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• CaraSabrina, 
per una volla tanto rinuncio a rispondere ad una lettera, preferendo 

pubblicare le sue opinioni riguardo una comspondenza qui ospllala qual-
che settimana fa. La sua lettera, infatti, pone a mio parete un problema as-
sai diffuso tra i giovani come lei: la solitudine. Per molle donne di talento, 
infatti, la scelta di stare da soli non e sempre e necessariamente sinommo 
di liberta; rnolto spesso 6 una scelta dolorosa che viene dopo una sene di 
tentativ) failiti, di insuccessi affettivi che lasciano dietro una lunga scia di 
amarezze che inevitabilmente segnano la vita. Molte giovani donne corro-
no dunque il rischio di assumere un atteggiamento di generate ostilita nei 
confronti dell'altro sesso. Non che voglia sostenere che esse non abbiano 
tutte le loro buone ragioni per reagire in modo cosl nsoluto e sconfortato. 
Cid che vorrei sottolineare e una tendenzache mi pare latente nella nostra 
societa verso una contrapposizione tra i sessi che non conosce piu i toni 
aspri e ideologici, ma dialettici, che hanno caratterizzato le battaglie di 
emancipazione femminile dei decenni trascorsi, quanta piuttosto quelli 
mer(OVisibi|ltpiupragm.a.tjcicaratteinsticidiquestianhi. ' ' 

Sitratta dl'una discussione che si sta airicchendo di una serie di spunti 
emersidallacronacasociatecdrheeaccadutodirecenteapropositb'diel-'' 
ferati delitti compluti da uotnini su donne e che hanno fatto temere un ri-
torno alia violenza maschile piu brutale. In un suo recente saggio, la psi-
coanalista francese Marie-Magdalene Chatel (nil disagio della procreazio-
ne>, II Saggiatore) parla di un nuovo disagio della piu modema civilta lega
to al ruolo sessualmente autarchico della donna. L'autnce si riferisce alle 
piu recenti tecniche di fecondazione artiliciale e di manipolazione geneti-
ca che rnettono in grado fin da oggi la donna non solo di programmare la 
propria matemita, ma soprattutto dl poterlo fare in modo indipendente 
dal partner. £ abbastanza owio pensare che In un prossimo futuro questo 
tasso di autarchia voluto dalla donna potracreare nel maschio un senso di 
frustrazione e di inutility che potrebbe inasprire il rapporto tra i sessi. Tutta-
via questa via autarchica della donna - ancorche culturalmente utile e ne-
cessaria anche per gli uominl - mi sembra possa portare ad una grande so
litudine e ad un reciproco autismo: tutto a scapito di una possibile e comu-
ne progettualita felice. E poi lei ha solo 29anni, non le sembra di essere un 
DO' troppo giovane per esserecosl indunta e disillusa? 

Cordialmente, Paolo Crepet. 
Questo mbrka e in collaborazione con la trasmissione •Zelig- di Ita

lia Radio che va in onda il lunedt dalle IT alle 18 Le lettere, non piu 
lunghe di venli righe, vanno mviate a' Paolo Crepet, c/o I'Unita, via due 
MacelH23.00l87Roma.Ospediteinfaxallo06/69996278 
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1A SCOPERTA. Un grande villaggio del neolitico trovato vicino ad Anagni 

Una citta di 5000 anni fa 
MICA NWUOLI 

• Sembrano awinghiati I'uno al-
1'allro come per difendeisi da sguar-
di indiscreti. Sono un uomo e una 
donna adulti, un giovane sui ven-
t'anni e quattro bambini, fino a no-
vembre scorso a proteggerli dagli 
sguardi, e dall'usura del secoli, e'era 
uno strata di travertino. ora solo il te-
lo di plastica degli aicheologi. Nep-
pure il cane che giace aipiedi del ca
po famiglla eHdsxl(d'ri?I><5o'nipilo 
che probabilmente gli era stato asse-
'gnato in quel'Vlto'*liiniiSKb svoltosi 
piu di cinquemila anni fa: difendere i 
suoimorti. 

La tomba a grotticella scoperta 
nelle vicinanze di Anagni, in provin-
cia di Frosinone, rappresenta un ri-
trovamento eccezionale. Per il suo 
stato di conservazione e perchg col-
ma una lacuna nella conoscenza 
della preistoria italiana- gli insedia-
menti umani del terzo millennio 
avanti Cristo nella zona compresa 
tra il Tevere e 1'attuale Campania 
Ma la tomba e solo il pezzo piu pre-
giato di un sito archeologico che la-
scia eslerrefatti per estensione e nc-
chezza un intero villaggio preiston-
co che si ergeva su un banco di tra
vertino ai piedi del quale scone il fiu-
meSacco 

Gli aicheologi che ci stanno lavo-
rando da novembre, coordinati dal

la Sopnntendenza archeologica per 
il Lazio, sono nusciti a portame alia 
luce solo una parte, che pure ha una 
larghezza di 50 metri e una lunghez-
za di 600. Camminare in questa stri-
scia di teireno e come fare uno sla
lom tra le teche di un museo all'a-
perto. II suolo e disseminato di ossa 
ammali, cocci e ossidiana. L'abbon-
danza di questi «nfiuti» preistom 
tale da far pertiat&cne il villiggjr 
stato abitato a U g o e da unj 
elevato di individui: In par 
la presenza di ossidiana in grandi 
quantita ad attirare I'attenzione degli 
aicheologi Durante la preistoria il 
vetro vulcanico, matena prima arn-
bitissima per la realizzazione di ar-
nesi taglienti, veniva prodotto in soli 
tre luoghi. Lipari, la Sardegna e Pal-
marola Attraverso quali rotte 1'ossi-
diana amvasse nella valle del Sacco 
da una delle tre isole e un mistero. 

II terreno del sito di Anagni cela 
anche tracce che solo gli esperti rie-
scono a interpretare. Come per 
esempio una striscia scura di forma 
ovale che si nota, con un po' di fati-
ca, al centra del villaggio. Ebbene, 
gli aicheologi non hanno dubbi: si 
tratta delle fondamenta di una gran
de capanna, capace di ospitare pro
babilmente un nucleo familiare co-
stituito da una decina di persone. Al

le spalle della capanna e'e una ci-
stema scavata nel travertino e utiliz-
zata per conservare legumi e grana-
glie Al suo intemo sono state trovate 
tracce di grano, orzo, piselli e lentic-
chie 

Infine la tomba. La tecnica con 
cui * stata realizzata e la stessa delle 
cisteme. t una cavita di basecircola-
re scavata nel travertino che si trova 
al di sotto del temccio. Mentre perd 

t/ le cisteme erano a cielo aperto, 1'ac-
^cesso alia tomba era possibile solo 
, attraverso un breve cunicolo latera-
'' le. Questo tipo'di sepoltura era abba
stanza diffuso nell'ltalia centrale tra 
il tremila e il duemila avanti Cristo. 
Tuttavia la tomba di Anagni e una 
delle poche a essersi conservata In
tegra fino aH'arrivo degli aicheologi. 
Inoltre e parte integrante di un villag
gio. La vicinanza tra la capanna e la 
tomba potrebbe fomire importanti 
suggerimenti sul tipo di vita degli abi-
tanti dell'insediamento e sulla loro 
visione del mondo dei morti. 

Ma la quantita maggiore di infor-
mazioni si otterra certamente racco-
gliendo 1 reperti contenuti nella tom
ba e studiando la loro disposizione. 
gia ora che lopera di scavo e appe-
na agli inizi e'e mollo su cui nflettere: 
il comedo funerario e costituito da 
frecce in selce e vasi in coccio, tutti 
collocati sullo stesso lato della tom
ba. Gli scheletri finora portati alia lu

ce hanno tutti la testa rivolta verso 
sud. Gli adulti sono stati deposti in 
posizione fetale mentre i ragazzi so
no distesi. 

Insomma il lavoro non manca. 
Manca pero il tempo. Gli aicheologi 
e gli studenti delle Universita di Bolo
gna, Ravenna e Parma, guidati da 
Annalisa Zarattini della Sopnnten
denza archeologica per il Lazio, si 
sentono braccati. Hanno il fiato sul 
collo del cantiere per la ferrovia ad 
alta velocita Roma-Naipoli! Giohio 
dopo giomo vedono avyî inarsi ope: 
rai e pale meccaniche che presto ra-
deranno al suolo il banco di traverti
no su cui si trova il sito archeologico. 

Un rapporto di amore-odio, quel-
lo tra gli aicheologi e laltavelocita. 
D'amore perche proprio grazie a un 
accordo, anche di tipo economico, 
con il consorzio per l'alta velocita e 
stato possibile scoprire il villaggio ed 
effettuare gli scavi. D'odio perchfi 
comunque il tracciato della nuova 
feirovia non ammette varianti. tutto 
ci6 che lo ostacola va spazzato via, 
villaggi preistoria compresi. 

•Quello che possiamo fare», dice 
la Zarattini, «e salvare il possibile e 
acquisire il maggior numero di infor-
mazioni. E soprattutto sperare che ci 
facciano scavare accanto alia tratta 
ferroviaria. Siamo sicuri che il villag
gio si estende ben oltre la parte che 
stiamo studiando ora». 

I rifiuti nucleari 
delCem 
diQinevra 
Fiore all'occhiello della ncerca 
scientifica europea, il Cam (Labo-
ratono europeo per la fisica delle 
Alte Energie) di Ginevra non sa-
rebbe in grado di gestire corretta-
mente la radioattiva che produce 
nei suoi esperimenti. Le conclusio-
ni di uno studio presentate ien a 
Ginevra dalla Commissione di Ri-
cerca d'informazione indipenden
te sulla radioattivita (Crii-Rad -or-
ganizzazione con sede in Francia) 
denunciano carenze nel sistema di 
protezione del personale e nella 
gestione dei rifiuti radioattivi. 11 
Cem ha afferma'o che studiera 
con attenzione il rapporto della 
Cni-Rad e non ha escluso una revi-
sione delle attuali misure di sicu-
rezza. Gli accelerator! del Cern 
non sono reattori nucleari, ma la 
circolaztone di particelle ad alta 
energia all'intemo di questi enormi 
anelli e la loro collisione conlro 
materiale non radiattivo rendono 
quest'ultimo radioattivo. La Crii-
Rad ha recentemente condotto 
un'inchiesta al Cem e nei suoi din-
tomi, su richiesta di un ex impiega-
to di una ditta di subappalto del 
Cem, oggi colpito da un tumore 
che imputa aU'attivita' di tratta-
mento del rifiuti radioattivi da lui 
svolta. II tumore e' stato ricono-
sciuto quale malattia professiona-
le, ma dovuta all'amianto. Nel suo 
rapporto la Crii-Rad svela lacune 
nel sistema di protezione del per
sonate e nella gestione del rifiuti 
prodotti dal Laboratorio. 

ma a rischio 
di gravManza 
La sterilizzazione femminile, con
siderate il metodo anticonceziona-
te piu drastico e sicuro, si rivela in 
realta non a «prova di bomba»' una 
donna sterilizzata su 50 rischia di 
rimanere incinta nel giro di dieci 
anni dall'intervento Le conclusio-
ni a cui e giunto un nuovo studio 
del govemo americano - che ha 
esaminato per 10 anni circa 11 mi-
la donne a cui erano state chiuse 
le tube - hanno lasciato perplessi 
gli stessi esperti'dei Centri peril' " 
controllo e la prevenzibne delle 
malattie di'Atlanta; che hannow 
condotto I' indagine La prima ad 
aver venficato 1' efficacia a lungo 
termine delle procedure chirurgi-
che per la sterilizzazione femmini
le. «l rischi di gravidanze indeside-
rate sono molto piu' alti delle no-
stre aspettatfve», ha commentato 
Bert Peterson autore della ricerca. 
Le stime sinora awalorate parlava-
no infatti di probability' di rimane
re incinte per le donne sterilizzate 
pan ad 1 caso su 250 Molto diffusa 
in America, la cosiddetta «contrac-
cezione definitiva» conta 10 milio-
ni di donne che si sono sottoposte 
all' intervento chirurgico. I rischi di 
gravidanze indesiderate sono risul-
tati piO alti per le giovani che han
no avuto 1'intervento prima dei 28 
anni di eta: il 5% di loro ha conce-
pito, a sorpresa, un figlio. 

VIR1UALE. Un progetto Rai - Videosapere 

Ecco il museo del futuro: 
si chiama Mondo 3 
• Tra scienza e cultura. Meglio: 
a sostegno della «terza cultura» per 
dirla con John Brokrnan, autore dl 
un bel libro edito in Italia da Gar-
zanti, La Terza cultura, una serie 
di interventi di scienziati che oltre 
ad essere accademici sono anche 
ottimi divulgatori, in grado di dir-
ci «cose nuove sul mondo e su 
noi stessi» II luogo dove si incon-
trano cultura umanistica e cultura 
scientifica , dove si intravede, sot-
tile, il confine tra due saperi or-
mai fusi in uno, globale. 

II progetto Mondo 3 della RAI 
si propone come il museo digita
te del futuro, una sorta di luogo 
della terza cultura, nel quale sa-
ranno custodite 400 opere in for-
mato digitale. La scelta delle ope
re e affidata ad un conslglio inter-
nazlonale di 40 membri in rap-
presentanza delle principal! cul
ture. Ognuno sceglie 10 opere 
pid rappresentative delle diverse 
civilta nel campo delle arti visive, 
della scienza, della filosofia, della 
muslca, della storia, del teatro, 
della medlcina e dell'economla 
(per citare alcuni membri famosi. 
Tahar Ben Jelloun, Jean Starobin-

ski, Wole Soyinka, Hans George 
Gadamer, Ilya Pngogine, Massi
mo Cacciari). 

Mondo 3, quel mondo che, se-
condo la definizione di Karl Pop
per, e il campo degli oggetti cul
tural prodotti dail'ingegno uma-
no (, li oggetti materiali compon-
gono il imondo 1»e gli stati men-
tali costituiscono il «mondo 2>) e 
il nome prescelto per il progetto 
Cha ha uno dei suoi pilastri nella 
creazione di ponti ermeneutici 
Facciamo subito un esempio per 
chiarire il concetto. La Divina 
Commedia, cara e comprensibile 
per un italiano o un europeo, 
avra molti lati oscuri per un gio
vane texano. Ecco che in questo 
caso I'opera vena presentata da 
un letterato americano in grado 
di illustrarne gli aspetti in un mo
do adeguato. Per il giovane giap-
ponese, invece, entrera in campo 
il critico giapponese e cosl via II 
museo avra una struttura iperme-
dlale (le opere saranno proposte 
in nove lingue e dlgitalizzate qua-
lunque sia la loro fonna espressi-
va e il loro supporto originano, 
carta, tela, registrazioni magneti-

che, pellicole, ecc), in un futuro 
non troppo lontano sara naviga-
bile con il linguaggio VRML, avra 
chioschi di informazioni e mostre 
temporanee in collegamento con 
altri musei on line. 

Non dovete immaginare, co
munque, un museo di arti figura
tive Anzi Dalle prime scelte si 
capisce come la parte del leone 
la faranno i testi (filosofici e lette-
rari). Cosl accanto alle scelte di 
Damda, Discorso sul metodo di 
Cartesio, La scrittura del disatro di 
Blanchot, Essere e tempo i\ Hei
degger, troviamo quelle dell'an-
tropologo zairiano Elikia M'boko-
10 Femme Noire di Senghor, una 
lettura dell'autore su disco, Kebra 
Nagasl, testo etiopico del XVII-
XV1I1 secolo, Kebasele, canzone 
dell'Afnca jazz, o ancora quelle 
di Gae Aulenti che ha sceito la 
Cupola del duomo di Firenze del 
Brunelleschi, Villa Barbaro a Ma-
ser (Trewso) del Palladio, la 
Grande Muraglia anese. La prima 
«pietra» virtuale di Mondo 3 la 
porra Hans Georg Gadamer 
(questa mattina su RAI TRE alia 
11 37) che introdurra in dieci mi-
nuti una delle sue proposte, // 
Stmposio di Platone 

Telocomunlcazionl 4;*ft)V?* ..-*j,> *+*,-, x* '•T/^^m^^U^'^^ 

Frequenze 
radio 
per Internet 

» si 

• La grande riforma delle tele-
comunicazioni americane sem
bra destmata a garantire un posto 
di riguardo a Internet, almeno sul 
fronte dell'accesso alia grande au
tostrada elettronica. La Federal 
Communications Commission 
(Fee) e infatti pronta ad accoglie-
re le istanze dei fan di Internet per
che almeno una parte dello spet-
tro radio ancora da mettere all'a-
sta venga riservata per I' accesso 
gratuito alia superstrada dell'infor-
mazione. La possibilita di utilizza-
re I' etere permetterebbe di scaval-
care le linee telefoniche tradizio-
nali e, quindi, di non pagare il co-
sto del loro utilizzo. L'cbiettivo ul
timo e la creazione di red di com
puter comunitarie, che permette-
rebbero servizi di posta elettronica 
e laccessoaidiversidatabsegra-
tuitamente Secondo il Washin
gton Post, la Fee intenderebbe 
presentare la sua proposta che ri-
fletterebbe un accordo di princi-
pio tra le autorita federaliei prota-
gonisti dell'industria dellintorma-
tica e delle telecomunicazioni. La 
decisione segna inoltre un impor-
tante cambio di rotta da parte del 
govemo Usa, che ha finora trattato 
le frequenze come un' importante 
fontedireddito. 
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