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Una lotta senza quartiere fra le grandi industrie si inserisce nello scandalo delle acque mineral! 

500 miliardi 
alF anno dalle 

acque minerali 
Meta delle fonti controllate da poche so
cieta - 290 piccole aziende sono minacciate 

II nome di un sanlo sull'etichelta, I'assicurazione che la 
bevevano anche gli Etruschi e i Roman!, I'esaltazlone « scien-
tlflca» della sua purezza, della sua leggerezza e delle sue 
proprieta terapeutiche: di solito bastano questi tre element/ 
per « creare » un'acqua minerale. Medicinale, diuretica, dige-
stiva, «vi mantiene i riflcssi pronti •». e — soprattutto — 
«vi fa sentire giovani» 
ognuno pub sperare di tro-
vare la panacea ai suoi ma-
lanni nella bottiglia verdma 
che si compra dal vinaio o 
al supermercato. Qualcuna for-
se, delie trecento e piu marche 
che circolano in Italia ha 
qualcuna di queste caratteri-
stiche e in realta produce 
effetti salutan, ma la stragran-
de maggioranza si nsolve in 
qualcosa che assomiglia molto 
all'« elisir d'amore » venduto 
da Dulcamara. 

L'inchiesta in corso a Ro
ma e nella quale sono gia 
incappate ben cinque ditte 
produttrici di acque minerali 
ha messo il dito su una pia-
ga nella quale da tempo le 
autorita avrebbero dovuto af-
fondare il bisturi per garan-
tire la salute del consumato-
re e per eliminare dal merca-
to prodotti imbottigliati che 
hanno, piu o meno, le stesse 
caratteristiche dell'acqua da 
rubinetto. Il fatto e (e e'era 
da dubitare?) che dietro que 

possa giovare sapere che I'asio-
ne del NAS ha portato alia 
denuncia di un certo numero 
di aziende alimentari: non 
certo al consumatore». Una 
ben strana tesi, questa, di no-
tizie che non gioverebbero al 
consumatore che. guarda caso. 
ha trovato l'altro ieri anche 
l'avallo del ministero della 
Sanita. In un comunlcato, 
quesfultimo, ha precisato che 
gli accertamenti riguardanti le 
acque minerali « non debbono 
costituire motivo d'allarme 
dell'opintone pubblica » 

La verita e che gli indu
strial! temono che venga in-
taccata la loro fetta di gua-
dagni che, come abbiamo visto, 
e cospicua. Senza considerare 
le centinaia di miliardi che 
fruttano i derivati dell'acqua 
mmerale cioe gli analcolici. 
Nel 1971 gli italiani hanno 
speso 637 miliardi di lire per 
bevande analcooliche: se a 
questa cifra si sottraggono i 
110 miliardi guadagnati con 

scono la bella fonte dalle chia-
re e fresche acque italianis-
sime. 

I conti 
in tasca 

Facciamoli dunque i conti in 
tasca a queste societa che 
sfruttano le sorgenti miracolo-
se. Ogni anno in Italia si 
vendono un miliardo e 100 mi-
honi di litri di acqua minera-
le. Al dettaglio, cioe nei ne-
gozi, il prezzo di quest'acqua 
varia da un minimo di 45-
50 lire ad un massimo di 250-
300. Questi ultimi prezzi sono 
delle «purissime e leggerissi-
me », quelle che si vendono in 
farmacia e vengono prescrit-
te dai medici a bambini e ma-
lati. Facendo una media, si 
pub dire che il prezzo di un 
litro di minerale costa sulle 
90-100 lire. Cento lire moltipli-
cato un miliardo e 100 fanno 
110 miliardi. La cifra non pote-
va che suscitare gli appetiti 
di grandi imprese straniere co
me la Perrier. francese. che 
ha rilevato qualche tempo fa 
la piii nota, forse, delle sor
genti italiane, la S. Pellegrino. 

Centodieci miliardi al det
taglio cosa significano alia 
produzione? Non e un segre-
to per nessuno che il costo 
alia produzione e molto spes-
so di solo un millesimo del 
prezzo di vendita: cioe in pra-
tica un prezzo insignificante. 

Lo sfruttamento delle sor
genti, che per legge apparten-
gono alio Stato che le da in 
concessione. costa pochissimo 
anche e soprattutto perche" il 
personale impiegato e scarso 
e le apparecchiature sono an-
tiquate. Allora cosa fa salire 
il prezzo di vendita? La rispo-
sta e facile: la speculazione. 
Perche" in pratica chi mena la 
danza dei prezzi sono dieci, 
dodici ditte, le piii gxosse che 
operano su tutto il territorio 
nazionale. mentre le altre 290 
che hanno una diffusione limi-
tata, per lo piii locale o al 
massimo regionale, si ac-
codano. 

Queste grosse imprese giu-
stificano il prezzo salatissimo 
sostenendo che il trasporto del
le bottiglie incide in misura 
esorbitante: 1 viaggi a bor-
do dei grossi camion — dicono 
— si risolvono spesso in gros-
se perdite. 

Le bottiglie sono troppo vo. 
luminose per il loro prezzo. 
Quello per6 che le grosse dit
te non dicono e che negli ul
timi anni il prezzo di un litro 
di acqua minerale e aumenta-
to di ben 4 volte. Un aumento 
and a to di pari passo con il 
diffondersi dell'abitudine a 
bere. in ogni occasione. be
vande analcooliche e a consu-
mare minerale anche a tavola. 
Oggi in Europa per consumo 
pro-capite siamo second i solo 
alia Francia. Ogni italiano in 
media ogni anno beve (e in 
questo calcolo e'e anche la 
minerale con la quale al bar 
facciamo allungare raperitivoi 
25 litri di acqua cosiddetta 
m batteriologicamente pura » 

La Confindustria 
piange miseria 
II totale I'abbiamo detto e di 

oltre un m:l:ardo di litri In 
Francia invece siamo gia a 
2 miliardi e BOO miliorii di 
litri annui. Questa profnnda 
differenza periodcam^nte 
muove al pianto la Conf ndu-
stna che qualche Tempo fa. 
quando apparvero ie primt- no-
tizie sulle acque « inquinate » 
env.se un eomunicato nel q'Mle 
si affernnva: * Viva preocru 
pazinne hn destato la pubbU 
cazione dt notizie relatire alia 
avvenuta denuncia all'autori 
ta giudiziarta di diverre nzicn-
dt produttrici di bevande anal-
caliche. tucchi di trutta e 

' acqua mmerale pet inosser-
vanza alle disposiznmt di leg-
ge in materia di produzione 
e commercio d\ %ostanze all 

- mentart e bevande L'affretta-
ta divulqaronc di tali notizie 
desta rirc r fnndntc perplcs-
fit*. Non si vede mjatti a chi 

sta industria, in apparenza mo- i l'acqua avremo un fatturato di 
desta (non parliamo delle sta- oltre 500 miliardi. Nell'ultimo 
zioni climatiche e delle cure anno e'e stato un incremento 
che vi si possono fare, per- I del guadagno. per le imprese. 
che queste si che sono care) • di oltre 40 miliardi. 
e'e un giro vorticoso di mi- | E l e p roSpettive sono rosee. 
liardi e grossi gruppi indu- j „ , n d u s t r I a l , s l 
striali internazionali.si..parti- ; ^ ^ ^ ^ ^ | n f a t t I ' n e 

i consumi in questo settore 
nei prossimi 5 anni dovrebbe-
ro raddoppiare. ma ci6 non 
costituira una spinta all'in-
cremento dell'occupazione. La 
Confindustria. in un volume 
sulle prospettive delle impre
se delle acque minerali ha 
scritto che gli attuali 12.000 
occupati aumenteranno di po
che centinaia e che gli inve-
stimenti entro il 1974 passe-
ranno da 3 miliardi e 200 mi-
lioni a 3 miliardi e 700 mi-
lioni. 

Queste cifre in buona so-
stanza significano che aumen
teranno solo i guadagni per 
gli industriali e che si in-
tende aumentare notevolmen-
te la produzione, sia pure 
con investimenti di scarso ri-
lievo. 

Di fronte a questo quadro 
diventa chiarissima la natura 
delle manovre portate avantl 
in questi giorni dalle grosse In
dustrie del settore: e questo 
il momento per far fuori dal-
la piazza alcune ditte che lc-
calmente danno fastidio. Per
che se € '-ero che il 50 per 
cento del mercato e in mano 
a dieci imprese e :1 rimanenbe 
50 per cento e diviso tra 290 
piccole aziende. tuttavia ha la 
sua importanza, ad esempio. 
accaparrarsi una sorgente da 
sfruttare non tanto per la pro
duzione di bottiglie di acque 
minerali quanto per la con-
fezione di prodotti analcoolici. 

La trufifa 
degli analcolici 
Queste piccole aziende che 

sfruttano le acque « fuori por
ta », le acque che sono «cat* 
turaten in sorgenti alia peri-
feria della citta, potrebbero 
essere messe in crisi dal bloc-
co delle vendite provocato 
dalla giusta iniziativa del me
dico provinciale e della magi-
stratura tendente ad accerta-
re la apotabilitan del pro-
dotto e la conformity del con-
tenuto a quanto dichiarato 
sulle bottiglie. Si tengono quin-
di gia pronte a far la parte di 
Crasso. le grandi imprese che 
oggi sono costrette a servirsi 
addinttura delle autocisteme 
per portare l'acqua delle loro 
fonti a stabilimenti d'imbotti-
gliamento sparsi per la peni-
sola. Per queste ditte sareb-
be un colpo di fortuna poter 
nlevare fonti local i. Quando 
andate ai bar e ordinate que
sto o quel bitter, questo o 
quell'analcolico leggete l'eti-
chetta: troverete sotto il no-
me famoso e di richiamo la 
dicitura in piccolo carattere 
«r imbottigliato nello itabilt-
mento di. a e il nome di una 
citta di solito distante parec-
chie centinaia di chilometri 
dalla fonte 

Ci sembra superfluo dire, 
ma non possiamo esimerci dal 
farlo visio che i'autoritik in 
questa direzione non si muove, 
che sono necessari controlli 
anche in questa direzione. 

Non ci si pub fermare da-
vanti al nome famoso e non 
serve il pretesto che non pos
sono essere fatti controlli al
ia fonte perche" fuori della 
competenza di questo o di 
quel medico provinciale di 
questo o di quel Pretore. In-
tanto si accerti cosa in real-
fa e'e dentro la botttglia del
ta marca X o Y e se ne vietl. 
al caso. la vendita Poi sara 
l'autoriti competente per ter
ritorio a decidere la chiusura 
o meno della fonte stessa, 

E una buona volta si metta 
un po' d'ordine, a favore del 
consumatore, in un settore 
dove l'lmprovvisazione e la 
speculazione fanno da pa
drone. • 

Paolo Gambescia 

Chiusa a Roma una fabbrica di gelati 
Polemica Pretura-Provincia per T«Appia» 
Intimato alia « Toseroni » di non usare l'ac
qua di un pozzo — « Troppa fretta » nella 

indagine sulle minerali inquinate 

La « Toseroni », la nota fab
brica romana di gelati e sta-
ta chiusa. La notizia che cir-
colava gia da alcuni giorni e 
divenuta ufficiale da ieri, da 
quando cioe il sindaco Darida 
ha accolto le richieste dell'as-
sessore all'igiene e ha fir-
mato l'ordinanza. 

Secondo un eomunicato di-
ramato dalla societa colpita 
dal provvedimento la chiusu
ra e solo momentanea «per 
dare modo» alia Toseroni di 
i( eliminare gli inconvenienti 
riscontrati nell'ultima ispe-
zione ». 

L'ordine di sospensione del 
l'attivita e stato eomunicato 
ieri alle 19 al direttore del 
personale della societa « Tose
roni », Giulio Grasso, per cui 
il provvedimento diventera 
operante a partire da domani. 
L'ordinanza non ha un carat
tere penale: e una semplice 
sospensione — come dice la 
azienda — dell'attivita dello 
stabilimento finche non siano 
rimosse le cause che hanno 
provocato il provvedimento. 

Queste secondo il Comune 
sono da ricercare in gravi ca-
renze igieniche rilevate dal-
l'ufficiale sanitario per quanto 
riguarda sia le strutture stes
se dell'azienda che l'acqua 
usata nella fabbricazione dei 
gelati. A questo proposito la 
ordinanza comunale nota che 
la «Toseroni» si serve di 
acqua di pozzo non autoriz-
zata, inoltre le materie pri
me non sono adeguatamente 

protette e i locali dello sta
bilimento sono in cattivo sta
to di manutenzione. 

Una prima serie di risul-
tati delle analisi dei cam-
pioni rilevati dagli stabili
menti « Appia » sono intanto 
pervenuti alia pretura di Ro
ma. A questo proposito il pre
tore Amendola ha diramato 
un eomunicato, letto ripetu-
tamente nei giornali radio di 
ieri, nel quale si precisa che 
a giudizio della pretura inda-
gini complesse e delicate co
me quelle riguardanti la pu
rezza delle acque minerali 
obbligano, per evitare « erro-
ri anche grossolani » alia mas-
sima cautela. Un accertamen-
to serio sulla purezza delle 
acque richiede un periodo non 
inferiore a 4 mesi. 

La precisazione ufficiosa 
della pretura e stata eviden-
temente diramata in chiara 
polemica con l'operato del 
medico provinciale di Roma e 
con le notizie fatte trapelare 
alia Provincia sutt'inqiiinamen-
to riscontrato nelle bottiglie 
dell'Appia. 

Infine. secondo quanto si 
apprende negli stessi ambien-
ti della pretura, i risultati 
delle analisi hanno permesso 
di accertare che l'acqua natu-
rale «Appia» non e inqui-
nata. La immissione di sostan-
ze «impure», se e'e stata, 
questa dovrebbe essere avve
nuta nella fase dell'imbotti-
gliamento. 

Riveliamo come I'assessore ha diramato il eomunicato « bomba » 

COSI E NATA LA NOTIZIA 
Storia di una inesistente formula chimica — Le perplessita di Bisegni 

Scaricaliarilc nella vicenda delle acque 
minerali «impure». Le autorita sani-
tarie della Provincia di Roma e I'asses
sore provinciate alia Sanita Bisegni par 
titi a tutto gas contro i prodotti «in-
quinati» della societa Appia. stanno 
facendo ora una rapida conversione a 
<« U». Sia Bisegni che il medico pro 
vinciale intendono dimostrare, con il loro 
atteggiamento, di non avere alcuna re-
sponsabilita per le notizie fornite alia 
siampa sulle acque minerali «impure ^ 
della societa romana. E* stato in seguito 
a questo tentativo di scaricare su altn 
la responsabilita che il pretore Amen 
dola ha disposto il scqueslro di un eomu
nicato fornito ai giornalisti la sera del 
2 agosto scorso nell'aula consiiiare della 
Provincia. eomunicato che ha fatto il 
giro di tutti i giornali e die hi provo 
cato il clamore di questi giomi sulle 
acque minerali. 

Per riportare la verita sulla stradii 
giusta. siamo in grado di rivelare come 
si svolsero esattamente i fatti la sera 
del 2 agosto nell'aula di Palazzo Valen 
tini. Mentre si attendeva che la sedutn 
del consiglio provinciale avesse inizio. 
al tavolo della stampa si avvicino l'as 
sessore Bisegni. In quel momento erano 
presenti solo due giornalisti: il sotto 
scritto e il collega del «Messaggero». 

Giorgio Narducci. Bisegni comunico che 
lo stabilimento dell'Appia era stato chmso 
perche il Laboratorio provinciale di igiene 
e profilassi aveva rilevato pcricolosi in-
quinamenti nelle acque minerali imbotti-
gliate. «Assessore. la notizia e grossa e 
anche delicata. Potrebbe farci avere un 
eomunicato stampa o una sua dichia-
razione? *. fu la nostra risposta. «Va 
bene». disse Bisegni dopo un attimo di 
nflessione. 

L'assessore torno al tavolo dei giorna 
listi dopo una quindicina di minuti. Ave 
va un eomunicato scritto a mano, con 
la «biro >. presumibilmente steso dallo 
stesso assessore. su carta intestata della 
Provincia. Lessi il testo del documento 
e rimasi perplesso su una incomprensi 
bile formula chimica. « N.A. » che seguiva 
le parole « elevata carica batterica ». Feci 
osservare che «N A. > non voleva dire 
niente. « Forse si riferira alle tracce di 
ammoniaca contenute nell'acqua mine 
rale». rispose Bisegni. Osservai che in 
questo caso la formula chimica avrebbe 
dovuto essere diversa. L'assessore rimase 
un po' smarrito e ci propose (in quel 
momento era sopraggiunto anche il col 
lega del «Popolo». Bartoloni) di inter-
peilare un medico, il consiglicre repub 
blicano De Dominicis. Egli confermo che 
«N.A.» non voleva dire niente. Bisegni 

convenne allora suH'opportunita di to-
gliere dal eomunicato la mistenosa c 
incomprensibile formula. Fu il collega 
Bartoloni a depennare «N.A. » dal testo 
fornito alia stampa da Bisegni. 

Da quel momento il eomunicato co 
nuncio ad essere trasmesso ai giornali 
e alle agenzie di stampa. L'operazione 
acque minerali «impure » aveva preso il 
via. con il clamore che tutti conosciamo. 

Dopo un'ora ci giunse la notizia che lo 
stabilimento Appia continuava a lavorare 
regolarmente e a prendere le prenota 
zioni. Un collega aveva infatti chiamato 
gli uffici della societa e, spacciandosi 
per il proprietario di un bar. aveva chiesto 
la fornitura di alcune centinaia di bot
tiglie. «Ci lasci 1'indirizzo — fu la ri
sposta di un impiegato — e passeremo 
domani maltina a prendere l'ordina-
zione». La notizia ci lascio dubbiosi o 
alcuni colleghi tornarono da Bisegni. 
«State tranquilli — disse — la notizia 
e ufficiale». L'assessore mostro allora 
la copia del fonogramma inviato dal 
medico provinciale alia societa Appia per 
intimargli la sospensione cautelativa « del
la produzione deH'imbottigliamento del
l'acqua minerale ». 

t. C 

Scoppta la protesta 

nella sala TV 

Asserragliati 

per una notte 

i detenuti 

di Sulmona 
IVAQUILA. 5 

Uno spettacolo televisivo e 
stata l'esca della rivolta scop-
piata nel carcere di Badia, in 
provincia di Sulmona. 

Sessantadue detenuti, ieri 
sera, si erano raccolti in una 
grande camerata, sorvegliata 
dagli agenti di custodia, per 
assistere alio spettacolo tele
visivo. Ad un certo momento 
la forte tensione, che da gior
ni serpeggiava fra i detenuti 
a causa delle condizioni di 
vita nel carcere, e esplose 
prendendo pretesto da una 
accesa discussione sorta per
che alcuni volevano assistere 
alio spettacolo del canale na
zionale e altri a quello del 
secondo canale. Quando la 
direzione del carcere, per ri-
stabihre la calma, ha deciso 
di spegnere il televisore, la 
rabbia dei detenuti si e tra-
sformata in violenta prote
sta: sono stati divelti gli ln-
fissi, da alcune brande sono 
state ricavate sbarre di fer-
ro, alcuni detenuti hanno co-
struito degli sbarramenti as-
serragliadosi in un'ala del-
I'edificio. 

Subito intervenivano il pro-
curatore della Repubblica di 
Sulmona e il direttore del 
carcere, ma ogni tentativo di 
sedare la rivolta e risultato 
inutile. Giungevano allora 
all' Aquila un centinaio di 
carabinieri e di agenti di 
polizia che usavano l lacri-
mogeni. Ma soltanto dopo al
cune ore di lotta i poliziotti 
riuscivano a far rientrare i 
rivoltosi nelle loro celle. 

Nei violenti scontri, per 
fortuna, non si sono avutl fe-

i riti, ne tra gli agenti e cara
binieri, ne tra i carcerati. 
Ventinove detenuti sono stati 
ristretti in celle di isolamento 
per essere trasferiti, successi-

1 vamente, in altri penitenziari. 

Perche si trascura I'equipe chiave per la documentazione storica e artistica 

Non ha neanche una sede 
chi f otograf a la cultura 

Le stanze del Gabinetto fotografico nazionale zeppe di apparecchiature e materiale d'archivio - Pre-
ziosi strumenti di ricerca che rischiano di deteriorarsi o perdersi - Come lavorare all'ormai famoso 
e mai realizzato catalogo del patrimonio artistico italiano • Indispensable una piu idonea collocazione 

L'alibi dei 
ladri d'arte 

A sinistra: i pacchi di negaiivi fotografici ammucchiatl in terra, sui tavoli; negli uffici non e'e piu spazfo neppure per camminare. A destra: la sala di posa del gabinetto fotografico nazio
nale. I preziosi e delicati strumenti sono accatastati I'uno still'altro con grave pericolo per la loro sfessa integriti. 

Le previsioni dell'Ufficio del catalogo 

Fra sei secoli e mezzo 

capolavori inventariati 
Ronciglione: il casfello dei Delia Povere e divenfafo 

proprieta di una societa immobiliare: e stata questa 

ultima a scavare i pavimenti e vendere i matfoni! 

Per catalogarc tutte le opere d'arte csistenti in Italia e valutate 
intorno agli RO milioni di « pezzi * ci vorranno a I meno sei secoli. 
66 anni e 8 mesi; nel 2.600, quindi, se tutto va bene, avremo il 
sospirato (si puo ben dire!) catalogo nazionale delle opcre d'arte. 
Ii' calcolo c stato fatto daH'ufficio centrale del catalogo (diretto 
dal professor G. Ferrari) incaricato appunto di elaborare le schede 
di ogni singolo pezzo: per ora si precede al ritmo di 120 mila 
schede all'anno. 

-Anche in questo caso, come negli altri, la causa e I'asscnza 
di personale. di organici programmi e interventi sen; e da tencr 
presente che parlare di 80 milioni di reperti e soltanto frutto di 
un calcolo approssimativo dei pezzi c principali >. Le schede. che 
contcngono gli elementi essenziali ddl'opera d'arte alia quale si 
riferiscono. comprcso il luogo dove sono custodite. vengono poi 
microfilmate c archiviate. ma dicono i »-esponsabili dell'ufficio c per 
ora sono accatastate alia nnfusa e non sappiamo quando si potra 
cominciare a utilizzarle per la consultazionc». 

Nuovi particolari si sono appresi intanto sulla stupefacentc vi
cenda del castcllo dei Delia Rovcrc, a Ronciglione dal quale sono 
stati asportati i mattoni che costituivano il pavimento della piu 
bella sala. I mattoni non sarebbero stati rubati ma « venduti » da 
una society immobiliare diventata proprictaria del castcllo, societa 
prcoccupata. cvidentementc, piu dei suoi profitti azicndali che del 
valore storico e culturale del maniero. E se il furto era cosa scan-
dalosa questo tipo di vendita costituisce fatto che indigna ancora 
magginrmente: il nostro patrimonio artistico consegnato alle societa 
immobiliari! 

Francesco Paolo Michetti, 
oltre ad essere un pittore del
la scuola verista, era anche 
un ottimo fotografo. Le sue 
Iastre, quasi 10.000, sono una 

preziosa testimonianza della 
vita e del costume nelle cam-
pagne abruzzesi, dove visse 
per molti anni. Orbene, tut ta 
la sua produzione fotograflca, 
un eccczionale documento 
storico del periodo a cavallo 
tra 1'800 e il '900. glace" acca-
tastata nella sede romana de) 
Gabinetto fotografico Nazio
nale in via Miranda, vicino al
ia Basilica di Massenzie, do
ve il direttore Carlo Bertel-
li e ora alia affannata ricer
ca di un luogo per sistemar-
la decentemente. 

Ma nei magazzinl di via Mi
randa (non si possono certo 
definire uffici dato il deplo-
revole stato in cui si trova-
no) c*e un vero e proprio te-
soro fotografico; del quale mi
lioni di persone ignorano la 
esistenza, perdendo l'occasio-
ne non tanto di curiosare tra 
le foto dei nostri nonni, quan
to di conoscere le possibilitA 
artisticne e di studio che of-
fre e offriva gia agli albori 
del secolo l'obiettivo fotografi
co: dalle collezioni di D'An-
nunzio a quelle di Bombelli. 
un antiquario lombardo che 
catalog6 e fotografd tutto lo 
antiquariato esistente tra Ie 
due guerre a Milano e din-
tomi. alle migliaia di foto del
le opere d'arte italiane, sezic-
nate in ogni particolare in 
modo da offrire al visltatore 
e aU'esperto uno strumento 
dl studio e dl ricerca, e In 
particolare la possibility dl 
catalogare tutte le opere di 
arte esistenti. 

Fondato nel 1892, 11 Gabi
netto fotografico nazionale ha 
vivacchlato per tutti questi an
ni tra gravi difficolta; flno a 
sei anni fa nei suoi locali 
e'erano 70.000 negatlvl, che ao-

no ora saliti a 230 mila, *ma 
arriveremo entro I'anno ven-
turo a 450.000 negativi — di
ce il direttore — con i pros
simi acquistl che ho in men-
te di fare e con la produzio
ne di 10.000 foto I'anno che 
facciamo not stessi. Avremo 
cosi la piu grande e qualifi-
cata collezione fotografica ita
liano, competitiva anche sul 
piatio internazionale *. 

Averla e un conto. sfruttar-
Ia e un altro. Dipendente dal 
ministero della Pubblica istru-
zione, il quale, in tutt'altre 
faccende affaccendato (a re-
Introdurre il latino obbliga-
torio ad esempio) non si cu-
ra certo di potenziare attivi-
ta cultural! e artisticne. il ga
binetto fotografico e gii tan
to se riesce a soprawivere e 
deve la sua attivita quasi esclu 
si vamente ainnteresse e alia 
passione che anima i suoi 
organizzatori. La funzione 
principale dovrebbe essere 
quella di preparare il materia
le fotografico per il catalo
go generale delle opere d'ar
te italiane, la cui assenza e 
un vero e proprio scandalo 
nazionale e internazionale. 
Per avere qualche notizia sul
le opere d'arte esistenti in 
Italia infatti bisogna affidar-
si agli itinerari del «Touring 
club* o alia «guida» locale 
che ti porta alia scoperta dei 
tesori artistici. 

Mille lire 
Basta pensare ad esempio 

che 11 museo degli Uffizi a 
Fircnze non possiede un ca 
talogo. e che nelle stesse, a& 
surde condizioni sono 11 mu 
seo etrusco di Tarquinla e la 
galleria nazionale dl Roma. 
per cut e Impossibile sapere 
quail e quante opere vi siano 
custodite. Sparuti esemplari 
di questa rara merce, che e 
11 catalogo delle opere, sono 

soltanto frutto della pazienza 
di qualche direttore di galle
ria che, tra incredibili diffi
colta, e riuscito a redigerli. 

Per ora l'attivita maggiore 
del gabinetto fotografico si 
svolge con l'estero. Da tutto 
il mondo studiosi. enti cultu-
rali. case editrici, gallerie si 
rivolgono a via Miranda per 
anicchire le proprie collezio
ni o avere consulenze e ri-
produzioni fotografiche che 
tra l*altro costano pochissi
mo (da un minimo di 400 a 
un massimo di mille lire). 

Ma in Italia, quasi nulla; 
e troppo scomoda per i no
stri govemanti l'attivita di un 
istituto che preme per una 
rivalutazione del patrimonio 
artistico, e sta 11 a dimostra
re che cid che manca non so
no tanto I soldi ma la volon-
ta di fare della cultura un 
bene sociale, che come tale 
va custodite e riorganizzato; 
il catalogo delle opere d'arte 
non e soltanto un arido elen-
co di quadri e sculture ma 
un modo nuovo di concepire 
il patrimonio artistico come 
uno strumento conoscltivo 
delle varie realta da studla-
re e da rendere accessibile a 
tutti e non un terreno di spe
culazione e mercanteggia-
mentl. 

I musei restano Invece. In 
larga parte, depositi di quadri 
gettati alia rinfusa. senza al
cuna connessione logica o ar
tistica. i monument! (tra l'al 
tro chiusi al pubblico perch£ 
sommersi dalle erbacce, co
me parte dei Fori a Roma) 
soltanto un mezzo per attlra-
re qualche turista in pld, I 
reperti archeologlci un cam-
po incustodito aperto alia spe
culazione e agli intrallazzl dl 
antlquari privi di scnipoll o 
dl costruttorl in cerca della 
orlginaliU della pavimentazlo-
ne antlca. magari fatta con la 
vecchla via Cassia 

E allora, 11 gabinetto foto
grafico viene lasciato a se 
stesso. Inascoltate restano Ie 
proteste del direttore, degli 
impiegati e dei fotografi, co-
stretti ad aggirarsi in uffici 
impraticabili per la gran mas-
sa di apparecchiature, a lavo
rare gomito a gomito, a de-
positare le casse piene di ne
gativi fotografici per anni no-
gli scantinati, all'ingresso o 
sui vani delle finestre, dove 
ci piove anche sopra, oppure 
a mettere delicatissimi stru
menti ottici accanto ai sacchl 
pieni di corrosivi chimlci che 
non si sa dove depositare. 

I privilegiati 
*Se ci dessero un po' piii 

di spazio potremmo gia lavo
rare meglio, per esempio tra-

tferendoci nel villino Savor-
gnan de" Brazzav, conclude 
il professor Carlo Bertelli. Ma 
la destinazione del villino Sa-
vorgnan de' Brazza il palazzo 
Barberini. strappato ai priva-
ti dr 'Ti'i'cenima campagna 
e fatto acquistare alia Pubbli
ca istruzione. e ancora igno-
ta. E invece bisogna decider-
si al piu presto, per evitare 
che il viinno segua il destino 
di palazzo Barberini che, 
pur aggiudicato alia galleria 
nazionale e ancora per meta 
sede del circolo delle Forze 
Annate (che non svolgono 
certo un'attivita culturale) 
mentre altri locali sono oc
cupati dagli uffici di un non 
meglio identificato «premio 
Roman. 

La logica che preslede a 
queste scelte e sempre la 
stessa: un dislnteresse per la 
cultura, o meglio un concet
to dl cultura inteso non co
me patrimonio di tutti, ma 
come privllegio dl pochl, 

Matilde Passa 

II caos e il ladrocinio di co
se d'arte — dalle antiche vie 
romane alle statuette del '300 
— e diventato tale in Italia 
che qualche furbastro pub ad-
dirittura inventarsi che molta 
parte del nostro patrimonio 
non e mai nemmeno esistito 
oppure e scomparso con le 
invasioni barbariche o con 
quella nazista. «Guardi. carl-
no, che si sbaglia: qui la Cas
sia non e mai passata... » « La 
Madonna policroma? Ma che 
va cercando! Da un pezzo che 
non e'e piu; non si ricorda 
che Giovanni dalle Bande Ne-
re se l'e portata via dopo 
1'ultimo assedio?» «La cro-
ce gemmata l'ha fregata Geo-
ring: l'ho visto con i miei oc-
chi quando se la metteva in 
tasca ». 

Lungi da noi il pensiero di 
difendere le SS e sottovaluta-
re le loro razzie. Perb e'e il 
sospetto che lanzichenecchi e 
« panzer divisione » stiano di-
ventando un comodo alibi per 
molti. Una cinquantina di per-
sonaggi — fra parroci e laid 
— si sono difesi dalle con-
testazioni della guardia di Ft-
nanza in Abruzzo dicendo che 
gli elenchi dei tesori d'arte 
dene Sovrintendenze risalgo-
no a prima della guerra mon-
diale e che prezioso materia
le artistico che ora manca e 
stato trafugato appunto duran
te il conflitto. E' un partico
lare difficile da contestare. 
Perfino in una tintoria, se non 
e'e la lista aggiornata dei ve-
stiti che ci hai portato, non si 
pub protestare se e scompar-
sa una camtcia o un paio di 
pantaloni. Ecco perche il fa
moso, fantomatico catalogo 
delle opere d'arte in Italia *a-
rebbe importantissimo, se si 
volesse realizzarlo. Foto e do-
cumenti alia mano: nell'anno 
tal del tali qui e'e un mosai-
co, 11 un arazzo, piu giu una 
tomba etrusco. Carta (o foto-
grafia) canta e villan dor-
me. come si dice. 

Vno degli strumentt piii 
importanti per la documenta
zione, il nostro modesto ma 
valoroso gabinetto fotografico 
nazionale e invece un settore 
che, nonostante promesse e 
vanterie — « e in corao la 
catalogazione delle opere d'ar
te* hanno assicurato mimttri 
9 sottosegretari — resta fra 
i piii trascurati nel campo. 

Compilano cataloghi da 
quattro soldi, sbagliati, raf-
fazzonati, incompleti riviste, 
dtocesi, monasteri tenenze dei 
carabinien. aste antiquarie e, 
ci scommettiamo, perfino i la
dri e la mafia. Ma quelli del 
gabinetto fotografico naziona
le, quelli « non s'hanno da fa-
rev secondo le intenzioni dei 
«bravi» del ministero Seal-
faro, che stanno negando per
fino il diritto dt una sede de-
cente agli studiosi e at com-
petenti del settore. E quando 
di un'opera d'arte non e'e 
nemmeno Videntikit una volta 
che siano riusciti a rubarce-
la, si pub ben dire che non • 
mai esistita che c scomparm 
nella «notte dei tempt: 
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