to autorizzato dal ministro 
Siviero a compiere riprese fo-
tografiche delle opere esposte 
in Palazzo Vecchio per conto 
di un quotidiano tedesco che 
svolge un'inchiesta sui capo
lavori trafugati e recupereti 
in Germania: proprio il quadro 
del Memling, come e noto, 
fini nella mani di Hitler dopo 
che Mussolini aveva cost re t-
to il conte Corsini a cedere 
l'opera al dittatore tedesco. 

L'interrogatorio del foto
grafo, Antonio Benetti, detto 
Tonino, a tarda sera prose-
gue ancora. Sono stati inter-
rogati anche alcuni uscieri di 
Palazzo Vecchio. 

Giorgio Sgherri 

PALERMO, 14 marzo 
Quadri per un valore di 

100 milioni, rubati nell'agosto 
dello scorso anno nella chie
sa di Santa Maria di Lore-
to, a Petralia Sottana, sono 
stati recuperati dai carabi
nieri. Le tele, sette in tutto, 
tra le quali un «Martirio di 
San Sebastianon e la «San-
tissima Addolorata», appar-
tenenti al Seicento siciliano. 
erano state trafugate da tre 
ragazzi, Antonio Rinaldi, di 
16 anni, Giuseppe Albanese e 
Paolo Catini, ambedue di 17 
anni. 


