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A proposito di alcuni traffamenti delle malattie nervose 

LA CHIRURGIA 
DEL PENSIERO 

Tornano a circolare anche in Italia tesi favorevoli alia psicochirurgia, una 
pratica di interventi radicaii sul cervello che puo provocare un cambia-
mento irreversibile della personality • Proteste nel mondo scientifico USA 

Lc recenti notizic sugli 
esperimenti condotti da un 
gruppo di psichiatri che 
somministrarono l'acido li-
sergico (LSD) a degli schi-
zofrenici per studiurne il 
comportamento non sorpren-
dono chi aveva yia denun-
ciato, su queste paginc, 
esperimenti assai piii peri-
colosi ne stupiscono chi leg-
ge quotidianamente la stam-
pa scientifica. Piuttosto que
ste notizie tornano a ricor-
dare che l'informazione po-
polare circa la medicina, i 
suoi progress!, le sue con-
quiste c soprattutto la sua 
utilizzazione presenta delle 
carenze e dei vuoti che me-
ritano di essere anahz/ati. 

La informazione spicciola, 
erogata molto spesso attra-
verso apposite ritbriche me-
diche, informa e dirige, con 
abile tattica pubblicitaria, 
sul prodotto miraeoloso, sul-
la cura tonificante di giovi-
nezza, sul celebre cardiochi-
rurgo, sul miraeoloso reuma-
tologo. Questa informazione 
di per se non e un male: an-
zi, in modesta misura, con-
tribuisce a far conoscere 
problemi medici od igienici 
troppo spesso ancora trascu-
rati in famiglia od a scuola; 
purtuttavia gli elementi for-
niti, le informazioni date, 
sono sempre frammentari, si 
situano in un mondo in cui 
rimangono ben nascosti i 
meccanismi, gli interessi, le 
prevaricazioni e 1'uso di clas-
se della medicina. 

Mentre ad esempio si de-
nuncia l'utilizzazione di pa-
zienti quali cavie con risul-
tato pratico modesto o nullo 
dato che troppa acqua e pas-
sata sotto i ponti dal 1958, 
stranamente sfugge che in 
Italia, come all'estero, sta 
prendendo nuovamente pie-
de la psicochirurgia. La psi
cochirurgia o * chirurgia del 
pensiero > fu inventata dal 
grande neurochirurgo porto-
ghese Antonio Caetano de 
Abreu Freire che assunse, 
durante il periodo in cui si 
dedicd alia politica, il no* 
me rivoluzionario di Egas 
Moniz (dal nome del famo-
so eroe delle guerre contro 
i Mori, Egas Moniz de Ri-
badouro) e che, con questo 
nome, passo alio storia co
me vincitore di un premio 
Nobel. 

L'operazione con cui eb-
be inizio la psicochirurgia 
fu la * lobotomia prefronta-
le >: tale operazione consi-
steva nel resecare o tagliare 
le fibre che conducono gli 
impulsi nervosi al lobo fron-
tale isolandolo dalla rima-
nente parte del cervello. Co
me Moniz stesso dichiaro 
nella sua relazione al mo
menta della consegna del 
Nobel egli intendeva sotto-
porre a questa operazione 
malati inguaribili ed afflitti 
da atroci dolori perche, in 
seguito allMntervento, si ve-
rificava un cambiamento nel
la percezione del dolore: 
questo veniva sentito piu at-
tenuato c scomparivano com-
pletamente l'ansia, l'ango-
scia ed ogni tensione psi-
chica. 

Da Scilla 

a Cariddi 
Questi effetti — in parti-

colare la scomparsa dell'an-
sia — indusscro a pralicare 
la < lobotomia prefrontale > 
anche a pazienti psichiatri-
ci che, com'c noto, sono sog-
gctti a livelli d'ar.sia diffi-
cilmente sopportabili. In ef
fetti la « lobotomia prefron
tale », in auge tra il 1935 
ed il 1950 (in Italia Fiam-
berti di Varese ne fu assi-

. duo propugnalore ianto da 
essere premiato quale « be-
nefattore dell'umanita ») in 
un periodo cioe in cui non 
aveva no ancora fatto la loro 
comparsa gli psicofarmaci, 
permise la dimissione di un 
certo numero di pazienti da-
gli istituti psichiatriei. 

Tuttavia la «lobotomia 
prefrontale » mosu6 presto 
anche i suoi limiti ed i suoi 
lati negativi: la tensione 
psichica non sempre si at-
tenuava, l'ansia potcva ri-
manerc presente, mentre 
comparivano disorientamen-
to, deficit deH'attcnzione, fa-
tuita, scarsa capacita di cri-

' tica, apatia, inerzia. II pa-
zicnte, fuggito in parte lo 
Scilla dell'ansia. cadeva nel 
Cariddi di un cambiamento 
irreversibile della personali
ta. Ecco perche la psicochi
rurgia, fieramente comballu-
ta anche ai tempi di Moniz, 
fini per essere abhindonata 
nonostante su Hu-*h Cairns 
avessc proposto operazioni 

. meno lesive e piu sciettivc 
come Tabiazione di piccolc 
parti di corteccia del giro 
cingolato (cingulectomic). 

E' pcrcio con stuporc che 
•i Icggono articoli come 
M«lIo pubhlicato dal profes

sor Luigi Peserico in onore 
di G.B. Helloni nella « Hi-
vista di Patologia Nervosa e 
Mentale > del 1971 (dicem-
bre). II prof. Peserico, gia 
aiuto del prof. Piero Frugoni 
a Padova ed attuale incari-
cato di neurochirurgia alia 
Universita di Modena, dopo 
aver fatto una breve rasse-
gna delle opinion! attuali 
pro e contro la «lobotomia 
prefrontale » dice testual-
mente: « Costituiscono solo 
una minoranza gli Autori 
che credono ancora nella 
bonta terapeutica della lo
botomia prefrontale e che 
ancora la impiegano nei ma
lati di psiconevrosi ossessi-
va. Anche noi facciamo par
te di questa minoranza ». E, 
piu avanti, cercando di mi-
nimizzare i disastrosi effetti 
dell'operazione: «Successi-
vamente... abbiamo assisti-
to... al residuare di quel 
particolare quadro psichico... 
per effetto del quale puo 
concretarsi quella che Lu-
ria chiama " incapacity a 
programmare". Si 6 tratta-
to sempre, comunque, di 
postumi a nostro awiso ac-
cettabili e che non esitiamo 
a considerare un prezzo ra-
gionevole da pagare in cam-
bio della possibilita di esse
re restituiti alia famiglia, 
alia societa. al lavoro ». 

Tali affermazioni lasciano 
perplessi tanto piu quando 
si voglia considerare che chi 
le fa. lungi dall'essere un 
parvenu della neurochirur
gia, e stato invece allievo 
delle piu brillanti scuole 
americane di questa discipli-
na. Ma proprio negli Stati 
Uniti, in questi ultimi tem
pi, la psicochirurgia ha ri-
preso ad attrarre prepoten-
temente 1' attenzione del 
mondo medico e non medi
co. Un trio di neurochirur-
ghi (W. Sweet del Massa
chusetts General Hospital, 
V. Mark del Boston City Ho
spital e F. Ervin dell'Uni-
versita di Los Angeles) ha 
creato una Fondazione pres-
so il Boston City Hospital 
con lo scopo preciso di stu-
diare e sottoporre a proce-
dimenti psicochirurgici sog-
getti inclini alia violenza, 
partendo dal presupposto 
che ogni violenza — al di 
la di concomitanti fattori 
economic! e sociali — nasce 
da un cervello malato. 

Questa Fondazione ha avu-
to generose elargizioni dal 
Congresso che ha stanziato 
cinquecentomila dollari (cir
ca trecento milioni di lire), 
mentre il Dipartimento di 
Giustizia ha erogato ccnto-
mila dollari (circa sessanta 
milioni di lire) perche fosse 
iniziato un programma per 
lo studio sistematico degli 
ospiti dei penitenziari che 
si fossero dimostrati incli
ni alia violenza. Invece e 
stato negato un finanziamen-
to di ben un milione di dol
lari da addossarsi al bilan-
cio dell'Istituto nazionale 
per lo studio della malattie 
neurologiche e dell'apoples-
sia. 

L'opinione pubblica amc-
ricana ha reagito assai vi-
vacemente al costituirsi di 
questa Fondazione ed alia 
notizia degli stanziamenti ri-
cevuti. Si e costituito un 
apposito comitato contro la 
psicochinirgia che ha dichia-
rato: « Poiche la psicochi
rurgia puo menomare grave-
mente ed irreparabilmente 
le capacita intellettive ed 
emotive di una persona le 
attuali prospettive arrecano 
notevole preoccupazione so
prattutto per quel che ri-
guarda il suo uso repressivo 
c nel controllo sociale ». 
Due neurochirurghi, Breg-
gin ed Andy, si stanno af-
frontando su di un piano 
polemico di fronte all'opi-
nione pubblica. Breggin as-
serisce che «qualsiasi ope
razione di psicochirurgia 
riduce il cervello a quello 
di un aborto > e che la psi
cochirurgia verra usata per 
reprimere e ridurre a vita 
vegetativa chi e senza aiu
to, il povero, il negro, il 
prigionicro, l'istituzionalizza-
to. Andy gli controbatte che 
egli opera « i casi che non 
hanno oramai piu speran-
za »: molti di cssi sono ospi
ti di istituzioni, molti di essi 
sono bambini. 

Willard Gaylin, psichiatra 
delTistituto Hastings, ha af-
fermato: «I melodi di sccl-
ta e di selezionc dei pa
zienti si affidano al caso fino 
alia totale irresponsabilita ». 
Anche la rivista Ebony e 
uscita con un edilonaie dal 
litolo « Nuova minaccia per 
i negri: la psicochirurgia co
me mezzo di controllo del 
loro comportamento > cd 
e largam^nte comprensibile 
la preoccupazione dimostra-
ta quando neurochirurghi co
me il californiano M. Hun
ter Brown fanno pubblico 
vanto di < poter trasforma-

re qualsiasi pervertito de-
linquente in un pacifico cit-
tadino ». 

E' chiaro che queste ope
razioni — che sono in ge-
nere meno distruttive della 
«lobotomia prefrontale » so-
stenuta dal prof. Peserico — 
sono comunque riservate a 
soggetti in prigione o negli 
istituti psichiatrici. Qualsiasi 
libero cittadino americano 
di classe media non chiede-
ra mai di essere soltoposto 
ad una operazione di psico
chirurgia per alleviare, po-
niamo, i sintomi di una psi
conevrosi ossessiva. Egli sa 
benissimo che il trattamento 
di elezione e quello psico-
terapeutico coadiuvato, sem-
mai, da una adeguata tera-
pia farmacologica. Del resto 
6 proprio in America che si 
e affermato. su vasta scala, 
il movimento psicoanalitico 
e questo non solo per l'eso-
do massiccio degli psicoana-
listi dell'Europa centrale a 
cavallo tra le due guerre, 
ma anche per fondamentali 
richieste di mercato. 

II problema 

medico-legale 
Particolarmente difficile il 

problema medico-legale: che 
valore puo avere infatti il 
« responsabile assenso » di 
colui che si sottopone ad 
una operazione di psicochi
rurgia pur di uscire da un 
qualche carcere ove sta scon-
tando lunghe pene detenti-
ve? Che valore puo avere 
1'assenso di qualcuno che 
viene operato proprio per
che ammalato al cervello, a 
quell'organo cioe che gli 
consente di dare il « respon
sabile assenso»? 

Sono, evidentemente, po-
sizioni che richiedono un ri-
pensamento e 1'arresto di 
queste operazioni a meno 
che non ci si voglia trovare 
in pieno clima da < Arancia 
Meccanica ». Tale clima era 
d'altronde gia ben awertibi-
le negli Stati Uniti quando 
le formulazioni del compor-
tamentista Skinner venivano 
utilizzate per strumentaliz-
zare la medicina nella lotta 
di classe. S'era ai primi 
riots, alle prime insurrezio-
ni dei ghetti negri e la teo-
ria comportamentistica dove-
va giustificare la repressio-
ne: si parlava allora di « raf-
forzamento negativo» che, 
nella pratica sperimentale, 
equivale alia somministra-
zione di una robusta scossa 
elettrica al topo che si av-
vicina al cibo sormontato 
dal disco rosso anziche a 
quello sormontato dal disco 
verde. In ultima analisi an
che la psicochirurgia rientra 
tra le grandi tecniche di ma-
nipolazione al servizio delle 
classi dominanti. V'e da spe-
rare che nessuno, in Ita
lia, voglia seriamente segui-
re le orme indicateci dalla 
Fondazione di Sweet, Mark 
ed Ervin. 

Antonio A. Rizzoli 

Premesse e prospettive delFattuale politica di unita nazionale 

II «higlio» delP Irak 
Dalla rivoluzione del 1958 che travolse la monarchia alia recente formazione di un fronte di 
tutte le forze progressiste - Le trasformazioni economiche avviate negli ultimi anni e Tam-
pliamento dell'apparato industriale - II giudizio dei comunisti sugli sviluppi della situazione 
Dal nostro inviato 

BAGHDAD, luglio. 
Uno sciamare di donne e di 

TCiuazzi, all'imbrunire, sulla 
riva e nella corrente del Ti-
gri, che conserva al centra di 
Baghdad un'aria dimessa da 
fiume di campagna; un pro-
fumo di « masguf » e di spezie 
ch'i sale dai ristoranti della 
via Abu Naivas, dove i grossi 
pesci, tratti dalla frescura 
dcll'acqua, hanno agonizzato 
nell'aria rovente del pomerig-
qio; salve di artiglieria e /HO-
chi di artificio; bandiere, stri-
scioni e jestoni di carta cn-
lorata lungo I'itinerario degli 
ospili stranieri, preceduti da 
motociclisti a sirene spiegate; 
suoio di voci umane e di stru-
vienti a corda nella notte 
orientale: questa Vimmagine 
distesu e festiva, che la capi
tate irakena ha offerto duran
te le celebrazioni della « rivo
luzione di luglio». Ad essa, 
il programma dt un'intensa 
scttimana ha consentito di ag-
giuugeme altre, piii fuggevoli, 
come quella di una vwderna 
fabbrica tessile, cento chilo-
metri piii a sud, e quella del 
campo di lavoro di Abu Nui-
sir, negli immediati dintorni 
di Baghdad, dove centinaia di 
giovani volontari lavorano sot-
to la sferza del sole a scava-
re canal: di drenaggio per ri-
scatlare la terra incolta 

11 «luglio» rivoluzionario 
irakeno e fatto di due, ami 
di tre date. La prima rivolu
zione e quella del generate 
Abdel Karim Kassem, che il 
It luglio 1958 travolse il gio-
vane re Feisal (cugino di Hus
sein di Giordania), il suo pri-
mo rninistro Nuri Said e l'o-
diata monarchia, strumentc 
del colonialismo britannico, 
proclamando la Uepubblica. 
Fu allora che, nel clima en-
tusiastico della liberta conqui-
stata. sembro avverarsi il so-
gno deU'unita nazionale: «li-
beri ufficiali* e comunisti, 
«Beath » e nazionalisti nas-
seriani, arabi e kurdi schie-
rali su un solo fronte per un 
avvenire di indipendenza e di 
progiesso. 

Ma fu un sogno di breve du-
rata. Nel giro di un anno, 
conirasti sull'unita araba e 
sulla politica interna presero 
il sopravvento, insanguinando 
il paese. L'8 febbraio 1963, 
Kassem fu a sua volta spaz-
zato via da un « putsch » mi-
litare-baathista, alia testa del 
quale erano i generali Abdel 
Salam Aref e Ahmed Hassan 
El Bakr, gia suoi compagni 
d'atme. Sotto la presidenza di 
Aref. il processo involutivo si 
agnrava. Si susseguono nuovi 
bagni di sangue — dei quali 
sono soprattutto vittime i co
munisti — e nuovi sussulti al 
vertice della vita politica. 

La seconda e la terza c ri
voluzione » sono enlrambe del 
luglio 1968 — poco piu di un 
anno dopo la sconfitta araba 
nella nuova guerra con Israe
li — e si susseguono a breve 
distanza Vuna dall'altra. 11 17. 
El Bakr — che, dopo essere 
stato il prima rninistro di Aref 
si era ritirato denunciando il 
« pnterc personate > e « Vim-
mabilismo > — guida un nuovo 
pronunciamenlo militare-baa-
thista e si impadronisce. sta-
volla senza spargimento di 

saugue. del potere. Sono con 
lui, come membri del nuovo 
« Consiglio della rivoluzione », 
sei uomini: il colonnello Ab
dul Razzak El Nayef e il co
lonnello Ibrahim Abdul Rah
man Ei Daud, che assumono 
rispetlivamente le cariche di 
primo rninistro e di rninistro 
della difesa, i generali liar-
dan El Takriti e Salah Sahdi 
Awmusc, il colonnello Hamad 
Slieal* e il colonnello Saadun 
Ghaidan. 11 30, il nuovo re
gime si epura, sempre in mo-
do incruento, dei portavoce 
piii qualificati della destra: 
Nai/ef 6 arrestato ed esiliato, 
Ei Daud estromesso. Con loro 
sono eliminate altre persona-
Uta, denunciate pubblicamen-
te come «controrivoluziona-
rie ». 

Tra il '68 e oggi vi sono 
stati anche altri mutamenti, 

dei quali il calendario delle 
ricorrenze non tiene conto, ma 
che hanno avuio un peso non 
irrilevante nella definizione 
denli orientamenti della nuo
va « equipe ». Nell'ottobre del 
'70. El Takriti e stato desti-
tusto (esule nel Kuwait, 6 pe-
rito I'anno dopo in un atten-
talo) e nel '71 Ammasc e 
stat<) mandato come amba-
sciatore a Mosca. II « Baath » 
si e € smilitarizzato» e ha 
circoscritto Vinfluenza delle 
forze armate, stabilendo il suo 
controllo su di esse. El Bakr 
e oggi presidente del «Con
siglio della rivoluzione* e se-
gretario del « Baath » e il SMO 
<* vice », nell'una e nell'altra 
carica. e Saddam Hussein. 
esponente dell'ala civile del 
partita. I processi del '68-10 
hanno contribuito a modifica-
re gli equilibri politici. 

Qiutl e il giudizio della nuo
va « equipe» su queste tappe 
della storia nazionale? Negli 
articoli celebrativi della stam-
pa & ricorsa frequentemente 
I'affermazione che la rivolu
zione del '58 e quella del '68 
sono « due anelli della stessa 
catena». Anche se le « te;i-
denze dispotiche » di Kassem 
ne hanno distorto il senso e 
offuicato il fulgore, il 14 lu
glio resta «il giorno della ve
ra indipendenza dell'Irak ». 11 
movimento guidato da Aref 
nel '63 e stato definito dallo 
stesso Ei Bakr, in un discorso 
alia TV, «un tentativo be-
ninienzionato di rettifica», 
che si d pero risolto in « un 
fallimento» aprendo la via 
« a un ritorno controrivoluzio-
nario. a un'intensificazione dei 
periciAi di influenza e di pe-
nehazione imperialistica, al 

dominio delle forze reaziona-
rie e dei parassiti, all'oppor-
tunismo ». 11 17 luglio e stato 
« mvt sforzo originate e since
re) per dare un nuovo e giu 
sin curso al movimento nazio
nale nell'Irak e al movimen
to rivoluzionario arabo nel suo 
im-ieme, in modo conforme ai 
priucipi del " Baath "». La 
lezione di questi anni e che 
I'unita nazionale fa andare 
avanti il paese, e vice versa. 
Occorre dunque «procedere 
sulla via dell'unita, per get-
tare If basi del passaggio al 
socialismo ». 

11 « Baath » ribadisce dun
que le sue aspirazioni egemo-
niche. ma lo fa partendo da 
piemesse che sono, obbietti-
vamenle, aulocritiche. Un 
mutamento di rotta e eviden-
te, del resto, nel bilancio di 
questo quinquennia, che ha vi-

La citti di Mosul, capitate della provincia nord dell'lrak, vista attraverso le rovine di uno storico castello 

Una grande rassegna si apre dopodomani a Firenze 

I millenni dell'arte cinese 
Al Forte di Belvedere saranno esposte testimonianze della pittura e dell'artigianato dalla dinastia T'ang a oggi 
£' la prima importance selezione allestita nel nostro paese dopo la fondazione della Repubblica popolare 

FIRENZE, 27 
E* in aHestimento al Forte 

di Belvedere, a Firenze, la 
grande mostra a Arte cinese: 
pittura e artigianato dalla di
nastia "Fang a oggi » che si 
aprira al pubblico lunedi 
30 luglio. La mostra, che 
e molto attesa dopo il succes-
so di un'altra mostra artisti-
ca cinese a Parigi. e stata 
organizzata nel quadro dello 
sviluppo dei rapporti econo
mic! e cuiturali tra 1'Italia e 
la Repubblica popolare ci
nese 

L'arte cinese. e noto, costi-
tuisce da molti secoli una del
le grandi linee di ricerca e di 
immaginazione poetiche della 
umanita che ha dato. in certi 
periodi. straordinane antici-
pazioni tecniche e di esperien 
ze rispetto all'artc europea. 
II fatto poi che la mostra sia 
la prima selezione dell'eredita 
pittorica cinese che la Cina 
popolare mandi in Occident©. 
e motivo di maggiore inte 
resse 

I compagn; cinesi che Than 
no curata si propongono. con 
la mostra. di mettere in evi-
denza cid che conta della tra-
dizione e di far vedere. per 
accenni essenziali. come e 
quanto le ricerche artistiche 
attuali contlnuino o si stacchi-
no dalla tradizionc. 

Una parte notevole della 
rassegna e costituita dalla se-

leziono delle pitture che van-
no dal millennio precedente 
la nostra era volgare a oggi 
e da un gran numero di 
oggetti (la definizione di « ar
tigianato » usata per questa 
rassegna dai cinesi va inte-
sa, da noi, come aarti mino-
ri»): ceramiche. tappeti e 
tessuti, giade. filigrane, avori, 
ecc. In tutto 76 rotoli di pit
tura e 330 oggetti antichi e mo-
derni. l'arte deirallestimento 
e stato predisposto dagli or-
ganizzatori cinesi che saran
no presenti aU'inaugurazione 
con una delegazione guidata 
da Shen Jou-tsien. 

Vedremo. tra le altre ope-
re, al Forte di Belvedere le 
« Dame in<iioie!Iate » un roto-
lo dipinto al tempo della di-
nast'a Tang, pacsaggi di pit-
tori della dinastia Sung. 1 
a Cavalli » deU'epoca Yuan, le 
scene di vita di corte e quoti
dians deU'epoca classica Ming 
(1368-1662). paesaggi e animali 
dell'Ottocento e. poi, le imma-
gini dipinte da artisti con tern-
poranei come « Diecimila col-
line tinte di rosso» di Li Ke 
Jen e a I fiori di susino» di 
Ho Hsian ning. Tra gli og
getti d'arte di oggi ci sono 
opcre ispiratc alia classiclta 

cinese, variazioni su temi e mo-
tivi tradizionali e opcre che 
rispecchiano e interpretano la 
realta soclalista. Gli organlz-
zatori vogliono anche dimo-

strare. con le opere esposte, 
come, dopo la fondazione del
la Repubblica popolare cinese 
e dopo la rivoluzione cultura-
\e. ci sia stata una rinascita 
della pittura e delle « arti mi-
nori». 

Una curiosita e rappresen-
tata, poi. dalla prcsenta-
zione di opere dell'italiano 
Giuseppe Castiglione (1688-
1766) che lavoro in Cina. col 
nome di Long Shi ning. al 
tempo dell'imperatore Ch.en 
Lung, dipingendo in stile oc
cidental? soggetti di reaita e 
gusto cinesi . 

Un'importante sezione delta 
mostra e quella della cerami-
ca che ha una lunga. meravi 
gliosa storia importante an
che tecnicamente e la cui 
produ7ione, oggi Iargamente 
diffusa in tutta la Cina po
polare conserva gran varieta 
di stili e materiali. Ci sono 
poi nuove giade, nuove scul-
ture in avorio. in pietra e in 
legno. nuovi tessuti e tappeti. 
lacche, filigrane e oggetti in 
vimtni per molti usi. 
' Molti i tipi di porcellane: 

quella di Chintechen nel 
Kiangsi si distingue per il 
colore candido e per le di
verse tecniche dl decorazione 
(a smalto colorato, opaco e 
traslucido). La manifattura dl 
Liling nella provincia dello 
Hunan si distingue per la 
trasparenza del prodotto e per 

le decorazioni sotto smalto; 
della ceramica di Tanggshan. 
nella provincia dello Hopei. e 
rinomata l'ottima qualita del 
materia le impiegato. 

Le ceramiche di Fengfeng 
nella provincia dello Hopei 
sono conosciute in tutto il 
Paese per aver ereditato lo 
stile che caratterizzava i pro-
dotti della fornace popolare di 
Chihchen. nel Nord della Cina. 
In questi ultimi anni, la ma
nifattura di Fengfeng ha pro
dotto ceramiche nei colon piu 
diversi. che sembrano incon-
trare piu che mai il gusto 
popolare. La manifattura di 
Shihwan, nella provincia del 
Kwangtung. ha alle spalle cin
que secoli di storia. La cera
mica di Shihwan, dalle ori-
ginalissime forme arrotonda-
te. deve la sua fama all'abile 
impiego degli smalti. 

Tlising nella provincia del 
Kiangsu. conosciuta come uno 
dei maggiori centri della ce
ramica ha una produzione 
estremamente vana, che si 
distingue per 1'originalita dei 
toni: dal giallo al blu, dal 
bianco al rosso scuro. La 
maggior parte delle cerami
che prodotte a Jungchang, 
nella provincia dello Szechuan, 
sono oggetti di uso corrente. 
Le glare per marinare i le-
gumi, ad esempio, sono Iar
gamente impiegate in tutto 11 
Paese, 

j E" noto che i cinesi lavo-
I ravano la giada gia tremila 
j anni fa. Ancora oggi questa 
j raffinata forma di artigianato 

e assai diffusa, come le opere 
qui esposte dimostrano. Cen
tri di lavorazione della giada 
sono sparsi un po" dovunque 
quelli di Pechino. Sciangai. 
Tientsin. Canton. Yangchou e 
Tsinchou sono i piu rinomati. 
Si utilizzano una trentina di 
varieta di giada: bianca. ver
de, di Hsinyen. di Pechino. 
ecc Con la stessa tecnica 
vengono Iavorate altre pietre 
come agata, coral lo, turchesi 
e lapislazzuli. Gli articoli in 
giada sono soprattutto vasi, 
coppe pregevoh e oggetti or
namental!. 

Le sculture in avorio ven
gono da Canton. Pechino e 
Sciangai. Gli articoli in avorio 
scolpito realizzati a Canton 
sono per la maggior parte tra-
forati. 

Troviamo ancora splendidi 
tappeti. In Cina, la lavora
zione di tappeti risale a due-
mila anni fa. Le citta e le pro
vince piu famose per la lavora
zione (materiali, color), dise-
gni tipicl) sono Tientsin, Pe
chino, la Mongolia interna 

Altra sezione assai bella del
la mostra e quella delle lac
che, sia dipinte sia intagllate. 
Le lacche cinesi raggiunsero 
grande raffinatezza dl fattura, 
al limite dl un vero • pro

prio genere di pittura. nel 
periodo dei Regni Combatten-
ti, circa 2300 anni fa. II pri
mo libro sulla pittura a lacca 
risale alia dinastia Ming (1368-
1644). I maggiori centn di 
produzione si trovano nel Fu-
kien. Kweich e nello Szechuan. 
Ci sono poi le lacche intaglia-
te la cui lavorazione e molto 
complessa. La carcassa in le
gno o bronzo viene ricoperta 
di molti strati di lacca (da 
80 a 300) fatti essiccare a uno 
a uno dopo essere stati graf
fiti con preziosi motivi. 

L'informazione di una mo
stra cosi ricca e complessa, 
e che abbraccia tanti secoli. 
risulta frettolosa e sommaria. 
Bisognera tornare su una mo
stra cosi. anche perche la cul-
tura artistica italiana, che pu
re e tra le esperienze vive 
del presente. soffre di alcu-
ne chiusure antropologiche e 
di vecchie pigrizie intellettua-
li. A tutt'oggi si contano sulle 
dita di una mano gli storici 
d'arte, I critici e gli artisti 
italiani capaci di distnearsi 
nel sublime mondo dell'im-
maginazione figurativa cinese. 
Se si pensa. invece, all'inte-
resse che e'e per la storia 
e l'esperienza rivoluzionaria 
della Cina tale ignoranza ri
sulta un vuoto culturalmente 
assai vistoso. 

Dario Mictcchi 

sto Vapertura del dialogo con 
i comunisti e con i kurdi, Bul
la base del progetto di * Car
ta nazionale * e del * manife
sto » del marzo 1970, I'allean-
za con I'VRSS e, Vanno scor-
so, la nazionalizzazione del 
petrolio. L'ultimo passo 6 lo 
accordo sottoscritto nei giorni 
scorsi con i comunisti per un 
fronte di tutte le forze nazio-
nali e progressiste, accordo 
che ha richiesto un negotla-
to assai lungo. 

« Abbiamo cercato — dice U 
vice presidente Saddam Hus-
se'<n per spiegare questo ri-
tardo — di eliminare lo api-
rito di vendetta e di creare le 
condizioni obbiettive e psicolo-
giche per I'unita nazionale. 
Vogliamo un fronte autentico, 
destinato a durare». Diffici
le dire se e quanto abbiano 
influito sullo sbocco positlvo 
del negoziato il fallimento del 
teutativo di « putsch » portato 
avanti, il 30 giugno scorso, 
dal capo dei servizi di sicu-
rezza. colonnello Nazem Kaz-
zar, e Veliminazione di que-
st'ullimo e dei suoi compHcf. 
Certo. questi avvenimenti 
hanno rafforzato, per usare le 
parole del vice-presidente. 
«la fermezza rivoluzionaria 
del " Baath " » e hanno aper-
to la via a un'ulteriore espan-
sione della democrazia. 

Quanta ai comunisti, essi 
ritengono, ci ha detto Rahim 
Agin, membro dell'ufficio po
litico del PC, che abbiamo 
bievemente incontrato nella 
redazione del quotidiano del 
partito, € Fekr El Jadid », che 
il paese sia entrato « in una 
nuova situazione storica ». « Si 
sono realizzate modificazioni 
politiche e sociali di grande 
importanza. Bisogna essere 
uniti per andare avanti». Si 
riassumono in questo giudizio 
le ragioni del <sit> che i co
munisti hanno detto, senza 
esitazioni, alia sostanza della 
offerta baathista, limitandosi 
a discutere i modi concreli 
dell'unita. Ed e, ci sembra. 
un giudizio da condividere, 
anche se il processo avviato 
non c lineare. 
- € L'Irak va avanti ^ afferma 
un opuscolo, denso di cifre, 
del ministero dell'informazio
ne. Guardando oltre il Tigri. 
alia riva destra, fitta di pal-
•ne, dietro le quali si estende 
i^na parte residenziale della 
citta, due edifici sembrano 
simbcleggiare i cambiamenti 
dl questi anni: il moderno. 
imponente grattacielo del mi-
n\steto della pianificazione, 
che spicca sulla bassa c skyli
ne* della capitate, e quello 
del portamento, chiuso e inat-
tivo tra i suoi giardini. Lo 
sviluppo del paese e tangibi-
le. Nei quindici anni trascorsi 
dajla caduta della sua «Ba-
stiglia». Baghdad i passata 
da mezzo a due milioni di 
abUanii, ha ampliato il suo 
apiarato industriale, i dive-
nuta la capitate di uno Stato 
che utilizza abilmente le sue 
risrjrse minerarie; gli investi-
menti previsti dal nuovo pia
no ammontano a 1560 milioni 
di * dinar», contro i 610 del 
1965'69; il ritmo di crescita 
deH'economia e super'tore al 
10 per cento: il reddito nazio
nale c passato dai 757 milio
ni del '67 a 1250 milioni, quel
lo * pro capite » da 88 a 124 
€ dinar ». Nelle campagne, il 
numero delle cooperative e 
delle aziende di Stato e rad-
doppjalo. L'eroluzione politica 
invece ha richiesto tempi piii 
lunghi. 

Percorrendo la central* via 
Saadin. uno dei punti di con-
ceutramento per la manife-
stazinne conclusiva, e. piu tat-

• di. assistendo all'ingresso dei 
I cortei nello stadio «AI 
| Scianb*, abbiamo avuto la 

sensazione di una vastita di 
cor.tensi. non ancora approda-
ti. ti.ttaria, a unautonomia di 
espressione. del sussistere di 
un divario tra i due «lirel/t > 
ai quali si srolge la vita po
litica. Sfilavano mililanll baa-
th'-tli. comunisti. democratici 
kurdi e delle organizzaziom 
sindacali. per la prima volta 
uniti sotto bandiere celesti, 
gialle, rosse e verdi, raccolte 
a gruppi. Striscioni con paro
le d'ordine, fiammanti tute 
blu e simbolici mitra di legno. 
con finta baionelta in canna. 
Clamore assordante di «slo
gan >, scanditi dai ragazzi 
delle organizzazioni paramih-
tari baathiste in uniforme di 
fatica «khaki». Frenetiche 
caralcate dei nuovi arrivati 
sul pralo dello stadio, in uno 
sventolio anch'esso ritmato di 
berretti. Un tuono di voci, ir-
re'Ue nella ripetizione ossesii-
ra delle stesse frasi, ha so-
rerchiato quelle dei tre ora-
tori, rendendo i loro dtscorsi 
inudibili dalla prima all'ulti 
ma parola. Uingresso delta 
rappresentanza comunista. 
massiccia e compat'a, avera 
suscitato, insieme con gli ap-
plausi, fischi e reazioni pole-
m{c/ic. Uno strascico del cec-
chio spirito di fazione? 1 com
pagni sorridono. « Direi piut-
tosw — ha osservato uno di 
loro — spirito di compeli-
zione >. 

Ennio Poffto 


