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Scelte e urgenze 

La politica 
nucleare 
Un insieme di problemi da affrontare nel 
quadro di una ripresa degli studi e dei 
programmi - Verso il convegno del PCI 

In molti ambienti scien-
tifici, cd anche negli uffici 
governativi c nelle compa-
gnic industriali che decido-
no la politica della ricerca, 
si discute il scguente pro-
blema: e tramontata la fun-
zione di punta che ha avuto 
per quasi mezzo secolo la 
ricerca nucleare? In effetti, 
per alcuni decenni le ricer-
che sul nucleo dcll'atomo e 
sulle particelle eleincntari 
che costituiscono la materia 
hanno aperto la strada ad 
una profonda rivoluzione 
nolle conoscenze umane 
(mutando i modelli della fi-
sica classica) e nella vita 
stessa degli uomini (ponen* 
do a disposizione strumenti 
distruttivi e fonti energeti-
che di smisurata potenza), 
ed hanno influenzato la cul-
tura, la politica, i rapporti 
internazionali. 

Da qualche anno, co-
struendo accelerator! di par
ticelle sempre piii gigante-
schi si sono accumulate mi-
riadi di conoscenze parziali 
sulla materia, ma e stato 
sempre piu debole il lavoro 
di sintesi e di sistemazio-
ne teorica di questi dati. 
D'altra parte, le industrie 
hanno avuto, dalle ricerche 
nucleari di base, un alimen-
to di innovazioni tecniche 
e di applicazioni pratiche 
nieno immediato e meno 
diffuso che nel passato. Ra-
gioni culturali e ragioni 
economiche hanno percio, 
spinto molti governi (come 
negli USA) a ridimensiona-
re i programmi di ricerca 
nucleare, a licenziare i fi-
sici, a cercare nuovi settori 
(la biologia, l'ambiente; ma 
piu spesso, ricerche con fi-
nalita militari o ricerche 
immediatamente utilizzabi-
li industrialmente) come 
scienze trainanti, nelle qua-
li concentrare uomini e mez-
zi per ottenere risultati di 
rilievo. 

In Italia, partendo dal fat-
to che le ricerche nucleari 
assorbono un'alta percen-
tuale delle spese totali dedi
cate alia ricerca scientiiica, 
si e cominciato a parlare di 
gigantismo ed a proporre ri-
dimensionamenti nei pro
grammi- Ma in verita, que-
sta sproporzione deriva 
piuttosto dal nanismo di cui 
soffrono, nel nostro paese, 
le altre ricerche nelle scien
ze naturali, storiche e so-
ciali, che bisognerebbe svi-
luppare per portarle al li-
vello di finanziamenti e di 
qualita scientifica che e sta
to raggiunto in campo nu
cleare. 

Dalla scuola di Fermi in 
poi, l'ltalia ha una tradi-
zione ininterrotta di gruppi 
di ricerca di valore interna-
zionale. Ma ha anche una 
tradizione di pessimo gover-
no di queste capacita scien-
tifiche, da indirizzare alio 
sviluppo economico e cultu-
rale del paese. 

II fascismo, come e noto, 
con la campagna razziale 
costrinse alcuni dei fisici di 
maggiore impegno ad emi-
grarc. Dopo il fascismo, il 
tentativo che fece Ippolito 
di creare, con il Comitato 
nazionale per l'energia nu
cleare (CNEN) una base 
per applicazioni energetiche 
(che ebbe qualche affinita 
con la politica di Mattei nel 
campo degli idrocarburi) fu 
stroncato da un attacco go-
vcrnativo ispirato dagli 
americani, i quali erano di-
sposti a consentire ed anzi 
•d utilizzare le ricerche fon-
damentali svolte in Europa, 
ma non ad ammettere con-
correnze nella costruzionc 
dei reatlori cncrgetici, sui 
quali hanno infatti impian-
tato un solido monopoiio. II 
CNEN non si e piu risollc-
vato, ed anzi neU'ultimo pe-
riodo (presidcnza Clemcn-
tel) e stato coinvolto in 
oscure operazioni andreot-
tiane, come la giustificazio-
ne della base nucleare USA 
a La Maddalcna, cd e stato 
subordinato a scelte indu
striali che soffocano il ne-
cessario sviluppo verso un 
ampliamento delle fonti 
energetiche nucleari 

Una situazione di maggio
re efficienza esiste nell'Isti-
tuto nazionale di fisica nu
cleare (INFN), che si occu-
pa principalmentc di ricer
che di base, che vengono 
svolte nei laboratori di Fra-
scati cd in altre scdi, quasi 
sempre collcgate all'Uni-
vcrsita. L'IN'FN ha anche 
una gestione piu democra-
tica, basata su assemblee e 
consign elettivi, che non an-
nullano il tradizionale pa-
ternalismo accadcmico ma 
consentono una certa parte-
cipazione di tutti i lavorato-
ri della ricerca. Da qual
che tempo, tuttavia. anche 
la situazione dell'INFN pen-
cola verso la crisi, per le 
carenze di indirizzo c di cer-
tezza nei finanziamenti e 
nei programmi, c per le ri-
percussioni del marasma 
che colpisce i due interloeu-
lori tradizionali c ncccssari 

dell'INFN, e quindi della ri
cerca di base: il CNEN per 
le applicazioni pratiche, e 
l'Universita per la forma-
zione culturale. 

Nell'Istituto di fisica nu
cleare, questa crisi sta por-
tando a molti ripensamenti. 
Alcuni si domandano, con 
legittima perplessita, se 
queste ricerche, per le qua
li l'ltalia spendc diecine di 
miliardi, diano sufficicnti 
benefici al paese, e chie-
dono che i futuri program
mi tengano piii conto delle 
possibili applicazioni tecno-
logiche nell'industria, e dei 
possibili effetti culturali 
nella scuola; ma non riesco-
no a stabilire un collega-
mento con le lotte dei lavo-
ratori per lo sviluppo econo
mico, e con la riforma del-
1'Universita, rischiando cosi 
di parlare nel vuoto. Altri 
tendono piuttosto, mossi 
dalla logica preoccupazione 
di evitare che 1'INFN sia 
travolto dalla crisi del 
CNEN e dell'Universita, a 
sviluppare questo istituto 
come ente autonomo, acqui-
sendo come proprieta i la
boratori di Frascati e stac-
candosi dal CNEN; ma ri-
schiano di restare prigionie-
ri di una torre costruita 
sulle rovine di quei proces-
si formativi e di quelle ri
cerche tecnologiche senza i 
quali la ricerca fondamen-
tale cresce su se stessa, co
me una vuota SDirale. 

I lavoratori della ricerca, 
attraverso i sindacati unita-
ri recentemente costruiti, 
mostrano giustificata indi-
gnazione verso il governo 
che nega perfino la ratifica 
di accordi firmati da tem
po che prevedono migliora-
menti ben modesti in rap-
porto alia qualifica del per-
sonale, e profonda preoccu
pazione per ristrutturazioni 
degli enti che avverrebbe-
ro a danno della stabilita 
del lavoro e dei diritti ac-
quisiti; ma stentano a pre-
cisare oroposte globali che 
facciano risaltare pienamen-
te la funzione positiva del
le organizzazioni sindacali. 

Alcune scelte, peraltro, 
non sono ulteriormente rin-
viabili. Molte diecine di mi
liardi sono richieste per i 
programmi del CNEN e del
l'INFN, ed e chiaro che le 
forze di sinistra, pur soste-
nendo 1'esigenza del flusso 
dei finanziamenti, debbono 
veder chiaro nell'uso di 
queste somme. Per esempio, 
i programmi del CNEN de-
vono garantire il rapido svi
luppo dell'energia di fonte 
nucleare in Italia, e non di-
sperdersi in rivoli sotterra-
nei di finanziamento ad al
tre industrie. Per esempio, 
i contributi e le forme di 
partecipazione dell'Italia ai 
centri di ricerca europei 
(come il CERN di Ginevra) 
devono essere ristrutturati 
per garantire che i vantag-
gi culturali cd economici 
del paese siano adeguati 
agli investimenti, e per cor-
reggere Passurda situazione 
nella quale il paese piu po-
vero (l'ltalia) paga di piii e 
ottiene di meno. Per esem
pio. la possibility di costrui-
re un acceleratore di parti
celle (il Supcradone) di po
tenza maggiore di quello 
csistcnte a Frascati (Ado-
ne) deve essere presa in 
esame solo quando siano 
state utilizzate compiuta-
mente tutte le possibility 
delle macchine esistenti 
(1'Adone e fermo da mesi 
per la difficolta di impo-
stare una scconda serie di 
esperimenti, dopo la prima 
utilmente conclusa). 

Anche la controversia sui 
laboratori di Frascati pud 
essere risolta. cvitando pas-
saggi di proprieta e opera
zioni di poterc, studiando 
non gia il congelamento ma 
il superamento dcll'attuale 
convenzionc per garantire 
sia 1'efficicnza dell'INFN. 
sia il collegamento con la 
politica energetica, con lo 
sviluppo industriale e con la 
qualificazione dell'Universi
ta Rp^tano aperti problemi 
piii complessi. come il rap-
Dorto fra la ricerca nucleare 
e I'insieme della ricerca 
scientifica e tecnologica (su 
questo punto. e in discussio-
ne il progetto di legge del 
PCI sulla ricerca). come gli 
aspctti tcorici c filosofici 
delle ricerche nucleari (su 
questo punto. il quadcrno di 
Crttica marxism «Sul marxi-
smn e le scienze » ha aper
to un interessante dihatti-
to) L'importante e che que
sti problemi .siano affronta 
ti non gia nel deserto pro-
vocato dalla crisi degli enti 
di ricerca. ma nel rifiorire 
degli studi e dei program
mi A questo scopo, il PCI 
sollecita un impegno di tut
te le forze sindacali, cultu
rali e politiche, c intende 
contrihuirvi. nel prossimo 
autunno, con un proprio 
Convegno sul tema della ri
cerca in campo nucleare. 

Giovanni Berlinguer 

II problema della casa nei paesi dell'Europa occidentale 

I LEONI DELL'EDILIZIA TEDESCA 
Negli anni del « boom » incontrollato certi impi enditori hanno realizzato fortune gigantesche, ma ora alcuni 
« crack » fanno balenare la minaccia di una grossa crisi in tutto il settore delle costruzioni -1 prezzi delle abita-
zioni salgono alle stelle, il mercato stenta ad assorbire - Migliaia di appartamenti invenduti nelle grandi citta 
11 settimanale tedesco « Der 

Spiegel», in un ampio servi-
zio pabblicato neU'ultimo mi-
mero di luglio, ha dato noti-
zia di tre grossi Jallimenti di 
cui sono slate protagoniste nei 
giorni scorsi alcune delle 
maggiori imprese edilizie ope
rand nella Germania occiden
tale, e di altri che minaccia-
no, nella prospettiva di una 
crisi generate che potrebbe 
colpire I'intero settore delle 
costruzioni dopo un periodo di 
« boom » incontrollato che ha 
visto salire in misura verti-
ginosa i prezzi delle case pa-
rallelamente ai profitti realiz-
zali in pochi anni dai 200 
«leoni delle costruzioni» 
(<r die Bauloewe *). I proble
mi non si manifestano in mo-
do poi troppo dissimile nei 
diversi paesi retti a regime 
capitalistico, com'e logico ed 
inevitabile che sia: dopo Lon-
dra e Parigi — le cui situazio-
ni abbiamo cercato di illu-
strare in due precedenti arti-
coli — e ora Bonn. 

Gli apologeti del sistema 
basato sulla speculazione e lo 
sfruttamento ci avevano sem
pre parlato della Germania 
occidentale come del paese 
ove il problema della casa 
era ormai risolto e I'iniziati-
va pubblica rispondeva quasi 
per intiero alle necessita della 
popolazione. Le cose non stan-
no in realta proprio cosi. Ce 
lo dice la rivista tedesca: 
<r Mentre lungo tutto il terri-
torio della Repubblica Fede
rate sono migliaia le famiglie 
fruenli di un normale reddito 
di lavoro che rimangono in 
atlem di un alloggio popolare 
dallo stato, nella sola citta 
di Monaco — secondo un rile-
vamento effettuato dalla Cas-
sa di risparmio edilizio della 

"regione bavarese — su circa 
15.000 appartamenti recente
mente costruiti dall'industria 
privata, ben 8.300 rimangono 
invenduti». Cosi a Francofor-
te: da quattromila a 6.000 
alloggi vuoti o invenduti: a 
Dusreldorf: 1.200 su 6.000; ad 
Amburgo, 2.000. 

« Gli ultimi 5 anni — ci in-
forma ancora la rivista — 
dopo che ti paese aveva su-
perato la recessione che ca-
ratterizzo il governo di Erhard 
nel 1967, hanno rappresentato 
il periodo d'oro per I'industria 
delle costruzioni: le imprese 
produttrici di materiali, i me-
diatori di vendite, le imprese 
costruttrici. i notai incaricati 
di stipulare gli atti di com-
pravendita, hanno tutti fatto 
affari a palate, speculando sul 
processo inflaltivo della mo 
neta. Ma giunti al sesto anno 
essi si trovano ora impigliati 
nella spirale da loro stessi ali-
mentata ». 

E' la stessa storia. In una 
situazione di progressiva per-
dita di valore della moneta, 
come quella che caratterizza 
attualmente tutto il mondo ca
pitalistico, quello immobiliare 
diventa il classico «investi-
mento-rifugio». la sede dove 
la gen'.e cerca di porre al ri-
para i propri risparmi dall'as-
salto deU'inflazione. 1 falchi 
della speculazione piombano 
pronlx sull'affare Non si co 
struisce piu per ottenere un 
reddito o un profitto che re-
muneri oltre al lavoro il ca
pitate impiegato. ma nella so
la prospettiva che I'immnbile 
aumenti il proprio valore, 
raddnppiandolo o magari tri-
plicandolo in pochi anni. La 
produzionp di case non e piu 
di conseguenza rapportata a 

AMBURGO — Gli edifici del nuovo « centra direzionale » 

quello che e il fabbisogno in un 
momento dato, quanta a loca-
lizzazioni e per cid che con-
cerne i tipi richiesti: con la 
conseguenza di una crescente 
carenza di alloggi di tipo eco
nomico accanto ad una ecce-
denza di fabbricati di lusso. 
Non ci si preoccupa che le ca
se rimangano vuote: I'essen-
ziale e che esse aumentino di 
valore. 1 prezzi vanno cosi 
alle stelle; fino a che il mer
cato non assorbe piu e viene 
il crack. 

Esattamente come da noi: 
come in tutti i paesi capitali-
stici dove si lascia mano li
bera alia rendita. E come in 
Italia, al centra di tutta que
sta girandola di fuochi d'arti-
ficio e dell'aumento verligino-
30 dei prezzi e dei costi delle 
case, troviamo il sistema cre-
ditiz'm. Le banche danno i sol
di ad occhi chiusi ai grossi 
imprenditori che vogliono co-
struire (ma solo ai grossi. na-
turalmente) e rialzano di con-
tinuo il prezzo del denaro pre-

stato. 
In una sentenza emessa dal 

tribunale di Francoforte in oc-
casione di uno di questi falli-
menti, i giudici hanno rimpro-
verato i dirigenti delle banche 
locali per aver assegnato ere-
diti per 70 milioni di marchi 
«senza aver mai richiesto o 
visto una sola volta lo statuto 
o un bilancio della societd in-
teressata, tie aver preso alcu-
na informazione ». In un altro 
caso — sono questa volta i 
giudici di Norimberga a sen-
tenziare — su un bene im
mobile dato in garanzia e va-
lutato a valore di mercato 
per 616.000 marchi, la Banca 
ha concesso un prestito di un 
milione di marchi c trala-
sciando persino di prendere 
visione dello stato dell'immo-
bile in questione e senza nem-
meno curarsi di sapere in 
quale localita esso fosse si
tuate >-

E* in questo modo che si 
sono formati in pochissimi an
ni imperi giganteschi. II co-

strultore Otto Schnitzenbau-
men di Agsburg in Baviera — 
i dati sono sempre tratti dal
la rivista c Der Spiegel » — 
comincio la sua altivita nel 
'59: possiede oggi tin patrimo-
nio di appartamenti per abita-
zione, alberghi, centri com-
merciah valutato all'incirca a 
700 milioni di marchi (il mar-
co e attualmente al cambio a 
265 lire). Cosi Josef Schirghu-
bar. altro « leone » dell'edili-
zia bavarese padrone dell'im-
presa di costruzioni «Casa-
Arabella », costrultore e pro
prietary dell'hotel Sheraton di 
Monaco, proprietario unico 
della compagnia aerea tede
sca per i volt charters, com-
proprielario della Konkurrenz-
firma della Baviera. Co
si Josef Kun di Homburg. che 
vantara un fatturatn annuo di 
309 milioni di marchi. fallito 
in questi giorni per uno sco-
perto di 680 milioni- Cosi il 
costrultore di Norimberga 
Werner Freitag, che c con il 
denaro delle banche, aveva 

potuto moltiplicare, a macchia 
d'olio il raggio delle proprie 
inizialive riuscendo ad impie-
gare nelle costruzioni gia in-
traprese e non ancora finite 
i credili ottenuti per i pro
grammi futuri; avendo egli 
iniziato nel '64 con una pro
prieta di sole 34 case, aveva 
ora progettato di erigere tra 
Francoforte e Wiesbaden una 
inlera citta-territorio, finan-
ziata all'inizio con 107) milioni 
di marchi dal piano elabora
te dal governo regionale per 
la regione dell'Hessen >. In 
conclusione. nell'anno 1970, 
mentre I'industria di trasfor-
mazione realizzava un guada-
gno del 20,5%, nell'industria 
dell'edilizia la quota di guada-
gnn e slat a del 27.1%. 

Ma quali sono di fronte a 
questa situazione i rimedi, le 
soluzioni intraviste. gli inter- i 
venti proposti? Una politica 
di programmazione dell'edili
zia. che si proponga di rego-
lame la prodtizione ed il mer
cato mirando prima di tutto i 

al soddisfacimento dei fabbi-
sogni, deve poggiare su tre 
pilastri irrinunciabili: un suf-
ficiente intervento pubblico 
che assicuri e soddisfi la fa
scia di domanda costituita dai 
redditi piu bassi e suscitata 
dalla mobilita del lavoro; una 
politira del credito che sappia 
incoraggiare e selezionare le 
iniziative in misura inversa-
mente proporzionale alia com-
ponente speculativa presente 
in esse; un controllo genera
te della rendita, che miri a 
comprimerla attraverso una 
legislaziom: che regoli Vuso e 
la gestione dei suoli e del ter-
ritorio. 

Quanta al secondo di questi 
tre requisite quello delle bun-
che e del credito, abbiamo gia 
detto. Per il primo — I'inizia-
tiva del settore pubblico — e 
qui certamente il punto di 
maggior diversificazione ri-
spetto alia situazione italiana; 
ed e questo senza dubbio il 
motivo per cui una situazione 
congiunturale di indubbia gra-
vita quale abbiamo sopra de
lineate, si fa sentire con un 
peso relativamente piii mode-
sto sugli strati di lavoratori 
non abbienti, e provoca rea-
zioni meno immediate: la bor-
ghesia tedesca ha assicurato 
sempre un intervento pubbli
co nell'edilizia — direltamen-
te da parte dello stato o per 
iniziativa dei « Lander » — in-
comparabilmente superiore a 
quel 3,6 per cento sul totale 
da noi registralo nel corso 
del 12. 

Per cid che concerne il re
gime e la politica dei suoli il 
discono e del tutto aperto e 
la situazione non e nella so-
stanza molto dissimile dalla 
nostra. E' stato infatti questo 
uno dei terreni principali di 
scontro tra deslra e sinistra 
al recente congresso della so-
cialdemocrazia tedesca tenu-
tosi ai primi di aprile ad Han
nover e finite per il momen
to senza ne vincilori ne vinti, 
con la nomina di una com-
missione incaricata di elabo-
rare «in un tempo ragione-
vole » nnot'i" pn'ncipi e norme 
che regolino la proprieta dei 
suoli e degli alloggi. 

E' un fatto. tuttavia, che al 
congresso la direzione uscente 
non e riuscita a far passare i 
punti principali della propria 
mozione che escljidevano ogni 
forma di nazionalizzazione dei 
terreni o di esproprio da par
te dei comuni: il congresso, al 
contrario. malgrado la opposi-
zione di parecchi membri del
la direzione tra i quali il mi-
nistro della gitistizia e quello 
per le costruzioni, ha votato 
una mozione presentala dalle 
sinistre con la quale si chie-
deva al Parlamento il varo di 
una legge che. al fine di con-
tenere i prezzi e fermare la 
speculazione, riservi solo ad 
organismi pubblici il dirilto di 
negoziare la compravendita 
dei terreni e delle abitazioni. 
Ed e un fatto, soprattutto. che 
proprio su questa questione 
della riforma dei suoli si sia 
qualificata la battaglia dei 
giovani < JuSos » e della sini
stra, che hanno al congresso 
'naspettalamente conquistalo 
un terzo dei posti degli orga
nismi dirigenti; quegli JuSos 
die appunto in alcune delle 
maggiori citta della Germania 
occidentale quali Monaco o 
Francoforte registrano le po-
sizioni di maggiore influenza. 

Piero Della Seta 

UNA MOSTRA NELLE SALE DEL MUSEO MEDICEO 

Le sculture della collezione Riccardi 
Le opere esposte al pubblico sono un terzo della intera raccolta iniziata sul finire del '500 - Un lavoro di ripulitura 
che e cominciato all'indomani deH'alluvione del '66 - Splendore e decadenza di una famiglia di mercanti fiorentini 

FIRENZE. luolio 
Nelle sal.-' del Museo Medi 

ceo. a Palajao Medici Riccar 
di. e stata allestita una mo-
stra d.M busti marmorei del 
la collezione Riccardi restau 
rati dopo l'alluvione del 1966 
L'iniz>ativa che e stata pro-
mossj dall'amministrazione 
provinciate di Firenze in col 
laborszion.? con la soprinten 
denza alle antichita della 
Etruria. segue di pochi mesi 
la prima delle mostre del ci-
clo mediceo. quella dedicata 
al t Tesoiv. » di Lorenzo il Ma-
gniTico ch- ottenne tanto sue-
cesso di pubblico e di critica. 

II successo si e nnnovato 
con questi rassegna di scul-
tur*. che rappresentano cir 
ca un terzo dell'intera raccol 
ta iniziata sul finire del '500 
da Riccardo Romolo Riccar 
di. ricco mercante fiorentino 
ed intimo della famiglia dei 
Medici. Anz: la storia dei Ric
cardi si intreccia intimamen-
te con quella dei Medici, dai 
quali — sotto il granducato 

di Ferdinando II — nel 1629 
essi ottennero il marchesato, 
entrando a far parte della cor-
te medxea. come dignitari e 
subendone il forte ascendente 
culturale. 

Acquistato nel 1659 il Pa
lazzo di Via Larga dagli stes
si Medici, i Riccardi abbeili 
rono la quattrocentesca di-
mora, riempiendola di colte-
zioni di straordinarie cose di 
arte; quadri. ceramiche. araz-
zi. monete. Iibri di inestima-
bile valore e marmi, prove-
nicnti dagli scavi romani. 

I busti marmorei furono si
stema?:. in seguito alia ristrut-
turazione del Palazzo secon 
do i canom decorativi seicen 
teschi. in nicchie e mensole 
ricavate lungo le pareti del 
cortile principale ed in altri 
amb;emi appositamente idea 
ti, ma solo nel 1745 fu com 
pilato un inventario comple 
to della grande coHezione, ar-
rivato fino a noi sotto il ti-
tok) < descrizione doll'iscrizio-
ni, Bassorilievi, Busti esisten

ti nel cortile del nostro Pa
lazzo di Via Larga ». La ca-
talogazione della raccolta 
coincise con l'inizio del de-
clino della famiglia Riccardi, 
che aveva legato le sue sorti 
politiche e fmanziarie a quel
le dei Medici e che non riusci 
a insenrsi nel nuovo clima 
instauralo dai Lorena. 

Dopo due secoli di splendo
re i R:ccard. decaddero rapi-
damente tanto che sul finire 
del "700 furono costretti a 
mettere all'asta tutti i loro 
favolas: tesori. Quadri e mo 
nete si disperse™ per il mon 
do. A Palazzo Medici-Riccardi 
restaronn i Iibri ed i busti 
marmorei, per la maggior par
te copie romane di sculture 
greche: pezzi di grande valo 
re artisUco ed archeologico. 
Re.starono nelle loro nicchie 
fino al 1939 quando furono 
ricaUilogati e risistemati. Poi 
nel 196G. alcuni mesi prima 
deH'alluvione, furono nuova-
mente tolti dalle nicchie e dal
le mensole per essere puliti, 

folografaU. restaurati. II fan-
go e la nafta trascinati dal-
I'Arno straripato li sommerse-
ro nella limonaia di Palazzo 
Medici Riccardi, dove erano 
stati sistemati. 

c Le sculture — dice la dot-
toressa Tea MarUnelli. che ha 
curate la moitra — si presen-
tarono talvolta ridotte a ma 
scheroni scuri e completa-
meiHe coj.iarse di macchic 
brune. piii o meno intense. 
che avevano deturpalo in mo
do partcolare i volti. tanto 
cha a!cur.i apparivano irrico-
noscibi'i. Ci si accorse che 
oramai le sostanze oleose ave
vano impregnato il marmo ed 
erano state assorbite in mo
do tale che i primi tentativi 
di pul:turo con sostanze che 
non intaccassero la materia 
non approdarono a nulla. Per 
di p!u molti pezzi erano mu-
tilati, poiche la lunga perma-
nenza nell'acqua aveva sckrf-
to i collanti dei vecchi restau-
ri ed alcune teste si presen-
tavano staccate dai busti ai 
quali non appartenevano ori-

ginariamente. Lo spettacolo 
era quind: quello che ci si 
poleva aspettare piuttosto do 
po un terremoto che dopo 
un'aliuvione: nasi, orecchie. 
punta d: barb a ed altri fram 
menti di restauro erano ca-
duti e giacevano accanto alle 
sculture cui appartenevano ». 

L'opera di ripulitura e du-
rata quasi sei anni ed ora par
te della preziosa collezione vie
ne presentata in maniera cri
tica all'attenzione degli stu-
diosi e del pubblico. ponen-
do in rilievo i valori archeo-
logici ed artistici delle opere. 
Con questa mostra inoltre si 
e voluto aprire un serio e 
costruttivo discorso sul tanto 
delicato quanto attuale pro
blema del restauro di scultu
re antiche. che gia sono pas-
sate fra le mani. piu o meno 
abili. di restaurs tori del 600 
e del 700 

E' piu giusto lasciare le 
sculture nelle condizioni in 
cui furono estratte dagli sca
vi de! tardo Rinascimento? 
Oppure si deve procedere al

ia risislemazione voluta dai 
Riccardi? Per il momento si 
e proceduto. come testimonia 
La mostra lungo due direttri 
ci: si sono conservati i vec 
chi restauri ben eseguiti in 
alcuni casi. « mentre si e adot 
tato il criterio del restauro ar
cheologico per quelle scultu
re che avevano subito danni 
irreparabili o per quelle che 
risultavaro falsate e appesan-
tite da interventi grossolani >. 

Si e quind. creduto di non 
riattaccaru le parti cadute ed. 
anzi, in alcuni casi si sono 
volutamente tolte per resti-
tuire alia scultura antica tut
ta la sua purezza. 

La mostra di questa parte 
dei marmi riccardiani dovreb-
be — neH'intenzione dei cu-
ratori — rappresentare il pri
mo passo verso la sistema-
zione defmitiva di tutta la 
collezione e quindi della sua 
permanente esposizione al 
pubblico a Palazzo Medici-
Riccardi. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Previsioni 

sospette 
sul ministero 

deil'Ecologia 
Non appena istituito il nuo

vo ministero deU'ecologia, la 
Confindustria si e affrettata 
a comunicare, tramite una 
conferenza stampa, di nutri-
re « seri dubbi» sul fatto che 
tale ministero possa svo.lgere 
con successo il proprio com-
pito. L'ingegnere Diego Guic-
ciardi, presidente del Comita
to tecnico della Confindustria, 
ha fatto sapere di temere che 
il ministero deU'ecologia «fi-
nisei per fare la fine di 
quello per la riforma buro-
cratica, i cui risultati, dopo 
tanti anni, sono noti a tutti ». 

Queste preoccupazioni da 
parte dell'associazione che ac-
coglie in se i pe«giori inqui-
natori italiani (non dimenti-
chiamo che 1*85% dell'inqui-
namento delle acque ed il 
75 di quello atmosferico so
no dovufi ad emissioni non 
depurate da parte dell'indu-
stria) sono state riportate dal 
«Corners della Sera» e ri-
prese, con ancora maggior du-
rezza. da <t La Stampa ». 

Quest'ultimo giornale ha 
parlato di Achille Corona — 
il responsabile, appunto, del 
nuovo dicastero — come di 
un ministro «con il capo 
coperto di spine ». <r gettato 
in un trabocchetto feroce > 
e costretto ad occupare un 
posto « vischioso e sinistro >. 
II giornale torinese ha fatto 
questa previsione sul future 
politico del ministro: «I col-
leghi deH'Industria. dei Lavo-
ri Pubblici. dell'Interno, del
la Marina, delle Partecipazio-
ni Stata!j lo schiacceranno ap
pena muovera le labbra per 
obiettnre qualcosa ». E anco
ra: * Un ministero deU'ecolo
gia italiano sembra avere so
lo tre possibiiita: essere com
plice, inutile o al piu presto 
dimissionario ». 

Questi interventi sono indi-
cativi di una intenzione poli
tica. II «clan J> degli in-
quinatori mette come puo le 
mani avanti. La Confindu
stria si propone infatti di 
costituire un Comitato per 
la difesa dell'ambiente. un 
nuovo e fumoso calderone 
che lasci in pratica le cose 
come stanno e permetta alle 
grandi industrie di continua-
re ad inquinare e a farsi pa-
gare dalla collettivita il co-
sto delle depurazioni con 
* contribut'" a fondo perduto », 
secondo le tesi esposte da 
Guicciard' nella sua ffonfe-
reoza stampa. I grandi indu
strial:. poi. sono anche dispo-
sti a concedere la presidenza 
di questo Comitato al mini
stro deU'ecologia. certi del fat
to che egli sara travclto da 
una pletora di forze. da loro 
stessi controllate. 

E' inutile in questa sede 
far previsioni su cid che il 
ministero fara: ci interessa 
di piu vedere, riguardo alle 
scelte operative immediate, 
cio che pud concretamente 
fare in bast ai propn poteri. 
In primo lugo. sarebbe gia 
un notevole passo in avanti 
se si riuscisse a far applicare 
le legi»i vigenti. che — e ben 
noto — sono sufficienti per 
un intervento anche a largo 
raggio. Ii rispetto delle norme 
legislative potrebbe costringe-
re i grandi inquinatori finora 
impuni'i a depurare i loro 
scarichi e giungere cosi nel 
giro di pochi anni alia solu-
zione di molti problemi ri-
guardanM le acque superficia-
li e l'atmosfera. Lo stesso di
scorso vale per gli incencH 
dolosi de: boschi fino ad ora 
attnbuili all'autocombustione, 
mentre in realta sono dovutf 
agli speculator!. Non meno 
ampi sono i poteri attnbuiti 
dalla legge per controllare lo 
impiego di sostanze tossicha 
nei generi alimentari; a que
sto proposito sarebbe dovero-
so denunciare all'opinione 
pubblica. oltre che al magi
stral), il nome delle ditte 
responsabil.. 

Si ricordi infine che vi so
no in Italia decine e centi-
naia dl giovani preparaU. di 
scienziati lasciati volutamente 
in una sorta di limbo opera-
tivo da chi fingeva di fare 
per in realta non fare II mi
nistero deU'ecologia potrebbe 
essere un utile punto di ri> 
ferimento per tutte queste 
forze. 

Guide Minzoiw 


