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D1BATTITI E CONFRONTI 

RIFLESSIONI D'UN PITTORE 

Teorizzano la «morte deirarte» 
e propongono un'arte della morte 

Pubblichiamo questo infervento di Bruno Caruso nel quale accanto a giudizi che derivano dalla sua personale 
esperienza affiorano element! oggellivi di analisi delle alfuali condizioni delTimpegno crealivo 

JJ^r•^yv^A-<^/v^Ayv^A•v^/^AAA^^^'^r, 

Un quadro 

per una 

canzone: 

SCIENZA 

La disperala siluazione delle cilia ifaliane 

«l l ragazzo 

della 

via Gluck » 

La posizione duH'artisla di 
oggi e quanto mai difficile. 
Si parlatio troppi linguaggi 
che non corrispondono piu al
ia cultura di uno o di un 
altro paesc, 116 alia precisa 
maniera di vedero lo cose del 
mondo: di vederle con asso-
luta chiarezza o attraverso 
oscure metafore, o simboli ca-
balislici; o di rifiutare del tut-
to la visione e la rappresen-
tazione per liberare i cosiddetti 
istinti primordial!. La cultura 
Hgurativa brancola per attri-
buire significati, per giustifi 
care posizioni incerte, per in-
ventare poetiche astruse, per 
costruire sul vuoto. K la dia-
lettica del metodo critico resta 
impigliata nelle metafore e nei 
simboli liberando soltanto le 
idee diffcrenziate. Nell'equivo-
co generale chi ne trae pro-
fitto e sempre il mestatore piu 
abile. 

Ma un grande sgomento at-
tanaglia la coscienza indivi
duate degli artisti e degli uo-
mini di cultura, perche il ri-
fiuto del mondo non pud es-
sere totale e la realta preme 
da tutti i lati. A questo punto 
non resta che la fuga. Arte 
e cultura diventano un mezzo 
per evadere dai problemi piu 
stringenti. un gioco per distrar-
re non solo gli spettatori ma 
anche i protagonisti del dram 
ma che avvolge il mondo. An-
ziche assumere coscienza. do
lorosa coscienza, 1'arte ripiega 
sulle gioie artificiali del gio-
cattolo; e la scelta di questa 
strada diventa una fuga, mo-
tivata dall'opportunismo e dal 
cinismo. Non si tratta piu del
la € gioia inesperta della cri-
ualide che saluta felice la sua 
ultima metamorfosi J>. la fuga 
& realmente premeditata. 

Ma purtroppo questa e una 
corsa senza direzioni perche 
il paese delle meraviglie non 
esiste in questa societa che 
ama di essere definita so-
prattutto una societa edoni-
stica. I piaceri sono troppo 
illusori e non bastano i pro-
dotti chimici a diminuire l'an-
sia e la tristezza. a modifi-
care persino il temperamento. 
l'affettivita e il carat tere in
dividuate fino a raggiungere • 
quei paradisi artificiali della 
droga che dilagano negli USA. 

Ne tantomeno Klee e Miro 
riescono a mutare un quadro 
disperato con i toro elegantis-
simi giochi. 

Contrapposte ci sono le cose 
vere della vita che costano 
sacrificio lavoro e impegno e 
ci sono gli affetti, l 'amore, 
l'amicizia e la stessa natura 
che senza tanti artifizi ci pud 
riempire il petto di soddisfa-
rioni autentiche. 

Ma la struttura del mondo 
di oggi e veramente assai com-
plessa e la realta si manife-
sta in modo difforme. talvolta 
addirittura equivoco e, nel mi-
gliore dei casi. controversa. 
Pe r andare a fondo nelle co
se bisogna fare uno sforzo 
grande, a costo di rischiare 
errori colossali, bisogna capi-
r e le ragioni profonde delle 
cose, perche rinunziando alia 
conoscenza del mondo si co-
struisce il primo alibi per 
sfuggire ai nostri impegni col 
mondo stesso e con la so
cieta in cui viviamo. Ma non 
tutti gli alibi sono stati real
mente premeditnti dai pro
tagonist! e non sempre c stato 
il protagonista a crearseli per 
suo beneficio ma glieli ha 
forniti la stessa societa per 
estromettcrlo dalla partita. 

L'incubo del 

ricatto atomko 
P e r questo io non mi sento 

di suggerire massimatistica-
mente s t rade e direzioni: per-
ch6 so bene che dietro ogni 
< al ibi» spesso ci sono paure 
glustificate. difficili situazioni 
personali, interprctazioni ma-
lintese di pericoli. e I'apatia 
o peggio l'opportunismo che 
talvolta ne pud derivare non 
viene solo dalla determinazio 
ne logica delta scelta della 
atrada piu comoda. o soltanto 
dall'ignoranza dei problemi ma 
anche e soprattutto dalla pro-
fonda incertezza. verso la qua
le i c pcrsuasori occulti > spin-
gono l'umanita per t rarne van-
taggio. 

Gli uomini di questo tempo 
hanno vissuto per anni sotto 
l'incubo del ricatto atomico. 
hanno assistito alle guerre piu 
ingiuste, ai sacrifici piu im 
motivati, alle lotte operaic piu 
dure soffocate con la forza 
brutale o col denaro delta cor 
ruzione. E assistiamo ancora 
alia barbar ie della guerra 
americana nel Vietnam, alia 

dell'India, alia terribile 

pa urn deH'Africa che compie 
i suoi primi passi dopo esse
re stata scudisciata a sangue 
dall'Europa ed alio sforzo del 
Sud America che sta sotto il 
tallone delle banche america-
ne e non riesce a rialzarsi. 
K poiche il quadro dell'ingiu 
stizia e talmente diffuso, la 
coscienza stessa di molti si e 
rilassata quasi per un'abitu-
dine a guardare pessimistica 
mente il nero; in nlcuni forse 
e intervenuto un senso di im-
potenza a fronteggiare tutto 
questo ostinato marciume, in 
altri ha assunto nuove forme 
inedite di debolezza che co-
munque hanno solo giovato al 
profitto dello speculatore. 

Una forma 

di civetteria 
Cost che per alcuni intellet-

tuali e diventata una forma 
di civetteria prendersi gioco 
persino del proprio lavoro e 
considerarlo soltanto un mezzo 
per fare denaro e per rica-
vare successi mondani. fino 
a vantarsene apertamente. fino 
a sforzarsi di apparire assai 
peggiori di quel che sono. I 
protagonisti di questo tipo di 
spregiudicatezza sono ormai 
una schiera ed il loro trionfo 
e proporzionale alia futilita 
del loro prodotto ed alia dab-
benaggine dei borghesi che ci 
cascano. Gli episodi della Bien-
nale di Venezia sono esem-
plificativi. E* diventato un 
gioco scoperto, senza misteri. 
senza reticenze o falsi pudori. 
Dietro gli autori ci sono i 
teorici. i cosiddetti critici che 
costruiscono illogici discorsi 
per awolgere di nebbie lette-
rarie non gia le poetiche ma il 
prodotto mercantile: e sempre 
ad una condizione: di coinvol-
gere cioe col prodotto la ri-
nunzia ai significati palesi. che 
e in definitiva la vera omerta, 
forse la compiacenza e spesso 
la complicity con la barbarie 
che imperversa sul mondo di 
oggi. Ma e anche pure un mo
do di esercitare il potere. 

Ora noi vediamo illustri cri
tici che da anni teorizzano la 
morte dell 'arte, cioe non la 
predicono. ma la danno per 
awenu ta , e che pure continua-
no ad occuparsene. cadendo lo

ro stessi in una palmare con-
traddizione che ci preoccupe-
remmn di dimostrare piu am-
piamente se l'aspetto mercan
tile che li coinvolge neH'avvcn-
tura artistica non fosse altret-
tanto evidente. Nel marc di con-
fusione generate ognuno perd 
si 6 assunta una forma sua 
particolare. cosi che la societa 
che si e strelta intorno ad ogni 
gruppo ha una faccia precisa. 
un abito particolare. un'espros 
sione inequivocahilc Tl linguag-
gio del denaro ha un suono 
metallicn come e metallico In 
sgtiardn del cinismo. Ma di 
ogni rnsn viene naturale ehie-
dersi il perche e di indngare 
su questi fatti e sulla coscien-
za smarrita e corr-are inflne le 
origini della rnduta. 

Sono mollissimi gli intcllet 
tuali e gli artisti cho al tempo 
di Zdanov si sono sforzati di 
capire, hanno sofferto il peso 
di una visione unilaterale (me 
compreso). si sono ribellati ad 
una imposizione che veniva da 
un uomo che non capiva nulla 
d 'arte. ma che aveva costruito 
il suo temperamonfo violonfo 
difondondo Leningrado dai na-
zisti. Per questa sola raginno 
io sono disposto a perdonargli 
futto. Ma in qnegli anni oscuri 
e duris<;imi della guerra frod 
da. quando ogni arma sem 
brava lecita (persino la * bnm 
ha »). mentre l'imposizione di 
Zdanov enrrispondeva nll'invi-
to americano di comprare Par
te astratta come « un pacchet-
to di azioni contro il comu-
nismo » e mentre quindi il ri
catto politico sulla cultura era 
duplice. ricordiamoci che il 
mondo intero rischiava di sal-
tare come una polveriera. 

II meno che potesse accade-
re sulle coscienze individuali. 
gia cos! provate dalla guerra. 
e stato lo sbandamento. La co-
siddetta « scelta della liberta » 
ha fatto breccia spingendo tan
ti intellettuali della sinistra 
verso una metafora di liberty 
e di cultura che era impigliata 
in sottili ricatti mercantili ed 
economic!, mascherati dalle 
ipocrisie piu raffinate e ceden-
do alia fine ad un discorso 
che faceva torto soltanto alia 
cultura ed all 'arte. 

In questi anni di grande af-
farismo culturale e accaduto 
che la vera ragione culturale 
attiva e creatrice s'd persa di 
mira. per scegliere situazioni 
facili o adottare vecchie poe-

questa settimana in edicola 

UNA VOCE DELLA 
VECCHIA MILANO 

Nei lavoro di sondaggio della 
narrativa maggiore e minore del-
1'ottocento, nel quale si sono di-
sordinatamente impegnate molte 
collane economiche. affiora que
sta settimana un autcntico capo-
lavoro della nostra letteratura. 
cui non arrise tnolto fortuna vi-
vente I'autore e che divenne poi 
lettura facilmente confusa con 
la produzione sentimentale-pate-
tica (e molto diffusa in questa 
chiave interpretativa) o circo-
scritta nell'ambito delle letture 
scolastiehe: il Demefrio Pianelli 
di Err.ilio De Marchi. pubblicato 
nel 1890. di cui recentemente Fer-
rata ha fatto conosccre anche la 
prima redarione. E" un roman-
zo molto legato, come tutta la 
produzione di questo scrittore. al
ia Milano di fine ottocento. nel 
momento dell" incipiente spccula-
zione edilizia. della trasformazio^ 
ne radicale del volto della citta. 
del formarsi della nuova borghe-
sia del commercio; in questo am-
bicnte, di cui e vittima il fratello 
del protagonista. Cesarino, suici-
da per dobiti. si inserisce !a fi-
gura di Domctrio. I'uomo della 
vecchia Milano. portavoce della 
moralita dell' autore. I'umile im-
piegato dai modi burberi. che na-
sconde dentro di se un'umanita e 
una capacita di amare insospct-
tate. 

RITORNA TOM JONES 
L'n altro classico. del quale at> 

biamo auito altra vnlta occasione 
di parlare. e comparso nella colla-
na di Sansoni; si tratta dello scrit
tore inglese settecentesco Henry 
Fielding, del Tom Jones cui ap 
pare una nuova edizione econo-
mica (gia altre se ne conoscono 
in collane non periodiche). nella 
traduzione di Pina Sergi autrice 
anche dcU'introduzione; l'opera e 
stata divisa in due volumi. che 
usciranno Tuno di teguito all'al-

tro. Questo primo volume costa 
lire 450. 

GIDE E PRATOLINI 
Restano infine da segnalare due 

opere di scnttori del novecento. 
di diversa natura e importanza: 
la prima e la raccolta in un 
unico volumelto di due opere bre-
vi dello scrittore francse Andre 
Gide. uno scrittore del quale ab-
biamo gia altra volta parlato 
(un altro volumetto figura nella 
mede5,"ma collana) e che restera 
soprattutto nella storia della cul
tura francese dei primi decenni 
del secolo per la sua attivita di 
animatore di movimenti e dibat-
titi e per le sue relazioni con im-
portanti personahta del momento: 
La porta strelta e L'immoralista 
sono preceduti. al solito. da una 
preziosa e chiara introduzione 
che contraddistingue questa col 
lana di Garzanti (L. 350). L'altra 
opera, importante piu per le 
discussioni che suscito alia sua 
comparsa nel 1955 che per il suo 
intrinseco valore. e il Metello di 
Pratolini (Mondadori. 1^ 350). 
primo volume della trilogia « Una 
storia italiana > non ancora con-
clusa. 

Gli altri titoli della settimana: 
Cecov. Tealro vol. I (Casini. 

lire 450>. 

H. De Lancker. Quando... una 
si abbandona (Longanesi. L. 350). 

Ponson du Terrail. Rocambole, 
VI I I episodio: La morte nell'abis-
so (Garzanti. L. ;i50). 

G. Simenon. Maigrel a il caso 
Saint-Fiacre (Mondadori. L. 300). 

De Sade, Crimlnall deH'amore 
(Corno, U 250). 

E. Salgari. La CapHann del 
Yucatan (Gabbiano. L. 300). 

tiche in disuso e metodi critici 
tramontati. Cominciando dal 
dadaismo, d i e aveva un senso 
quando molestava le smanie di 
potere di Hitler, quando Hitler 
in persona andava a distrugge 
re a calci. volgare com'era 
le mostre di Schwitters o di 
Baumeister. Oggi purtroppo il 
neo-dadaismo serve solo ad in 
trodurre al salotto. al cocktail 
party, alia cafe-society. Cosi 
l'equivoco prosperava scivolan 
do sul terreno surrealista. che 
fu anch'esso in parte a suo 
tempo rivoluzionario contro i 
miti borghesi. ma che si tra-
sformd in compiacimento bor 
ghese. giusto per meravigliare 
i borghesi. imbalsamandn i fe 
ti dei loro aborti e cospargen-
doli di piume di struzzo. tro 
vando divcrtente ogni aberra-
zione ed inventando una pseu-
do-poctica macabra. nemica so
prattutto della vita. 

L'ephodio 

veneifano 
Ora qui e inutile rifare a 

ritroso il percorso della storia 
dell 'arte borghese solo perche 
ogni sei mesi il mercante tro 
va il modo di riproporla ri 
spolverando i quadri del ma-
gazzino L'ep'sodin veneziano 
della mostra di Ma \ Ernst e 
singolare: e increflibile il ge
nerale compiacimento verso 
una mostra che proponeva al 
puhblico le opere peggiori (lo 
scarto di una mostra in USA) 
di un pittore che pure ha di-
pinto bene alcuni quadri. nei 
quali. i suoi migliori. le oscu
re esalazioni romantiche della 
foresta nera avrebbero. se non 
altro. dovuto disturbare artisti 
e intellettuali che si sono edu-
cati in un clima di tipo clas
sico. Ma disgraziatamente di 
questo pittore che opera da 
quarant 'anni anche questa vol
ta la critica italiana si accor-
ge proprio mentre sta inizian-
do sulla par te meno importan
te della sua attivita la grande 
speculazione mercantile. 

Non credo sostenibile che 
queste espressioni della mor-
bosita possano avere corrispon-
denza con chi si propone di 
edificare una societa pulita. 
mettendo come pilastri e. con 
radici profonde. le cose vere 
e grandi della vita. Non si pud 
non accettare la lotta su que
sto stesso terreno anche se le 
nostre sono le armi dell 'amore 
contro quelle dell'intrigo. Non 
possiamo certo ignorare quan
to il mondo di oggi sia multi
forme e non possiamo neppu-
re, guardandoci alto specchio. 
non scorgere le nostre nevrosi, 
la malattia del tempo, le trac-
ce di tutte le nostre angosce 
e dei nostri drammi personali. 

Ma non dobbiamo neppure 
ignorare che nel mondo accan
to a chi lotta per la vita del 
suo popolo. accanto alle lotte 
operaie. a quelle contro gli ul-
Umi colonialist!, ci sono gene-
razioni di giovani beatnik, pae-
si interi che \ivono nel disor-
dine della coscienza. societa 
indeterminate nell'incertezza. E 
pertanto. poiche la vita e fatta 
di scelte. dobbiamo distingue-
re fra il boia e il patriota con-
dannato. fra l'oppressore e 
l'oppresso, fra opera io e spe
culatore e fra tutti i giovani 
che protestano con le loro voci 
ye-yi e quelli che si drogano 
per complesso di colpa. fra in-
coscienza generica e qualun-
quismo deliberato. Ed alia fine 
dobbiamo pure scegliere un 
linguaggio. una forma di cul
tura che accetti o respinga quel 
che ci piace e quel che ci ri-
pugna. 

In questo modo il terreno 
della realta non e piu quello 
proposto da Zdanov. ma tutta 
la nostra vita nei suoi aspetti 
piu multiformi e la prospet 
tiva diventa larghissima. da! 
mite paesaggio aali oggetti del 
la nostra esistenza d'ogni gior-
no. alle lotte, ai problemi di 
coscienza. per penetrare con 
intelligenza c invenzione i fat
ti che della vita ci premono. 
Ma scartando gli espedienti fa
cili per non doverci r idurre al
ia trovata volgare di dover 
mettere it dito, non piu sulla 
piaga. ma sul sesso artificiale 
che un artista giapponese ha 
costruito in gomma piuma per 
divertire il mondo squilibrato 
e nevrastenico dolle Biennah 
\ene7iane. Per andare su quella 
strada. certo, l 'arte pud anche 
essere morta. in ogni caso non 
serve piu: basta frequentare 
i localini di Times Square ge 
stiti dai gangsters o piu inno-
centemente il Luna Park . 

Bruno Caruso 

// verde pubblico 
e necessario 

come le scuole 
e gli ospedali 

La demincia del professor Margaria - Le stati-
stiche relegano I'ltalia agli ultimissimi posti 

Cosa ha fatto il centrosinistra ? 

Bruno Caruso: « II ragazzo della Via Gluck ». L'opera ha ricevuto in questi giorni il primo premio 
alia mostra di pittura organizzata dal a Lido Azzurro» di Torre Annunziata sui temi delta 
ormai famosa canzone di Adriano Celentano al cui centro, come e noto, sta il conflitto mortale 
fra espansione speculativa dei centri urban! e diritto alia vita di coloro che li abitano. Gli altri 
premi sono stati attribuiti a Giannetto Fieschi, Tifina Maselli, Pasquale Verrusio, Gianluigi Mat-
tia e Raffaele Lippi. La giuria era composta da Luigi Carluccio, Giuliano Briganti, Sandro Man-
zo, Paolo Ricci, Antonello Trombadori, Marco Valsecchi, Bruno Zevi e Luciano Beretta, paroliere 
del « Ragazzo della Via Gluck ». 

in vefrina a Mosca 

LUCIDAINCHIESTA 
SU BERTOLT BRECHT 

Il'ja Moiseevic Fradkin ha or-
dinato in un'ampia e robusta 
monografia le ricerche critiche 
che da anni andava svolgendo 
su Bertolt Brecht. godendo del-
J'appoggio e del consiglio di 
Brecht stesso e servendosi anche 
di vario materiale d'archivio. II 
libro. che e pubblicato dalla 
casa editrice dell'Accademia del
le scienze dell'URSS < Nauka ». 
in quasi quattrocento pagine ana-
lizza tutta l'opera di Brecht 
drammaturgo. poeta e prosatore 
non solo con una rara padro-
nanza del materiale. ma anche 
con un'acuta vivacita di idee. 
II saggio del Fradkin si snoda 
in due parti: la prima segue lo 
sviluppo creativo di Brecht. la 
seconda ne ricostruisce ii me
todo poetico. Due utili appendici 
informano sugli studi brechtiani 
m lingua russa apparsi dal 192.'} 
al 1964 e sugli spettacoli teatrale 
e radiotelevisivi dedicati nel-
PUnione SJovietica a Brecht dal 
19.M) al 1965. II Bertolt Brecht 
di I. M. Fradkin entra a far 
parte della piu viva letteratura 
critica suH'autore della I'ifa di 
Galileo, una letteratura r:cca di 
punti di vista conirastanti e di 
problemi in discussione. 

• • • 

Un awenimento nel campo de
gli studi rinascimentali e la pub-
blicazione del libro di Mxhail 
Michajlovic Baehtin Tvorceslro 
Fransua Rable (L'opera di Fran
cois Rabelais). II libro del Bracn-
tin non solo e certamente la ri-
cerca piu importante sul grande 
scrittore francese apparsa dopo 

l'opera di Lucien Febvre Le pro-
bleme de Vincroyance au XVI 
siecle. La relwion de Rabelais 
(Paris. 1942). ma ha anche un 
valore assai notevole sul piano 
del metodo e per I problemi gene
ral! che vi si toccano. 11 Baehtin 
che ha una settantina d'anni ed 
e autore anche di un fonda-
mentale libro su Dostojevskij di 
prossima pubblicazione in italia-
no, anche qui di mostra di saper 
fondere con rara maestria la peri-
zia delle analisi stihstiche e strut-
turali con la vastita e l'ongina-
Iita dell'ideazione filosofica. E' 
quindi del tutto cotnprensibile il 
\ivissimo interesse con cm que
sto libro e stato accolto nel-
I'URSS ben al di la delta sfera 
degli studi speciatistici di let
teratura rinascimentale francese. 

• • • 

Un altro studioso di letteratura 
che. formatosi negli anni venti. 
nchiama 1'attenzione con un'ope-
ra di carattere generale pur nella 
sua tematica precisa e circo-
scritta. e I.idija Jakovle\na Ginz-
burg. In un volume dal titolo 
O Urike (Sulla lirfca) la Ginz-
burg propone un suo originate. 
meditato. fine disegno delio svi
luppo delta lirica russa dal pnmo 
ottocento al primo novecento. Ne
gli studi dedicati alia noesia rus
sa nell'Unione Sovietica. per non 
parlare poi di quelli pubblicati 
in Occidente che il piu delle vol
te non possiedono neppure quella 
solidita accademica che almeno 
quelli sovietici possiedono. da 
tempo non era apparso un libro. 
o!tre tutto cosi * lecgibile >. che 

Bertolt Brecht ricavt dal poeta tovietico Nlkolay Tichonov il 
« Pramle Stalin » n*< 19M 

con tanta liberta intreccias^e il 
.sen.sibile gusto del linguaggio poe
tico con un ngoroso dominio 
dei problemi teorici e storici. 

Tra gli studi che. pur con tante 
lacune. in questi ultimi anni sono 
apparsi nell'UKSS sulla lettera
tura sovietica. si segnalano i re-
centi Ocerki istorti russkoj so-
cetskoj zhurnalistiki. 19171932 (Li-
neamenti di storia delle riviste 
sovietiche russe. 1917 19.J2). Nelle 
cinquecento pagine del volume un 
gruppo di studiosi. sotto la guida 
di Aleksandr Gngor'evsc Demen-
t'ev. che. critico e stonco let-
terano. e il vicedirettore della 
rivista < Novyj mir». esamina 
partitamente le riviste letterarie 
rus«e degli anni venti da « Kra-
snaja nov' > al « Lef >. da e Lite-
ratura i marksizm > a < Na postu > 
e alle riviste di provincia. Agli 
studiosi della letteratura sovie
tica e ora offerto un indispensa-
bile strumonto di lavoro 

« • * 

I.a nvista < Voprosy literatu-
fy > (Problemi di iettcratura) nel 
suo ultimo numero pubblica le 
n>poste di van scnttori a una sua 
mchiesta sullo stato della critici 
letterana sovietica. Kcco alcune 
nsposte: P^vgenij Vmokurov: « II 
critico e un artiMa. nel quale 6 
fortcmente s\ .luppato l'aspetto 
analitico del talento II critico e 
un artista. ed e questa la sem-
plice venta che negli ultimi tempi 
si e come dimenticata. pur
troppo. da noi... L'opera analiz-
zata deve essere. a mio giudi-
7i'o. in notevole misura lo sti-
molo per un vasto. serio. signi-
ficativo discorso sulla vita. II 
critico... e anche un pensatore. 
logcetto delle cui nflessioni e la 
letteratura correntc». Vasilij 
Aksjonov: « II cencre p.u efftrace 
della critica d'oggi mi semhra il 
genere dellarticoio problemati 
co... Nel genere dellarticoio pro-
blematico al cntico d piu facile 
espnmere il propno "io". senza 
di che nella letteratura d'oggi 
il cr.tico non ha niente da fare. 
La sohta ironia dello scrittore 
verso il critico 6 ormai venuta 
a noia prima di tutto perche 
adesso da noi ci sono dei buom 
cntici. interessanti proprio per 
il loro "io" ». Naum Korzhavin: 
t Î a critica letterana e a pieno 
diritto un genere della letteratura 
arti«tica. Anche se Mia carat-
teristica distintiva e. come e noto. 
d fatto d'essere un genere me
diate. -\nrhe il cntico s e m e di 
\ i ta. neppure lui pud fare a 
meno di un'esponenza di vita. 
pero della vita egli s e m e legato 
e stimolato daH'opera poetica e 
l'opera stessa 6 da lui riguar-
data come fenomeno di vita. Co
me ogni scrittore. il critico scrive 
in primo luogo per il lettore. e 
non per educare lo scrittore ». 

V . 1 . 

* Siamo un gruppo di mam-
me abitanti nella zona com-
presa tra via Uassini, via 
Ponzio, via Pacini e via Viot-
ti alle pre.se con il problema 
di far crescerc i nostri bam 
bini. Ci sembra non sia dijji-
cile dare un'immediata siste-
mazione, e con poca sposa, 
per il gioco dei nostri figli. 
a un'area comunale dot at a di 
molti degli albcri d'allo fusto 
e liberata di recente daglt of-
fittuari. situata tra le vie Cle 
ricetti, Pascal e Valvassori Pe 
roni. Sarebbe sufficiente ripu 
rirla, utilizzando le due est-
stenti piste pavimentate (gia 
adibite a ballo) e riempire di 
sabbia un campo di bocce. Ora 
I'unica zona dove possiamo 
portare i bambini a giocare e 
uno spartitrafjico con due aiu-
le e alcune pancliine, polvero-
so e affollato. prospicientc I'in-
gresso del campo Giuriati ». 

Una lettera firmata da 37 
madri, pubblicato nella pagi-
na di cronaca di un quatidia 
no milanese. Un episodio che 
riguarda la Milano piu « COM 
fortevole». contigua alia cosi 
della Citta Stud). 

<; Alle pre.se con il problema 
di far crescerc i nostri bambi
ni... ». Che corrisponde. in Un 
guaggio popolare. a quanto )HI 
detto, in termini lecnici. il 
Prof. Margaria al recente con-
vegno sul <r Gioco dei bambini 
in una grande citta induslria-
le >, fornendo per Milano. che 
pure ha un indice di benesse-
re superiore a ogni altra cit
ta italiana. dati come i se-
guenti: il 3 per cento dei bam
bini affetto da rachitismo, il 
14 da obesita, il 50 da forme 
paramorfiche (difetti del por
tamento) piii o meno accen
tuate. 

Milano. si sa. c all'avanguar-
dia in fatto di speculazione 
edilizia e caos urbanistico. per 
cui si pud comprendere che 
delle madri arrivino a clemo-
sinare qualche metro di ver
de per « far crescerc » i loro 
figli. Ma la situazione nelle cit
ta italiane — salvo rare ecce-
zioni come Bologna — & dap-
perlutto la stessa. « In con-
fronto ai giovani svedesi. ame-
ricani. tedeschi. la nostra gio-
vent it — rileva il Prof. An 
tonio Venerando, Presidentc 
della Federazione dei Medici 
Sporlivi — deve prcoccupare 
seriamente. Sarebbe il caso di 
parlare di grido d'allarmc». 

In effetti gli indici ottenuti 
nelle prove di efficienza fisica 
sono bassissimi, in generale in-
feriori alia media della suffi-
cienza. Fra le altre conseguen-
ze e'e anche quella sottolinea-
ta dall'On. Gotelli. Presiden-
tessa dell'ONMI: che cioe la 
nevrosi dell'unmo modcrno non 
camincia nell'cta adulla. ha 
un'origine piu lontana, comin 
cia dall'infanzin. 

I campi-gioco 
a Milano 

/ campi gioco a Milano so 
no una trentina, che vuol di
re che ciascuno di essi dovrcb-
be poter ospitare settemila ra-
gazzi. E da nolare che fra 
questi < campi > si enmprendo 
no anche le « spruzzatine » vcr-
di tipo piazza Aspromonte. 

A Stoccolma i campi di gio 
co. sccondo la testimonianza 
di Antonio Ccderna. si distin-
guono in Ire categorie princi 
pali: aree per i piu piccoli. 
fino ai quattro anni. immedia 
tamenle sotto casa, con bacim 
di sabbia. scivoli. atlrezzi per 
arrampicarsi ecc; aree per i 
bambini dell'asilo e delle pri
me classi elementari (4 H an
ni). a un massimo di 150 me 
tri dalle case, al servizin di 
gruppi di cdifici. con piccoli 
campi per i ginchi della palla. 
piste per biciclette. un locale 
per i giochi al coperto. ecc; 
il vero e proprio c parco dei 
giochi». per bambini e ragaz-
zi da uno a quindici anni. al 
servizio del quarticre. suddi-
viso in spazi speciali per ogni 
genere di gioco e attivita e 
per ogni gruppo di eta: ap-
punto per la diversa eta dei 
suoi frequentatori e Veslrcma 
rarietn delle attrezzature. esso 
e sorveglialo da personale spe-
cializzato. 

Campi-gioco che in Italia si 
stenta persino a credere che 
possano esistere. Per altro es 
si non sono che un aspetto del 
problema degli spazi verdi nel
le citta moderne. spazi da ser
vice per Vigiene (per la fun-
zione clorofiUiana delle piante 
verdi. che assorbono anidride 
carbonica liberando ossigeno). 
per il riposo (degli adulli in 
genere, ma toprattutto degli 

anziam). lo svago (per cscrci-
zi all'aria aperta,' e anche ba-
gni di sole e d'acqtitt). la cul
tura 

Guardando alle statistiche, 
I'ltalia appare fia le nazumi 
piu arret rate: meno di 2 me-
tri quadiati di verde per abi-
tante a Torino c Milano, 2 
metri a Roma, S a Parigi, W 
a Y.urigo e a Londra contea 
(mentre nella Grande Londra 
ri sono ffl metri qundrati). 11 
a Mosca, 12 a Copeiiaghen. 20 
a Colonin e Amsteidam, SO a 
Stoccolma. 

Ma non c solo questione di 
statistiche. sia perclie in esse 
si pud far cntrare di tutto (co
me in Italia, (lore si calcolano 
superfici verdi anche gli spar-
titraffico e le piante dei citni-
teri), sia perche, come si os-
servava recentemente in Iti-
nnscita. die ensa se ne fa del 
quantitativa medio di verde un 
cittadma romano di vinle Mar
coni. se per * averlo deve 
spendere seicento lire di tram 
per due persnne. andiita e ri 
torno. o se deve aadcrscla sol 
tanto di domenica? •» 

Un reticulata 
ben congegnafo 

// verde, negli agylomerati 
d'asfalto e di icnwulu armato, 
dev'esserc distnbuilo in modo 
da costiluire un reticolo ben 
congegnato, attraverso il qua
le liiitcra citta possa resptra-
re. In altri termini, deve rien-
trare nella proyrammazione 
urbanistica al pari dt servizi 
pubblici quali scuole, ospeda
li, acquedolti, ecc. 

Al punto in cui siamo la si
tuazione pud apparire disperu-
ta, tanto che 11 Giorno del 2S 
rnaggio scriveva nella cronaca 
dell'ultima giomata del come-
yno cui si c accenuuto: « C7jj 
sperava che il convegno sul 
gioco dei bambini in una cit
ta industriale approdassc a 
important! risoluzioni praticlie. 
o programmaliche. rimarra 

senz'altro deluso nell'apprende-
re die I'assemblea plenaria e 
conclusiva si c sciolta senza 
nemmeno la rituale e platomca 
mazione riassuntiva dei risul-
tati raggiunti... II fatto e che 
nel nostra Paese troppo lardi. 
forse. si e cominciato a pren-
derc coscienza della situazione 
di disagio die un'urbanistica 
irrazionale ha creato nella vi
ta sociale, cosi die ora non 
esistono nemmeno i mezzi le 
gislativi per i necessari ri-
medi... >. 

Al contrario f'Avanti! il 14 
gennaio, dopo aver ribadito die 
<- occorrono polmoni verdi per 
la marea di cemento *. scrive
va: «Siamo ancora in tempo 
per renderc 'civile' il territn-
rio. ma occorrc vincolare su-
btto le aree da utilizzare ». 

L'Avanti! c I'argano di un 
partita al Gorerno. c quindi, se 
lo dice lui die la situazione. 
nonostante tutto, c ancora ri-
mediabile. e'e da credergli. 11 
guaio c che il giornale non di 
ce se il Gorerno e deciso a 
fornire gli strumenti legislati 
vi e nperativi per dotarc le cit
ta italiane del verde dt cui ban 
no necessila. 

IM realta c che per p>iter de 
stmare a verde delle aree che. 
utdizzate per I'cdihzia. frulta 
no miliardi. e necessario non so
lo poter disporre di esse, ma 
anche essere conrinti della ne-
cessita di anteporre I'interesse 
di tutti a quello di pochi, e 
avere la possibility «elettora-
le > di comportarsi conseguen-
temente. 

(juesto avriene. oltrc che nei 
Paesi socialist!, anche in Pacsi 
dove rige un si<;tema economico 
annlnpn al nnstro. ma i cui go-
remnnti hanno da tempo capi
ta che come non sarebbero con-
cepibili citta senza scuole. ospe
dali, trasporti puhblici ecc. co
si non sono concepibili cittd sen
za la quantita e la distribuzione 
di verde indicate da urbani.tU, 
igienisti. sociologi, educatori, 
naturalisti. 

Per redcre quante siano que
ste nazioni basta consultary 
l'opera di Ghio Calzolari Verde 
per la citta. nella quale I'ltalia 
figura in coda a tutti. E niente 
e mai valso. non si dice a mu
tare la situazione. ma almeno 
a impo<;tare razionalmente il 
problema. qualunque fosse la 
combinazione governativa, da 
quella di centra destra di seel-
biana memoria, all'attuale di 
centrosinistra. 

Dario Paccino 
I precedent! articoli di questo 
servizio sono stati pubblicati nei 
giorni 16 c 20 luglio. 
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