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ARTI FIGURATIVE 

Oggi I'inaugurazione 
- a Palazzo Grass! 

Fr a net sco Guardi: Mlracole di un tanto domenlcano (Vienna, Museo) 

fratelli 
GUARDI 

in una grande mostra a Venezia 
Le brillanti marine di Francesco e la luminositd cromatica di Gian 
Antonio - Problemi di attribuzione e interrogativi sulla loro opera 
S'inaugura quest'oggl a Ve

nezia, nelle splendide sale di 
Palazzo Grassi, sul Canal 
Grande, Vattesa mostra di Gian 
Antonio e Francesco Guardi. 
Si tratta di una rassegna di 
oltre centosessanta dipinti, 
completata da un folto nume-
ro di disegni, provenienti da 
ogni parte d'Europa e dall'A-
merica, che rientra nella se-
Tie delle manifestazioni bien-
nali d'arte antica organizzate 
dalla direzione delle Belle Ar-
ti del comune. In questa occa-

sione la manijestazlone avvie-
ne in collaborazione col Cen
tra intemazionale delle arti e 
del costume, che appunto ha 
offerto Palazzo Grassi quale 
sede della Mostra. 

Con tutta probability questa 
ricca rassegna di opere dei due 
jratelli Guardi accendera mol-
te discussioni fra gli studiosi 
per il difficile problema delle 
attribuzioni. nonche per la stes-
sa esatta definizione della per-
sonalUa artistica dei due pit-
tori. Piero Zampetti. nella pre-

fazione al catalogo, ha avuto 
cura di fare un po' la storia 
dei complessi problemi che i 
due prodigiosi fratelli hanno 
fatto sorgere intorno al • loro 
lavoro creativo in questi ulti-
mi cinquant'anni. La stessa e-
sistenza di Gian Antonio e sta-
ta per molto tempo fantoma-
tica. Soltanto nel 1913. il Fo-
golari diffonde la notizia che 
esisteva, accanto a Francesco, 
un altro pittore di qualche in-
teresse, ai suoi tempi abba-
stanza considerato tanto da es-
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Gian Antonio 
Guardi: Ma
donna • santi 
(Carafe Bas
so, c h i t i a 
parrocchiale) 

ser chiamato a far parte nel 
1756 della rinnovata accademia 
di pittura di cui G. B. Tiepolo 
era presidente. Quel pittore era 
appunto Gian Antonio, a cui gli 
esperti, e particolarmente Giu
seppe Fiocco, negli anni che 
seguirono cercarono di dare 
consistenza e fisionomia, asse-
gnandogli un fitto gruppo di 
opere. 

Ne meno spinosi sono i pro
blemi nati intorno a Francesco, 
per lungo tempo creduto uni-
camente pittore di vedute ve-
neziatte. Studiando attentamen-
te questo straordinario artista 
ci si accorse come anch'egli 
sia stato pittore di figure. Da 
questo momenta perd la per
sonality dei due fratelli inco-
mincio a confondersi. in quan-
to distinguere t quadri di fi
gure dell'uno da quelli del-
Valtro era ancora piu compli-
cato per tutta una serie di 
coincidenze, di somiglianze, ed 
anche perchi Videntificazione 
precisa dello stile di entrambi 
era tutt'altro che sicura. Si 
pensi ad esempio che di Gian 
Antonio possediamo soltanto un 
solo quadro firmato. 

Oggi parecchie cose sono 
chiarite, sia sulla base di docu
ment trovati sia sull'analisi 
sempre piu circostanziata del
le opere, ma gli interrogativi 
sono ben lontani dall'essere tut-
ti caduti. Tra gli altri rimane 
in piedi il problema dei Guardi 
pittori di fiori. Stabilito ormai 
che tanto Gian Antonio che 
Francesco hanno dipinto na
ture morte con fiori, quali so
no di Francesco e quali di 
Gian Antonio? E la questione 
qui e anche piu grave poiche 
i modi stilistici sono meno di-
stinguibili. restando poi assai 
vivo il dubbio che molte delle 
tele floreali attribute ai due 
fratelli si debbano invece di-
rottare in altre direzioni. 

Come si vede la mostra pre-
senta aspetti problematici non 
indifferenti ed e quindi assai 

SCIENZA E TECNICA 

Il 14° Congresso dei refrigerant! a Padova 

Plastica e bombole di azoto 
per imprigionare il freddo 

Un problema reso sempre piu importante dall'incremento dei trasporti frigorifferi 

Nei iifea. ii trainco m earn 
ferroviari refrigeranti e stato 
in Italia di 108 838: nel 1964. 
di 158.207. Con I'avvento dei 
cibi surgelati. con la ere 
scente esigenza di garanlire 
un costante rifornimento. in 
ogni stagjenc. di derrate ali 
mentari (particolarmente or-
taggi e frutta) in perfette con-
dizioni di conscrvazione. il pro
blema del trasporto frigorifero 
si & venuto facendo sempre piu 
importante e pressante. 

Di tale problema si e occu 
pato il XIV Congresso del fred
do, svoltosi nell'ambito della 
Fiera Intemazionale di Pada 
va il le e il 2 giugno. alia pre 
senza di un buon numero di 
studiosi e di esperti Secondo 
il francese Salles. la questio 
ne del trasporto frigorifero era 
praticamente ignorata ftno al 
I'epuca delh grande guerra 
1914 '18. quando i servizi di 
veltovagliamento dell csercito 
francese dovettero prowedere 
ad attrczzare in qualche modi) 
dei comuni \agom ferro\iari 
per render I i idonei al traspor
to di carru congelate prove
nienti dair America del Sud 
Si utilizxarono allora della pa 

' glia impastata con argilla ed 
altri sistetni di fortuna. 

Un passo avantJ fondamen 
lMt fa csmpluto con l'irapiego 

di panrselli di sughcro cspanso. 
che rimane ancor oggi un ma
terial di vasta applicazione 
come isolante termico nei ma-
gazzini frigoriferi e nei cam 
refrigeranti. 

D grande salto di qualita. 
anche in questo settore. e sta
to perd compiuto negli uhimi 
anni con i'avvento dei nuovi 
materiali isolanti sintetici. quel
li che con una definizione ge
nerate cntrata nel linguaggio 
comune chiamiamo < di pla 
stica > 

II carro ferrovlario refrige-
rante di vecchio tipo era co-
slituito essenzialmente di una 
cassa. spessa fino a 300 mm.. 
che si riempiva di impasti di 
sughcro usati come isolante I 
difetti di questi carri erano 
un coefflciente di isolamento 
termico piuttosto modesto (che 
comportava cioe una relativa 
mente rapida dispersione del 
freddo). una limitata capienza 
do' cam dovuta appunto alio 
spessorc della cassa. una gran 
de facilita alia penetrazione 
di umidita nel materiale ist> 
lame, con riduzione censeguen 
te della sua funzione. 

Oggi. grazie ai materiali sin
tetici. si 6 giunti a ridurre di 
oltre la meta lo spessore del
la cassa del carro; ad evitare 
la condensazione d'acqua nel 
corpo isolante mantenendo co-

sl costante il coefliciente termi
co; • a diminuire il peso del 
carro a tutto vantaggio della 
portata. I materiali usati sono 
il polistirolo espanso. le schiu-
me poliuretaniche. il cloruro 
di polivinile. le fibre di vetro 
o di roccia. il «Foamglas > 
(\etro cellulare espanso). cd 
altri ancora 

Le caratteristiche di questi 
materiali sono principalmente 
costituite dalla leggerezza, dal 
basso grado di conducibilita 
tcrmica e quindi dall'alto coef-
ficiente di isolamento Inoltre 
(eccezion fatta per la fibra di 
vetro e di rora'a). pur trattan 
dosi di matenali spugnosi. le 
loro cellule sono «chiuse>. e 
quindi non assorbono umidita 

La loro varieta di impiego 
pu6 essere ben esempliflcata 
dal modo di utilizzazione del 
la spuma poliuretanica: essa 
viene ln»"ettata. con pistola a 
spruzzo o sistema analogo. nel-
rintercapedine fra le due pa 
reti isolanti della cassa frigo 
rifera; in pochi minuti. la spu 
ma diventa rigida. aderisce 
pcrfettariente ad entrambe le 
pareti e riemple completa-
mente Q vuoto tra i rivesti-
menti. 

Con questi materiali, come 
abbiamo detto, e siato possi-
bile ridurre notevolmente la 
tara, aumentare la capienza e 

soprattutto migiiorare di mol
to il rendimento frigorifero 
dei carri refrigeranti Questa 
tecnica. anche se ormai col-
laudata. sta imponendosi in 
Europa solo da tre o quat-
tro anni: eppure. alcune no 
vita provenienti dall'America 
la fanno tuttavia apparire di 
g>a Antiquata 

A'cune Industrie statuniten-
si stanno infatti sperimentan-
do un nuovo sistema di refri-
gerazione nei trasporti di car-
ni fresche e di cibi surgelati, 
che prescinde non solo dai ma
teriali isolanti ma anche dai 
complessi macchinari (com-
pressori. ecc.) per la produ-
zione delle « frigorie ». Si trat
ta semplicemente di installare 
all'interno dei carro da refri-
gcrare una piccola bombola di 
azoto liquido. Fincbe la bom 
bela libera 1'azoto. 0 freddo e 
garantito: e con un ingombro 
praticamente nullo. senza for-
mazioni di ghiaccio. senza u-
midita C'e pert uno ̂ vantag
gio. costituito dal pericolo per 
le persone. che posscno acce-
dcre al carro raffreddato con 
tale sistema solo dopo che es-
so sia stato aereato. Inoltre, 
il costo di produzione dell'axo-
to liquido sembra sia ancora 
note\'olmente elevato. 

m. p. 

Francesco Guardi: Capriccio (Bergamo, Accademia Carrara) 

utile anche da questo punto di 
vista, in quanta slimolera una 
ulteriore ricerca, un confronto 
piii minuzioso, c certamente 
la conoscenza del Guardi, do
po questa manifestazione. avrd 
fatto un altro passo avanti. 

Pud sembrare strano come 
la fortuna dei Guardi, anche 
quella di Francesco, sia tarda-
ta cost tanto a venire. Nel giu-
gno del 1804, Pietro Edwards, 
incaricato dal Canova di tro-
vargli dei dipinti per la sua 
raccolta, scriveva alio scullo-
re di Possagno: «Restano le 
cose del Guardi, scorrette 
quanta mat, ma spiritosissime, 
e di 'queste vi e adesso molta 
ricerca, forse perche non si 
trova di meglio. Ella sa perd 
che questo pittore lavorava per 
la pagnotta giornaliera, com-
prava telaccie di scarto con 
imprimiture scelleraiissime; e 
per lirare avanti il lavoro usa-
va colon molto ogliosi, e di-
pingeva spesso alia prima. Chi 
acquista i suoi quadri deve ras-
segnarsi a perderli in poco 
tempo ». 

Si pud capire come ormai, 
in pieno gusto neo-classico, pia-
cesse assai di piu il rigore ni-
lido del Canaletto alia scioltez-
za del Guardi. Per fortuna la 
profezia dell' Edwards non si 
e awerata e t Francesco Guar
di che possiamo vedere hanno 
mantenuto tutta la loro vibran-
te e immediate beUezza. Non 
£ un caso che U primo apprez-
zamento entusiastico su Fran
cesco vejisn da uao stnsiisrs. 
dai jrancese Faul Leroy, nel 
1878. € Viva Guardi! ». egli e-
sclama ammxrato davanti aUe 
brillanti marine del veneziano. 
Per Leroy, Francesco e un 
poeta. e un interprete seducen-
te e suggestivo della laguna. 
Ma £ chiaro che dietro que 
sto giudizio c'i tutta la vicen-
da della ptttura francese da 
Corot agh impressionisti che ha 
gia abituato a guardare la na-
tura e quindi la pittura con al
tri occhi. 

Non c'i dubbio che il gran
de Francesco Guardi rimane 
quello dei paesaggi venezianv 
In queste opere egli £ vera-
mente un pittore nuovo, nuo
vo per U senso umido, atmo-
sferico, naturale del paesag-
gio: per la Uberta deU'esecu 
zione. per U sentrmento della 
luce, per la fragranza del co
lore Non £ assolutamente vero 
che Francesco sia un pittore 
dt « macchtette ». Egli sente un 
vivo legame tra I'ambiente e i 
suoi personaggi I suoi pesca 
tori, i suoi popolani, i gruppi, 
la folia che spesso brulicn net 
le sue tele nascono da una 
pungente visione del vero, dal-
Vamore per la zerita dei per
sonaggi. 

E questo giudizio £ probabil-
mente anche qveUo giusto per 
riuseire a distinguere, nei qua
dri di figura, nelle composizio-

ni maggiori, le opere di Fran
cesco da quelle di Gian Anto
nio: nelle figure di Francesco 
infatti il tocco, la pennellata 
hanno sempre una slrutlura, 
tendono a definire, a dare e-
nergia plastica al personaggio, 
mentre in Gian Antonio la ri
cerca e quella di ottenere so
prattutto una luminescenza, 
una sorta di tessuto fruscian-
te, cangiante, rabbrividente. 
In Gian Antonio Vinclinazione 
va verso una visione sognan-
te, evanescente; in Francesco 
la gravitazione verso una ve-
rita naturale resta tuttavia evi-
dente anche nei quadri meno 
direttamente connessi ad un 
motivo reale. Volga per tutti 
quello stupendo Miracolo di un 
santo domenicano. dove i sug-
gerimenti del Magnasco diven-
tano vigoroso estro drammati-
co. con quel frati che cadono 
in aequo dal ponticello rotto 
agitando le lunghe braccia con
tra il cielo pallido e lontano. 

Soffermandosi ad ammirare 
i c Capricct .̂ cioi i paesaggi 
di para invenzinnp fantnstira. 
e le marine veneziane di Fran 
cesco ci si pud accorgere qua
le influenza egli possa avere 
esercitalo fuori d'Italia. Non £ 
certo esagerato scorgere in lui 
momenti pre-romantici e addi-
rittura preimpressionistici. 
Certe sue piccole tele vanno 
molto in la. verso una pittura 
di natura. di sensibilitd moder-
na. Vamore che gli inglesi han
no avuto per Francesco forse 
lo si DUO ritrovare in Boning-
toa. turner e Vonstaoie. An
che il fatto che parecchi dei 
suoi quadri esposti alia mo
stra. e alcuni tra i piu belli, 
provengano da coUezioni in 
glesi pub dire qualcosa 

Certo, non £ facile sottrarsi 
aUe suggestion! dei possibUi 
riferimenii dell'arte dei due 
Guardi alia pittura evrnpea 
Davanti a piu di una grande 
tela di Gian Antonio, a quei 
suoi modi liberi, veementi. cro-
maticamente accesi, viene 
spontaneo il ricordo di certe 
partiture di Delacroix, anche se 
ovviamente le componenti e-
spressive di Delacroix si rac-
colgono in un giro assai piu 
vasto. 

Ma la mostra £ ptena di sor-
prese, ed £ anche una mostra 
beUa, armonktsamente compo-
sta. priva di monotonia, che si 
guarda con vero piacere Cid 
che appare comunque evidente. 
nella sortanza. £ che Gian An
tonio £ un artista che conclu 
de in gloria, insieme col Tie 
polo, una grande tradizuyne, £ 
proprio Vulttmo pittore deua 
grande scuola veneztana, men 
tre Francesco apre un discor-
so nuovo, si schiude verso que-
gli esiti che saranno poi i pun-
ti di forza della migliore pit
tura del seccio successive 

Mario De MicMi 

ECONOMIA 
V.' 

\ t \ i Piano e profitto nell'URSS 
• • i , - ' 

Le nuove strode 
delVeconomia 

sovietica 
I documenti del vivace dibattito aperto da Nemcinov, Liberman, Trapez-
nikov in un volume degli Editori Riuniti curato da Lisa Foa • Le riforme pro-
poste presuppongono anche un ampio sviluppo della democrazia socialista 

« Scusi, lei sa di che colore 
sono gli occhi del signor Li
berman? >. La domanda mi fu 
rivolta a bruciapelo per tele-
fono da una giornalista ame* 
ricana del famoso ' settimana-
le Time. Liberman 6 Pecono-
mista di Karkov che ha aper
to piu di due anni fa la di-
scussione pubblica nell'URSS 
sui metodi di pianificazione e 
di gestione dell' economia. La 
collega di New York voleva 
conoscere H ' colore dei suoi 
occhi perche per quella setti-
mana Liberman doveva esse
re il cover man, il personag
gio cioe che ha il suo ritrat-
to sulla copertina ed e nello 
stesso tempo il protagonista 
dell' articolo piii importante 
pubblicato nel numero: poco 
dopo infatti Time usciva con 
un lungo scritto dedicato ai di-
battiti economici nell'URSS, in 
cui si sosteneva che per ri-
solvere i loro problemi i so-
vietici tentavano di prendere 
in prestito gli strumenti del 
capitalismo. 

II lettore interessato non co-
noscera il colore degli occhi di 
Liberman. ma in compensu 
avra a portata di mano tutta 
la documentazione essenziale 
sulle proposte riforme dell'eco-
nomia sovietica se andra a 
prendersi la concisa antologia 
di scritti che Lisa Foa ha pre-
parato per uno dei volumetti 
dell'Enciclopedia tascabile de
gli Editori Riuniti' (Piano e 
profitto neU'economia sovie
tica, pp. 166, L. 600). Vi so
no raccolti i testi piu impor
tant! delle tre fasi in cui si-
nora la discussione si 6 svol-
ta, almeno per il gran pub-
blico. La prima fu quella aper-
ta appunto da un articolo di 
Liberman. che si svolse sulla 
Pravda nel novembre '62; la 
seconda si impernio piuttosto 
su un articolo del defunto ac-
cademico Nemcinov e si svol
se prevalentemente sulle rivi-
ste; la terza vide di nuovo 
impegnata la Pravda fra 1'ago-
sto e il settembre dell' anno 
scorso e part! da un interven-
to di Trapeznikov. uno dei 
massimi specialisti di automa-
zione nell'URSS. Questa e an
che la suddivisione conservata 
nel libra. Lisa Foa ha fatto 
precedere la scelta da una suc-
cinta prefazione che serve ot-
timamente a inquadrare il di -
battito e a sintetizzarne il si-
gnificato. 

Dall' antologia emergono le 
grandi linee della discussione. 
Questa ha preso le mosse dal
la costatazione dell' esistenza 
di un conflitto che il sistema 
di pianificazione oggi in vigo 
re non riesce a comporre: con
flitto fra l'interesse globale 
del paese. cos! come e espres
so dall' attivita degli organt-
smi pianificatori centrali, e gli 
interessi dei singoli gruppi di 
produttori, rappresentati dal
le aziende socialiste. In par-
ticolare, si rilevava come tutta 
una serie di imprese non fosse 
stimolata a sfruttare meglio. 
nel modo cioe piu completo. 
razionaie e redditizio, U pro
prio potenziale produttivo. Di 
qui I'idea di utilizzare il profit-
to come principale criterio di 
misura dell' attivita di ogni 
azienda. Da questa originate 
proposta la discussione si e 
allargata sino a interessarsi 
di tutto il sistema di rapporti 
fra le aziende e gli organi di 
pianificazione, poi tra le sin-
gole aziende, quindi di tutti i 
metodi di direzione economica. 
* • * » - j / v j T ^ V > Jr» »1 *-w •"• 

riti dai commentator! occiden
tal!. Lisa Foa, nella sua pre
fazione, risponde facendo os-
servare come dagli scritti del
la breve antologia risulti chia-
ramente che le categorie del 
profitto, del prezzo. dell'inte-
resse sul capitate sono viste e 
riproposte «in qualita di stru
menti di calcolo economico e 
parametri di efficlenza, da uti
lizzare consapevolmente per la 
selezione dei criteri piu razio-
nali di impiego delle risorse, 
per orientare l'attivita produt -
tiva delle aziende e lo svilup
po economico generale. per 
stimolare il progresso tecnico-
scientifico ». cioe con una fun
zione sostanzialmente diversa 
da quella che essi hanno in 
una economia capitalista. Op-
portuna e stata comunque la 
pubblicazione n e 11* appendice 
del volume di due scritti po-
lemici con cui lo stesso Liber
man respinge seccamente le 
tesi dei suoi «interpreti > oc
cidental!. (La risposta pud va-
lere anche per chi, come i ci-
nesi. vede nelle nuove idee de
gli economist! sovietici un sin-
tomo di < degenerazione capi
t a l i s t s > dell'URSS). 

Vi 6 piuttosto un altro onli
ne di considerazion! cui si pre-
sta la discussione in corso nel
l'URSS e negli altri paesi so
cialist!. H dibattito cos) come 
si e svolto sinora a Mosca e 
come, di conseguenza. si pre-
senta anche nelle pagine del 
libra, ha avuto un carattere 
esclusivamente economico. Ma 
vi 6 in esso. sebbene non se 
ne parli, anche un significato 
politico che resta ancora in se
condo piano. Le riforme pro
poste, oltre che via di ricer
ca di una maggior efficienza 
delle economic socialiste, sono 
gia diventate in tutti i paesi 
interessati I* obiettivo di una 

lotta politica. Questa tuttavia 
non mette m forse i nuovi si-
stem! social! che in quei pae
si sono sort!, ma si svolge 
piuttosto nel loro intemo. Es
sa contrappone, da un lato, 
forze nuove che sono sorte e 
si sono via via irrobustite con 
lo sviluppo economico e cul
tural di quei paesi nell'ultimo 
ventennio e che, proprio per 
questo, si sentono pift sicure 
di se e rivendicano una mag-
giore autonomia. nuove possi
bility di far valere il proprio 
splrito di iniziativa e. dall'al-
tro lato. nuclei di dirigenti che 
hanno assolto sinora le fun-
zioni di una direzione centra-
lizzata e volontaristica nelle 
condizioni proprie dello slor-
zo di industrializzazione ac-
celerata. Politici oltre che eco
nomici sarebbero quindi anche 
i risultati di quelle riforme, 
qualora fossero attuate. 

Nella sua prefazione Liaa 
Foa osserva come accanto alle 
proposte di razionalizzare il 
meccanismo economico emer-
ga nella discussione anche la 
esigenza di promuovere «una 
piu attiva partecipazione di 
collettivita aziendali alia ge
stione produttiva > e come pro
prio dalla risposta che ad es
sa si dara dipendera se l'at-
tuale fermento «si risolvera 
in una pur necessaria moder-
nizzazione tecnica del sistema 
produttivo oppure implichera 
piii vaste trasformazioni nei 
rapporti tra gli uomini sui luo-
ghi di lavoro». Dalla discus
sione tale risposta per il mo
menta non traspare: eppure 
solo essa potra rivelarci tutta 
la portata delle modifiche di-
battute e della stessa dinami-
ca politica che ne ha condi-
zionato il nascere e ne accom-
pagna tutto l'esame. 

Giuseppe Boffa 

LETTERATURA 

<c La vaca mora » : 
il romanzo di Cibotto 

Cristiani inquieti 

*#» *̂  vasto piano di riforme: nel li
bra troviaroo sia una delle 
esposizioni che furono fatte da 
lui, sia le critiche che essa 
ha suscitato Infine il dibatti
to e tomato a concentrarsi sul 
profitto. 

I problemi discussi interes-
sano non solo 1'URSS. ma tutti 
i paesi scciaiisti d'Europa. In 
Cecoslovacchia e nella Repub -
blica deroocratica tedesca al
cune idee sono gia state mes-
se in pratica o stanno per es-
serto. Altrove — in Bulgaria, 
in Ungheri* — si procede per 
il momento. come nell'URSS. 
a una serie di esperimenti. 
Tutto dA si awicina — ma so
lo in parte — ai metodi che 
sono stati applicati in Jugo
slavia. In misura diversa. que
sto tema delle nuo\e vie di 
sviluppo deireconotnia e di 
ventato comune a una gran 
parte del mondo socialista. an
che se le soluzioni che si pro-
spettano sono ben lontane dal
l'essere identkhe. 

Non tutte le interpretazioni 
che di quelle discussioni si 
danno neU'Europa capitalisti-
ca o in America sono uguali a 
quella di Time. L'impostazio-
ne del settimanale americano 
— ritOTOo ai moduli capttali-
stid — e tuttavia, quando si 
scende sul terreno propagan-
distko, uno dei motivi prefe-

La vicenda del romanzo di 
G. A. Cibotto La vaca mora 
(Vallecchi, L. 1.500), si svol
ge nello spazio di una giorna-
ta. Al tempo deU'occupazione 
alleata, nel '45, lo scrittore e 
Vamico Antonio, chiamato a 
Venezia ad arbitrare una riu-
nlone pugilistica al Lido fra 
italiani e soldati americani, 
tentano di trovare un passag-
gio su uno dei tanti automezzi 
militari. L'awenuta distruzio-
ne della linea ferroviaria non 
consente scelta. Solo un ano-
nimo giovane contadino, so-
praggiunto ignaro e tutto solo, 
chiede ancora del treno, che 
gli alpini in guerra chiama-
vano < la vaca mora >. Dopo 
i primi atti di istintiva irrisio-
ne, i due amlci se ne disin-
teresserebbero se quello non 
stesse ti, incredulo e caparbio, 
in attesa della *vaca mora*. 

A Venezia, vi £ I'equivoca 
atmosfera della cittd *occu-
pata*. Nel palazzo della riu-
nione pugilistica si assist* ad 
utiymJi, ltA^mo4i mcvmii fra 
dUettonti italiani e professio-
nisti americani: lo spettacoto, 
al di Id di ogni intento agoni-
stico, assume il suo vero si
gnificato di sistematica. codi-
ficata vUAenza, di cui, gia in 
partenza. gli italiani sono de-
stinati a fare pazientemente le 
spese. Alio sconcertante spet-
tacolo corrisponde un assvrdo 
€ tifo > dei militari americani, 
la cui umanita, per assenza 
assoluta di compowione, rind-
to ridotta ai limiti della bestia-
laa. In fondo, tutto questo di
venta Q commento esplicito 
della atmosfera di precarieta, 
di awentura, di tragedia che 
incombe piu o meno su tutti. 

AUa confuswne dei valori, al 
capovolgrmento delle norme 
tradizkmali del vivere, c'£ chi, 
come i due amid tntellettuali, 
momentaneamente si adatta, 
per un otto di saggia mediazio-
ne; o chi, per incoscienza o 
bisogno. si piega, come i pu-
gili dilettanti o le numerose 
ausUiarie. Ma c'£ altresi chi 
resiste e si oppone, in termini 
certo trrazionali, ma che, in 
una coscienza limitata. sono 
ancora segno, se non di sani 
ta. almeno di una residua vi 
talita. Cosi £ del contadino, 
(detto < coca mora »), che. per 
fl trauma che lo sconvolge 
quando scopre essere ta sorel-

] la divenuta prostituta. con * Ju
lia disumana > la uccide. 

Nel giovane «vaca mora» 
si £ voluto vedere il momento 
della tradizione contadina del 
Veneto, sino a trovarne gli 
ascendent! letterari piu lonta
ni nei personaggi umili e cam-
pagnoli del Ruzzante: in real-
la. Vaccostamento pud essere 
solo esteriore. perch£ nello 
scrittore del Cinquecento B 
mondo contadino e contrappo-
sto a quello corrotto della cH-
ta per riproporre con esso e 
da esso i termini e i modi 
deua ncosiruzione della socie-
ta civile. In Cibotto, invece, ti 
contadino £ privo delta esani-
fa> che viene dalla coscienza 
di coincidere pienamente con 
la storia: il suo c vaca mora % 
£ un personaggio disperato an
cor prtma dell'esplosione del
ta tragedia, 

Percid, evaca mora* pud 
suscitare compassione per la 
fedelta al suo mondo, alia sua 
tradizione. ma nella nuova sto-
ei*w « u v •** -^ — r*—*.. —-— T—- T i r . - , 
• * * * *»**•* *- V ftl^t+YfrtaVt ***** £ *«•*.-

tosto, di fronte duo sfacefo del 
vecchio mondo. sola, possQnle 
aUernatwa sono i due giovani 
inteHettuali cittadmi. Ad am 
certo momento, a loro soprao-
viene U dubbio che, nella pre
carieta del tutto, abbiano ro> 
gione i •religiosi* che, dedi-
candosi aUa vita contemplaH-
va, si buttano € dietro le spal-
le ogni cosa, perpto U tempo 
e la morte *. Senonchi, questa 
supposizione non £ la loro con-
vinzione: essi sanno bene the 
la condizione soddisfatta e 
tranquiUa di una vita contem* 
plativa non £, non pud essere, 
la dimensione deWuomo nuo
vo. Tanto che aUa c patera del* 
la morte* si pub reagire ere-
dendo che per essa c*i ritor-' 
na nuovamente ad essere ener-
gia. cioi pietra, aJbero, fa
re... *, con una proposta, cioi, 
lalea, anche se per il momento 
lasciata codere. Certo. le li
nee lungo le quali si svolge e 
si raccoglie la cosctenza dei 
due amid tntellettuali, sono, 
nel romanzo di Cibotto. di un 
cristianesimo inequivocabile. 
Tuttavia, si tratta di un cristia
nesimo tnsoddisfatto. che con
sente sete di ricerca e sospen-
svme di giudizio, e finanche 
una certa diiponibUita inquie-
ta deuo splrito. 

«. L !• 
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