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LETTERATURA SCIENZA 

«La nuova stazione di Firenze» di Alessandro Bonsanti 

VIAGGIO FRA GLI 
INTELLETTUALI 

DEGLI ANNI TRENTA 

L'allucinante ipotesi di uno scienziato americano 

L'umanita scomparira dalla terra 
per I'inquinamento atmosferico? 

Diecimila fonnellate di impurita, tra cui due chili del tremendo benzopirene, ricadono ogni anno su 

Milano - 1 pericoli dell'afa - Una legge che non arriva mai - Necessita di una forte protesta popolare 

Fedele al suo proposito lo scrittore ha inte* 
so non tanto di rappresentare i tempi delta 
rivista « Solaria» quanto di restituire Pirn-
ponderabile che si raccoglie in quel nome 

Alessandro Bonsanti 

Nel l ibro di Alessandro Bon
sant i . « La nuova stazione d i 
Firenze », (Mondadori), i l per-
sonaggio principalc e Giovanni 
Borghin i . «let terato e scritto
re ^, letterato cioe prima che 
scri t tore. anzi piu letterato che 
scri t tore. I I suo animo e come 
un caleidoscopio in cui si r i -
flettono le vicende del roman-
zo, che come smile in Hon 
santi . sono di < pcnsieri * e di 
« sentimenti » e meno di « azio-
n i » e di « fat t i ». Degli a l t r i 
personaggi. le donne hanno 
maggiore disposizione a « sen-
t i re >, g l i uomini a « pensare >. 

Borghini , letterato. < sente » 
e < pensa >: basta la visione 
della < nuova > stazione a sol-
leci targl i la mente e la fan
tasia e a r ich iamargl i , con 
evocazione f luttuante d i ricor-
d i labi l i e incert i , un tempo 
• una vi ta diversi . quatido la 
realta politica degli anni tren-
ta era tale da consentire poco 
o niente 1'azione e da invo-
gl iare piuttosto a vi ta contem-
plat iva. con la risorsa di qual-
che evasione in avventure sen-
t imental i o. ancor p iu. di lun-
ghe intcrminabi l i discussioni 
nella int ima e sicura cerchia 
dei salntti di amici f idat i . 

Borghini . trentenne. intro-
verso e complessato, concepi-
sce i l piano di sedurre Char
lotte. la ragazza tedesca ospi-
te dei suoi amici Sara e An
drea Por t inar i . I I piano do-
vrebbe l iberarlo dalla fatua 
immaginazione. in cui conti-
nuamente egli r icade. e ad 
essa sostituire < oggett i . perso-
ne, fa t t i , cose inf ine ». In real
ta . egli rispeltera Charlotte e 
si lascera invece c sedurre > 
da M i m i . la esperta e dina-
mica moglie del l ' i l lustre stori-
co ed economista Br ienett i . 
Ma nell ' i ina e nel l 'al tra vicen-
da. i « fa t t i t sono esil i . quasi 
inconsistent!: al solito. lo scrit-
tore tende piu a r icostmire e 
a seguire i cnmplicati ghir i-
gori dei moti seereti dell 'ani-
mo del protagnnisfa. o i modi 
secondo i quali in lui si r i -
verberano le sensazioni. quel-
le che egli stesso cscogita c 
pregusta con fantasia di vel-
le i tar io. o quelle che le eirco-
stanze e gl i a l t r i gl i suggeriseo-
no e quasi g l i impongono. In 
real ta. a Bonsanti interessa snlo 
l 'antefatto. I'insieme cioe del-
le traversie mental i che com-
portano la attesa e la predi-
sposizione del « fatto > Cosi. 
le operazioni d'amnre piu gu-
state sono quelle compiute nel 
segrefo della fantasia, col rit-
mo l ibero e compiacinto del 
I' immaeinazione: n anche. nel 
la diretta esperien7a d'amnre 
con M i m l . i mnmenti imnnr-
tant i sono le abi l i e sapienH 
schermaelie di lei e le sntl i l i 
vel! ira7ioni dei srnsi e dei 
sentimenti d i lu i . che dove pr i 
ma insieme al l 'amante sotto 

Libri candidati 
al Premio 
« Puccini» 

L a Giur ia del Premio t Puc
cin i » Senigallia intitolato alia 
memoria dello scrit tore Mar io 
Puccini ha f inora fermato la 
sua attenzione sui seguenti vo 
l u m i : 

Piergiorgio Bellocchio. / pta-
cevoli servi, (ed Mondadori) : 
Eur ia lo De Michcl is. Viaaain m 
carrozza (ed Neri Pozza): 
Tommaso Landol f i . Baccnnti 
impossibili (ed. Val lccchi) : 
Dea Matacena. Metropnli (ed 
Giordano): Enrico Panunzio. 
/ signori scaduti (ed Cappe l l i ' : 
Giorgio Soa\ i . Sirena (ed. l^nn 
ganesi): Beatrice Solinas Don 
ghi , Vaquilone drano (ed Riz 
zo l i ) : Ginvanna Zangrandi. An 
ni con Alttlo (cd Mondadori) 

I I premio di l i re I OW WO sa 
ra con<cgnatn al l 'ai ' torc del 
1'opcra \ incitr ice i l 23 |ufi!io 
durante una manifesta/ ionr che 
avr. i luogo al l Hotel Bagm «li 
Senigallia Fan no parte della 
g iuna Carlo Reman . Arnaldo 
Bocell i . Marecllo Cami l lurc i . 
Aldo Diamant ini . Knrico Falqui . 
Niccol6 Gallo. Giuseppe Orc iar i . 
Vasco Pratol in i . Dano Puccini. 
Valcr io Volpini . Cesare Zav.it-
tini, Unico Giambartolomei. 

porsi a una lenta e sflbrante 
ascesa di una simbolica «tor-
re », compiuta f ra soste e r i-
prese. concessioni e ripulse. 
quasi propedeutica necessaria 
a sollevare i l rapporto in una 
aura di raff inata esperienza 

Ma nel salotto dei Port inari 
e in quello « ant i regime» di 
Nerina Malavolt i si dibatte an 
che i l problema dell'opposizio 
ne degli intellettuali al fasci 
smo. In part icolare. i l pro 
blema diventa acuto. quando 
i l professor Br ignett i . f in II f ie 
ro e nolo oppositore. preso 
« dalla frenesia di far comun 
que della politica >. decide di 
« mettersi a collaborare ^ col 
fascismo. appena richiesto. 

Borghini e gl i amici si arro 
vellano a discutere se sia le-
cito o non sia lecito i l cedi 
mento di Brignetti e intanlo 
il fascismo. seguendo la sua 
logica parabola, si macchia di 
soprusi. vessazioni. arresti 
Qui. piu che altrove nel l ibro. 
e palese la irnnia sempre sot 
tesa alia pnetica di Bonsanti 
La conclusione della «verten 
za senza vint i ne v inc i to r i» 
rivela I ' indifferentismo di tanti 
intel lettual i che in opposizio-
ne al fascismo sollevavano so
lo questioni formal i . d i meto-
do .di comportamento. e cos! 
ritenevano d i salvarsi l 'anima. 

I I problema che. perd. per-
mea tutto i l romanzo e quello 
estetico. Nella pr ima e nel l 'u l -
t ima parte, i l romanziere Bor
ghini ormai al d i la dei qua-
ranta. in treno alia volta d i 
Roma, v i r i f let te e ne discu-
te con l'amico e compagno di 
viaggio Baldesseroni. profes-
sore d i architettura. Le natu-
ra l i • di f f icol ta del problema. 
a questo punto. rendono piu 
vaga e approssimativa la nar-
razione che talnra diventa an
che monotona perche v i si av-
vertono la gratuita e 1'astrat-
tezza d i puro esercizio lette-
rar io . 

I mater ia l i del romanzo ven-
gono presentati ancor a infor-
m i e disponibi l i . in modo che 
lo scri t tore possa l iberamente 
« af f rontare l 'argomento >: e 
Bonsanti. si sa. non lo € ag-
gredisce». ma gl i «s i avvi-
cina insinuante. mostrando non 
solo d'avere tempo davanti a 
s£. ma anche di gustare gli 
approcci come se non fossero 
un mezzo, bens} il fine mede-
simo che si tende a raggiun-
nerp» (p. 521) H suo sti le. 
pertanto. Icntamente e inav-
vertitamente si gonfia e poi si 
scioglie in direzinni diverse. 
come avviene di un f iume col-
mo ed csnrbitante che. perd. 
t rov i d i effondersi per rivoli e 
r ivolett i e di distr ibuire quie-
tamente. senza strar ipare. da 
uno e daH'altro suo versante e 
per tutto i l corso la ricchez-
za della sua vena. I richiami. 
gl i addentellati. le pause, le 
divaffazioni. le rinrese. le flut-
tua7inni dei pensieri e dei sen
t imenti nnn sono deviazioni o 
ft tnrviamcnfi . ma hanno inve
ce la fun7ione — ambita dal 
lo scrittore - d i ral lentare la 
scr i l tura e di tenerla forma. 
per mefll io comniere I'onera 
zione mentale di pensamentn 
e r ipcn^amrnlo (e intanfo tru 
stare la parnla la battutn. la 
senfrn/a o i l r i 'mo drU'^mnia 
e folice cn«:frM7inne <;infaltira') 
necessaria at l '^nal isi lenta e 
prismntica dolle idee e d r i 
sentimenti. che st 'molati da 
una qiialunnue sensa7?nne si 
metfnnn e rimanffnno in m a 
vimen'n sulla falsariffa d i un 
nroroHimentn ex-orativo e so-
«?nante IJO scrittore si tiene, 
cosj. snmpre a dehita disfan-
/a d«»'lp «5tna7inni rpal i in 
m.vtn da sfjnrarle ninttnsto che 
attinf.-vrle da sentirnp la nre 
sen7a m*" nnn 1^ cnnsictrn7a 
e la inri"Vn7n FH e romnn 
Otie nrnr»vi;<-nrn'o r n r ^ t ' r r i s t i 
ro d r t 'n srr i t tore ĉ »e nIH real 
tft s? i-nl"e n r r f i w r r f T l i wm 
nrp ?Mravrrsr< !•» nnerf'a7tr<rip p 
i l * f i l tr f i t d^lla lofteratura 
drnt ro 1^ cni dimepsinnp de 
vono rolloca'-si p nrcani77irc i 
nor escpre de^pi p accettahi 
l i . nrnc>eri sr"»?rornti srnsa 
7 I T I I cpsti azinni 

Vi tnra lmenfe in rodesfa an 
Co!a7inne \annn anchp n m n i s i j 
P oee rna t i i rannorl i umani p ' 
nrnh'pmi dr l 'a sfnria di n d . 
rnn di«crota asprrsionp d» t le** 
eera irnnia • . si nllerin « i l 
nesn » p «i miniTnizto « I ' lmnor 
tan7a t C(v=] lo scriMnrp rea 
t?77a m\ p i r p nu*»ntn in nnr r 
tpra «*ipp d i *»vpr in'esn d i fa 
r p ri->A t nnn tanto di rap 
n r o r n i i r o pur t r ^s f i i n ra t i i 
tpmni della rivi«ta s'oT/irfa dn 
vp ronxennero da? 10°fi at 1!N4 
molt? snir i t i l i t v r i nuanfn di 
restitnirn«» Tafmnsfpra. T im 
nonrVrahfle che rer to si rac 
ro«lie nor I snner«;titi. in quel 
nome » 

Armando La Torre 

ARTI} FIGURATIVE 

Giuseppe Mazzullo: < II cavallo > Piero Guccione: c Ritratto di Tit ina nella sua stanza » 

ALLA XXXIII BIENNALE 

Incertezza e inutilita 
nella selezione italiana 

L'ozioso « estetismo di lotto » della cosiddetfa arte programmata - Alia ricerca d'un presunto « asso-

luto » il tardo-astrattismo finisce nella genericitd - Alcune inferessanti esperienze di scultori e pittori 

A parte le invettive di qual 
che grosso quotidiano per cui 
ogni Biennale e solo un prete-
sto per inenminare I'arte mo 
derna nella sua tolalita. or max 
non e'e dubbio che il aiudizio 
della critwa piii responsabile 
su questa trentatreesima edi-
zione della rassegna venezia-
na e un giudizio tutt'altro che 
lusinghiero. Biennale vacua, 
neutrale, disinformata; Bien
nale da centra sinistra: sono 
queste alcune delle definizioni 
che abbiamo potuto leggere 
negli articoli piii attenti e cir-
costanziati. E si tratta di giu 
dizi dedicati soprattutlo al Pa-
diglione italiano. Non che i 
Padiglioni straniert, fatte le 
debite e rare eccezioni. ne re-
stino fuon. A mio avviso, se 
noi siamo neri, gli altri ven 
dono il carbone. come si dice. 

Ma qui i proprio del Padi 
glione italiano che io pure vor-
rei parlare. anche per assol-
vere la prnmessa che ho fat 
to sin dal pnmo, Irettoloso 
« pezzn » tnvtalo dalla Laguna 
net gxnrni della « vernice > 

Inianto limpressione imme 
diata che le nostre cinquattotto 
sale fanno £ quella che non ri-
flettomt se non in maniera as-
sai parziale la situazione del 
dibatttto piii vivo che in questi 
ultimi quattro o cinque anm si 
£ andato sviluppando in Italia 
nelle arti fiquralire: situazione, 
ad esempio. ch'era assai piii 
documeniata e suqaestira in 
mnslre come la Biennale dt San 
Marino dello scarsn anno o nel 
la mnstra bnlngnese del t Pre 
sente cnntc*iato » o. se si rwo 
le. nella *clra caotica dell'ul 
lima Quadnennale romana In 
fnndo. alio Biennale di qual 
tro anm ta. una serie di com 
ponenti di una tale situazione 
erann pur presentt, sia per la 
pittura che per la scultura 
Perche dunque non conlmua 
re per quella strada? Si £ m 
recp prefento un Padiahnne di 
tutta cauiela. senza contrad-
dtztoni, mn anche senza ener 
qm dare i pochi arlitti che 
hanno vn attrtto semhrann qua 
si capitati li per caso 

11 dncarso va dunque oltre 
il qruppo dei nomi presenti E' 
un discorso sull'impostazwne 
Ma anche all'inlerno di una si 
mile imp>>\taztone le scelte spe 
ctfiche in piii dt un caso ap 
paiono discutibili St £ voluto 
sottolineare la presenza delle 
rtcerche gestaltiche, tecnoloax 
che o neo costruttiriste E va 
bene. Nel nostro Padtglione non 
c'£ nulla che somigli alia ba-
nalizzazione puerile di un Le 
Pare, al quale solo una giuria 

non troppo addentro nella ma 
leria ha potuto assegnare un 
premio cosi importante. 

E' cerlo che il rococo teem-
cistico di uno scultore come 
Canmlla non e, tanto per fare 
un caso. uno tra gli esempi piu 
adeguali. Non basta infatti so
stituire al bronzo o al mar-
mo tradizionali I'alluminio e 
il plexiglas per fare un'opera 
nuova e diversa. Se queste rt
cerche hanno un interesse, sen 
za dubbio si tratta di un inte
resse analogo a quello ch'era 
connesso al prima produttivi-
vismo russo. Da questo punto 
di vista Filiberto Menna, che 
presenta Munari, ha ragione 
quando afferma che « i l ter-
mine costante di riferimento * 
dt opere di tale tipo « non £ 
I'oggetto artistico in s£ auto 
noma, ma £ I'oggetto di serie, 
cosi come Vinterlocutore, a cut 
si rivolge I'artista, non £ il col-
lezionista ma il vasto pubbli-
co dei consumalori >. Cib signi-
fica risaluere I'arte nella pttra 
praticita « 11 carattere speri-
mentale dell'opera » e « Vauto 
nomia degli oggetti realizzati » 
rappresentano dunque « solo un 
momenta dell'attivitd dell'arti-
sta. quello cio£ della indagi-
ne e della messa a punto di 
nuori prncedimenti formativi 
e di nuovi mezzi di comunica-
zinne da introdurre poi all'in 
terno dei processi che presie 
dono alia prodttttirita mdustria 
le». Ogni altra soluzione ri-
porta percio Varttsta a quel 
ttpo di « estetismo di lalta * che 
aia Matakorskt criticara tanto 
efficacemente Ma £ anche per 
questo che parecchie ncerche 
dt questo aenere sarebbero piu 
dt casa alia Triennnle di Mila 
no che non alia Biennale di 
Venezia 

Spinta 

espressiva 
Cib che da fastidio tnjalti £ 

redere i Polariscop di Munari. 
questi apparecchi che median 
le filtrt polaroid scomponqo 
no il raqa'io di luce net colo 
rt dello spettra. collocatt in 
un aimoslera da lempielto eso 
tenco 11 fatto e che la tenden 
za a mitizzare la tecnica era 
qta implictta nel prtmo post 
livtsmo e nella sua apologia 
del progresso moderno. An 
che nel futurismo, naturalmen 
te. La tecnica fetiazzala. pre 
sa a s£, recisa dai problem i 
delle strulture tociali. Ecco 

perch£ in queste ricerche di 
« arte programmata >, nei casi 
migliori. si avverte una spe
cie di utopismo, quasi la proie-
zione mentale di un ordtne, o 
meglio del desiderio di un ordi-
ne. come di una compiuta feli 
cita snttratta ai turbamentt del 
la storia. Solo una societa razio 
nale potrebbe dare una sostan 
za vera a tale utopismo. La 
differenza tra il futurismo rus
so maiakovskiano e quello tta 
liano in fondo £ tutta qui. E 
questa era pure la solida base 
del costruttivismo di Tatlin. In 
ultima analisi la tecnica non 
salva nessuno se i «padroni 
della tecnica » restano sempre 
quelli che ne impediscono la li-
berazione. 

Non c'£ da meravigliarsi 
qutndi se anche Uorfles, a 
proposito dell'ambiente prclu-
teltonico di Fontana, nella sua 
presentazione parla addtrtttura 
di una c sala quasi monastt 
ca... d'una sorla dt monaslicita 
zen doi;e sono il nulla e Vasim 
metrico a dominarel » L'avve 
nirismo di Fontana c nolo. Dor-
fles ricorda anche il Manife 
sto Blanco in cui Fontana, ven 
t'anni fa. enunctava i principt 
del suo < spazialismo >. L'uo-
mo £ saturo dt forme pittori-
che e sculloree, le sue espe
rienze. le sue ripetiziont testi 
moniano che queste artt sono 
nmasle ferme a valori r.on con 
soni alia nostra civilta. senza 
possibility di sriluppi futun... 
Le antiche immaqim immobili 
nnn snddisfano piii t desideri 
dell'unmo nuovo» L'astenza 
fanlascienlifica dt Fontana do 
rrebbe qmndi essere un'nnttct 
pazmne su quest'uoma nuovo. 
almcr.o se linlerprelazwv.e di 
Dorfles £ quella qmsta Ma 
enn probability queste questio 
ni non sono poi cosi a>sillanti 
nel laioro di Fontana l*a sua 
ricerca £ sempre e snprattutto 
di puro mdme plastico e in 
ai/esfo caso. nella saletto della 
Biennale, ripnrlabde a quel 
«bianco su bianco i ch? ha 
cottitutto. cmquanta anm or 
snno, il puntn cruciate del « "tu 
premafiVmo » russo di Kasimir 
Mnlerich 

Ogni qualvolta te avanquar 
die st sono poste il problema 
dell assnluto in maniera astral 
ta. hanno finilo col ricadere 
nella tradizionale dtstmzione 
della realta in cid che £ « den 
tro » e cid che £ « fuon ». in 
cto che £ « elerno > e o n che 
£ c contmgente »: materia e 
spirito, msomma. Troppo spes 
so un simile criterio, che rifiu 
ta di considerare la realta co 
me un < continuum >, ii vede 

riajfiorare nelle presenlaztom 
critiche e nelle inlenzioni ope
rative degli artisli. Di fronte a 
cid viene in mente un penste-
ro goethiano: € Niente £ piii 
triste di chi cerca I'assoluto 
in questo mondo domtnato dal 
relalivo >. A furia di presun 
ti € assoluli » si £ arrivati a 
consumare la sostanza mede-
sima deil'immagine plaslica. 
L'assoluto £ diventato cosi si-
nonimo di genericita. Di una 
tale genericitd, ad esempio. si 
ha limpressione, a parte ta-
lune doti istintive di colore, 
davanti ad opere come quelle 
di Corpora o di Turcato, e ma 
gari, sia pure ad un livello di 
maggiore concisume formate di-
versamente orientaia. davanti 
a eerie tele di Dorazio e di 
Burri. E ci si accorge anche. 
come gia due anm fa per I'in-
formale. che alcune formule 
stanno qia per enlrare in quel
la specie di limbo annmmn do-
re vanno a fintre di soldo le 
esperienze unicamente fondate 
sul gusto. Di cid soffre pure 
la scullura. dal neo classict 
smo astratto o naturalistico di 
Viani all'inspiegabile e ritarda-
ta conrersione matericopara-
informale di Pepe. 

Tempietfo 

esoferico 
In questo campo. cioe nel 

I'ambilo della scultura. dimo 
strano mt ece di avere un sen 
ttmenln energico delta forma. 
insieme con una spinta espres 
stra reale. arWHi come Gher 
mandt. Pietro Ca^cella, Maz 
zullo: Ghermandi nel sen<o di 
una fantasia nrginica dell'im 
magine. Cascella in direzinne 
dt una ricerca di elementi pn 
mnrdiali e Mazzullo secondo 
una sincera poetica dell'arcat-
co Questi artisit oltre >IUP 
quahta intrweche. our ^enza 
uscire da una strada che or 
mat da tempo e stnta Irarciala 
da nr,tei <>li preredenli. nrela 
no una loro particolare dsiono 
mia. un low particolare vigo 
re Per piu di un aspelto tut 
tana il sellnre della scultura 
rtmane domtnato da Perez: in 
Perez e'e una sinqolare den 
iita emolua che diventa mo 
dellato vibranle. immaame m 
rente dell unmo enntemporaneo 
davanti at suot emgmt Perez 
£ wdubbiamenle uno scultore 
atluale. che parte daliuomo e 
ntnrna aU'uomo Non c'£ uto
pismo in lui. ma coscienza 
delle contraddtzwni, coscienza 

di una difficile veritd. Non ci 
sono illusioni avveniristiche, 
ma un presente dentro cui l'uo-
mo sta in piedi anche se non 
riesce a dislricarne iintera 
complessitd 

In fondo. su di un piano ana-
logo. ma d'immagini piii stret-
lamenle interiorizzate. dove il 
filtro intelletluale da spesso 
acutezza ironica e tensione li-
rica alle apprenswni psicolo-
giche e alle reazioni nei con-
fronti delle circostanze reali, 
si pone anche Scanavino. 11 suo 
linguaggio £ allusivo e simbo-
lico. ma di una prande lucidi-
td e definitezza. Nelle sue tele 
vi snno interrogativi cosmici 
ed umani. baltono domande an
tiche e contemporanee. Non di 
versamente da Ziqaina del re-
sto. la cui immaqme e mag 
giormente ricanducibile all'im 
postazione di Perez, anche se 
la natura romantica di Zigaina 
assume loni piii epici e dram-
matici. In lui il confronto non 
e solo con la natura. ma an 
che con la storia. Da que
sto punto di vista egli si rt 
vela in una fase di pienezza 
pnetica. di cui i quadri con le 
folgori che strepitano net cie-
It notturni sull'uomo addormen 
tato sono senza dubbio i ri-
sultati piii alti. 

All'inlerno di una visione che 
ha punti di comcidenza con 
quest'ultimo qruppo di artisti. 
si debbnnn ricordnre qui due 
qiorani come Olivieri. Guccis 

ne e Caruso presente nella se 
zinne qrafica Pizzmalo. che si 
rirela alia Biennale, fra i pit
tori della sua qenerazinne. co 
me quello di piii sicura ennsi 
stenza. si presenta invece con 
una serie di quadri dnve la 
natura £ nsfa rnme nitida 
enerpia. come luce p colore. 
come scatto e squillo di vi
ta. con un linnvnaqio di netto 
e dinamico scano 

Questi dunque. sia pure ap 
pena enunriati sono i punti o 
i problemi su cm la trenlatree 
sima Biennale membra chinmar 
ci a ntlettere Fnrse ^» que 
sti punti mrra la pena dt lor 
nare. isnlandnh in qualche te 
mn unico AH or a si pntranno ci 
tare anche quenh nrlisti che in 
questa rapida ewirleazione di 
iroomenti snno nmnsii tunri 
Con tutto cin il qiudivo qene 
role sul Pad'obone itahnnn nnn 
mi pare che passn mutare 11 
discorsn su di e<^> avrehbe 
potato essere ben piii folio di 
rnainm se la sua impostnzin 
ne fosse stata piii cornqqin^n 
piii siamficativa 

Mario De Micheli 

I c o n v e g n i s i s u c c e d o n o a i c o n v e g n i , d o v e s p e s 
so s o n o p r e s e n t i a n c h e m i n i s t r i , i q u a l i p r o c l a m a n o d i 
esse re c o n s a p e v o l i d e i d a n n i d e l l ' i n q u i n a m e n t o a t m o 
s f e r i c o , e d e s s e r e i l g o v e r n o d e c i s o a r i m e d i a r v i , m a 
t u t t o p o i c o n t i n u a c o m e p r i m a , e o r m a i si p u o e s s e r e 
s i c u r i c h e a v r e m o u n ' a l t r a e s t a t e a f o s a p e r le i m p u r i t a 
s t a g n a n t i n e l i ' a r i a , e c h e i l p r o s s i m o i n v e r n o s e n t i r e -
m o a n c o r a r i v o l t a n t i f e t o r i , e c h e d e l l ' a l t r o s m o g c o l e r a 
g i u n e i n o s t r i p o l m o n i . I I 
c o n v e g n o p i u r e c e n t e e 
q u e l l o d i m e t a a p r i l e . p r e 
s e n t e i l m i n i s t r o M a r i o t t i , 
d o v e s o n o s ta te d e t t e cose 
t r e m e n d e . c o m e a e s e m 
p i o c h e p e r u n m a l a t o su 
q u a t t r o v i e a l l ' o r i g i n e lo 
inquinamento atmosferico. e 
che merit re nel 1 !)52 su un 
milione di i tal iani ne morivano 
70 per tumori mal igni e poco 
pii i di 100 per brnnchit i croni-
che. nel lOfi-l le c i f re erano sa-
lite risnettivamente a circa 
200 e 200 

Quanto alle prospettive. e'e 
chi. come i l prof. Alorris Nei-
l iurger. del l 'Ui i iversita di Los 
Angeles, sostiene che I'umani-
t.'i e destinata a scomparire 
dalla Terra nel volgere di un 
H'colo se non arrest a i l pro 
resso di inquinamento Certo e 
che nella sola citta di Milano 
cadnno annualmente diecimila 
tonnellate di impur i ta . conte-
uenti non meno di due chil i di 
benzopirene. capaci d i or ig i 
nare tumori in quattro mil ioni 
di topi. 

Tracce di benzopirene sono 
state rinvenute nei reni di bam
bini che vivono in c i t ta . E non 
occorre che siano cit ta come 
Milano. L'inquinamento ormai 
d diffuso un po' dappertutto in 
quegli agglomerati dove vi sia
no ciminiere, camin i . mezzi 
motorizzati in circolazione. Un 
esempio clamoroso lo si ricor-
dera e quello di Nave, in pro-
vincia di Brescia, dove a f ine 
gennaio trenta persone dovet-
tero essere ricoverate d'urgen-
za all'ospedale < vi t t ime di una 
nube mefi t ica di smog >. E for-
se che le campagne intorno a 
Bolzano non sono contaminate 
da flt ioro micidiale per la vege-
tazione. per cui g l i agr icol tor i 
hanno citato in giudizio la Mon-
tecatini? 

Indubbiamente c'd dif feren
za f ra i grandi e i piccoli ag
glomerat i . Al ia 30. Settimana 
Sociale Universitaria di Bru-
xclles. dove e stato trattato i l 
tema < Natura. risorse natu-
ra l i e societa >. i l relatore sul-
l' inquinamento atmosferico. pro 
fessor Halter, ha fornito le se
guenti c i f re relat ive alia mor
tal i ty per cancro alle vie re-
spirator ie: 20 per 100 000 nelle 
citta con pin di 100 000 abitan 
t i : 23 per 100 000 nelle citta con 
meno di 100 000 abi tant i ; 15 
per 100.000 nei paesi. Sono ci
f re indicat ive, essendo evidente 
che si devono considerare di
versi a l t r i fa t tor i ol tre i l nu-
mero degli abitant i (Sesto San 
Giovanni, ad esempio. 6 sicu-
ramente piu inquinata di una 
altra cit ta delle stesse propor-
/ ion i . ma con una minore con-
centrazione industr iale). Co-
munque le c i f re del prof. Hal
ter non lasciano duhbi circa la 
inciden7a. agli effetti delle ma-
nifesta7inni tumoral i al le vie 
respiratorie. dell ' inquinamento 
atmosferico. che per al t ro si 
sta diffondendo anche nei paesi 
sia per i l decentramento indu
str iale in atto. sia per I'affer-
marsi un po' dappertutto della 
motoriz7azione e dei moderni 
mezzi d i riscaldamento. 

II prof. Halter, sempre in te 
ma di conseguenze dell ' inqui
namento atmosferico. ha for
nito questi a l t r i da t i : a) nella 
Vallata della Mosa fiO mort i 
(10 volte piu della norma) per 
la nebbia r he nel I W ) arccntuo 
l' inquinamento industr iale; b) 
17 mort i in quattro giorni e 
circa seimila casj d i infermita 
a Donora (a 50 chi lnmetr i da 
Pittsburgh) nel 1W8 per lo 
smog; c ) 22 mort i e 320 am 
malat i a Poza Rica iMessico) 
nel KLV): d) 4 000 in quindici 
siorni a f.ondra nel 10i2 In 
chieste fatte a !,n« Angeles e 
a Parigi hanno dimostrato la 
presenza in maniera diffusa di 
« i r r i ta^ ione cronica deeli oc 
chi. delle vie respiratorie e del 
la nelle » determinate preva 
lentemente da idrncarbur i . e 
* intnssira7inne cronir-a p r r os 
siMo di carbonio » 

Oltre aU'uomo I'lnquinamcn 
to s e dimovtrdto IXK .HO agl i 
al t r i animal i e alle piante. e 
anche alle cose fcormsione d r i 
ferro e delle Mrutture metal 
hchc eruMuue dr l la pietra e 
dei material i edi l i / i atirassune 
di af]resell! e pi t ture. ossida 
zione di mol l i mater ia l ! , im 
brattamento di edif ic i e vesti 
t i ) . cosicche le conseguenze 
economiche « si calcolano in 
mi l iard i di franc hi » Nella so 
la Francia si stimo nel 1957 un 
gravame medio di spese di 
seimila f ranchi per abitante. 

Cose dette in sede atitorcvolis-
sima, ma in d e h m t n n di domi-
nio pubblico Tut ta \ i . i si conti
nua a non tar nulla, e la col pa, 
per la \erit.'». non e solo della 
ou in r ra / ia 

II 13 H apt lie 1%I I'Accade-
una Na/ionale del Lincei ten-
ne un convegno sul tema* < La 
prote/ione della natura e del 
paesaggio ». La rela/ione su-
gli inqumnmenti fu svolta da 
Giuseppe Evangelisti. « Di in-
dustrie. disse i l relatore. che 
operand niassicci scarichi d i 
gas biologicamenle dannosi 
(alia f lora, alia fauna, all 'uo-
mo medesimo) oppure al pae
saggio (per forma/ione di nubi 
persistenti, per depositn di pul-
viscolo. per diffusioue di odo-
ri molesti) ce ne sono parec-
c l re Non esiste al tro nmedio 
che quello solito della depura-
zione preventive, la quale de-
ve combattere eon la ren'ten/a 
da parte degli interessati a 
provvedersi d i imniant i che co-
stano e non rendono ». 

Questo i l gunio: che le Indu
strie non vogliono pagare i co-
sti necessari. Quanto ai cami
ni . < provvedimenti per miglio-
rare le cose ce ne sarebbero, 
come la progettazione e i l pro-
pomonnmento razionale degli 
impiant i . la scelta di combusti-
bi l i adat t i , la buona sorveglian-
za della combustione ». Ma ci6 
comporterebbe innanzi tutto la 
riduzione della tassa su un 
combustibile come i l gasolio, 
molto meno tossico di quelli 
ora normnlmentc usnt i : e com
porterebbe anche Padozione d i 
cr i ter i urbanist ic i . che manco 
parlarne. come s'e visto col 
progctto Sullo. che di tutto si 
puo accusare. salvo d i e di es
sere un rivol im'onnrio. 

Ecco perche i convegni si 
succedono ai convegni. e g l i 
stessi min is t r i riconoscono che 
Annibale non solo 6 alle norte, 
ma gia 6 penetrato nelle no
stre c i l ta . e miete v i t t ime. sen
za che per questo si registr i 
mai un provvedimento con-
creto. 

C e i l famoso progetto di leg
ge di iniziat iva governativa 
prcsentato al Senato I ' l l d i -
cembre 1961. Un testo incom
plete. cr i t ienhi le. ma che sa-
rebbe pur sempre qualcosa. I I 
Senato lo esamino. fece modif i -
che e emendamenti. e lo t ra-
smise i l 29 ottobre 1065 alia 
Camera, dove ha subito al tre 
modif iche e emendamenti, per 
cui i l Senato dovra rivederlo. 

Se tutto andra bene, forse 
solo i l prossimo autunno avre
mo finaimente un testo d i legge 
rclat ivo ai tp rowed iment i con
t ra l ' inquinamento atmosferi
co >. Considerato pero che sono 
previsti a l t r i sei mesi per i l 
regolamento di esecuzione. po-
tremo d i rc i fortunat i se nella 
pr imavera dell 'anno prossimo 
vi sara un testo di legge ope
ra nte. 

e Anche 1'afa. spiegava 1'an-
no scorso un giornale ai pro-
pri let tor i . ha una sua comno-
nenle nell ' inquinamcnto atmo
sferico. che esiste anche d i 
estate Snprattutto i gas di sca-
rico delle automobil i . con la 
aria stagnante e Tumidi ta, 
contribuiscono a rendere i r re-
spirabile I'atmosfera >. Con la 
conseguenza che i grossi agglo
merat i . non favor i t i dal vento 
che pulisca la tmos fc ra . d i -
ventano di anno in anno sem
pre pin afosi 

Nessuna illusione dunque e 
eonsentita: anche questa esta
te sara soffocante non meno 
di quella dello scorso anno, e 
nrobabilmente di piu E dob-
biamo prepararci a scntire an
che nell ' inverno che vcrra I 
fetori ormai ahi tual i . e sacri-
f i rare al l ' inquinamento a l t re 
vite umare 

Unico r imedio: una pressio-
ne popolare. che imponga lo 
stan7iamento dei fondi neces
sari per la lotta al l ' inquinamen
to atmosferico E" cio che dis
se in sostanza i l citato profes
sor Halter a Rruxelles. quando 
affermo. con r i fer imento al ia 
f'epunm'nne naturale compiu
ta dalle piante « Le autorita 
non possono elndere le loro re-
sponsabibta Esso hanno i | do-
vore di creare n r r la ci ' tadi-
nanza e di cnn«frvar l i el i spa-
7i v t rd i suffir-f ntt per earanti 
r( la salute Dal can'o suo la 
Mttadinan/a d<-\e prendere co
scienza dei nmnr i hisocni e 
dei propr i d i r i t t i facendo pres-
sione su> pronri covrrnant i per 
e«igere da essi una ferma noli-
Mca al r iguardo > 

Dario Paccino 
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