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URBANISTICA 

IL SILURAMENTO DELLA COMMISSIONS ASTENGO DA PARTE DEL CENTRO-SINISTRA 

Impediscono a Genova di essere 

LETTERATURA 

una vera «citta del futuro » 

Per la prima volia un gruppo di urbanisti prefigurava una citta italiana pianificandone 
tutti gli dementi costitutivi, il loro costo ed il loro rendimento — II progeHo esigeva 
perd che sia Piniziativa privata sia quella degli enti pubblici restassero subordinate alle 
scelte global!: cosi la destra ha ottenulo dal centro-sinistra Paffossamento del progetto 

G E N O V A . marzo. 
« Vcde assessore, not si che 

siamo anti-Astengo della prima 
ora, lei ed i suoi colteght della 
giunta ci stele arrivati, a que-
ste conclusioni, vwllo dopo... >: 
can questa frase, ricca di remi-
nisceme, il capngruppo neofa-
scisla al consiglio enmunale ha 
pubblicamente elogiato I'assa-
sore socialtsta inq. Ferrari per 
aver affossato In commissione 
di reviaiotie del piano regolato 
re presicduta dal pro/. Astengo. 
docente universitario e asses 
sore socialista all'urbanistica 
del comune di Torino. 

Un dialogo che rivela il livel-
In culturale cui certi ambientt 
del consiglio comunale genove-
se sow giunti e fornisce la mi-
sura del loro giudizio su una 
opcrazione — la rcvisione del 
piano regolalore cittadino — 
che non ha prccedenti. sul pia
no scientifico, nel nostro paese 
c costituisce, anche prescinden-
do da ogni giudizio di merito. 
una svolla dei metodi dell'urba-
ntstica tradizionale. 

11 piano regolalore genovese 
in vigore, elaborato frettolosa 
mente da funzionari comunalt 
vcl 1959, prevedeva Vespansio-
tie della citta a macchia d'olio 
smo a raggiungere una abttabi-
lita massima di oltre sei milioni 

di residenti. La follia urbani-
stica di qnesto « piano > era che 
dnnenticava gli spazi per le In
dustrie e per servizi essenziali 
come le scuole. Vuniversita, le 
attrezzature sportive: prefigu
rava solo una abnorme citta 
dormitorio. 

Contro questo piano, che ha 
permesso la realizzazione di 
gran parte degli squalluli quar-
tiert nuovi della citta (quasi un 
quarto dei caseqgtati urbani), 
si P esprcilata la battngUa po
litica dclle sinistre sino a sfa-
ciare in una delibera, assunta 
alia unammitd dal consiglio co
munale nel luglio 1963, di revi-
stone dclle norme viqenti e 
nella redazione di un nuovo 
piano. 

La commissione incaricata 
di elaborare il nuovo piano, co-
stituita oltre che del professor 
Astengo. degli architetti Ezio 
Cerutti, Mario Coppa. Eugenio 
Fuselli e del prof. Robert Au-
zelle, docente alia Sorbona, de-
cise di abbandonare il melodo 
tradizionale, quello doe di ela-
borare una previsione illimitata 
dello sviluppo cittadino indican-
do le zone di differente insedia-
mento (case. Industrie, servi 
zi). tracciando nuove strode e 
crcando polmoni di verde pub
blico. 

Questo tipo dt sviluppo urba-
nistico venue definito « margi-
nale > dalla commissione in 
quanto rinunciava, a priori, ad 
operare scelte economiche di 
fondo e si restringeva ad una 
regolamentazione nei soli settn 
ri dell'edilizia residenziale e dei 
servizi, accettando per cssi tipi 
di crescita caratterizzati da ac-
crescimenti periferici indiffe 
renziati. 

Gli urbanisti lianno rifiulato 
questo metndo e ne hanno of 
sunto una nuovo, da loro defini 
to « strutturale * perche cortce 
piva per la citta una snluppn 
globule e pianificato in cui tutti 
gli elementi costitutivi dell'alti-
vita genovese (industrte, servt 
zi, residenze ed infrastrutture) 
dovevano essere egualmentc 
considerati ai fini decisionali. 

Astengo ed i suoi collabora-
tori hanno quindi elaborato 
quattro ipotesi di sviluppo ur-
banistico della citta, due dclle 
quali « marginali > (che eviden 
ziavano, cioe, lo sviluppo delle 
tendenze in attn e prefigurava 
no la Genova sino agli attni 'SO 
in base ai progctti oggi esisten-
ti) e due « strutturali ». // fan-
damento di questi ultimi era 
quello della ricerca priorilaria 
a"una radicate trasformazionc 
del tessuto economico ed urba-

DIBATTITI E CONFRONTI 
I problemi della «nuova societa» 

ECONOMIA E POLITICA: 
UN RAPPORTO IN CRISI 

1 

I I rapporto f ra societa civi le (dei produt-
tor i ) e societa politica e oggi pin che mai 
un tenia crucia le . Nel le societci a struttura 
capital ist ica csso diventa consape\ole per 
esempio nel momento in cui si comincia a 
discutere d i programmazione. In quelle a 
strut tura socialista — scontato il momento 
del la pianif icazione della sfera produttiva — 
i l problema sembra diventnre quello di 
c reare strutture politiche che abbiano il 
massimo di plasticita in rapporto al le ten-
sioni del la societa. c non solo del suo ap 
parato produttivo. Si t rat ta cioe di a w i a r e 
quel proccsso di f luidif icazione e nf lusso 
del le media7ioni politiche nel corpo della so 
c ieta . d i passare da l momento della etcro-
direzione. dell ' istituto re lat ivamcnte cocrci-
t ivo del l *apparato. a l momento dell 'autodi-
rezione del proccsso sociale generale. 

Non a caso. dunque, ta le questionc ha 
assunto notevole n l i e v o nel dibalt i to apcr-
to dal la rccensione di M a r i o Ronchi al l i 
b r a d i Franco F e r r a r o t t i . Idee per la nuova 
societa. che si viene svolgendo da qualche 
set t imana sulle colonne del nostra giornale. 
Lo stesso Fer ra ro t t i ha ritcnuto di poter 
riassumere questo intreccio d i problemi con 
la formula del la « p r i \ atizzazione del pub 
blico >, cui anche in un tecente in ter \ento 
(c f r . Wnila del 28 febbraio 1967) e stato 
fat to r i fer imento come a una def imzione si 
nonimica di «social izzazione del potere *. 

Vale tut tavia la pena di osservare come 
ta le fo rmula , se isolata da l eontcsto socia 
le generale. estrapolata cioe dal la d inami-
ca d i classe. non solo d i \ e n t a pericolosa 
mente ambigua . m a cessa addir i t tura dal -
Tessere ipotesi teorica val ida per « l a nuo
v a societa ». L a «pr ivat izzaz ione del pub-
blico > non e p iu . come e stato detto. I'« Uto
pia ». cioe i l « q u a d r o teorico > cui f a r e ri
fer imento per i l fu turo: ma e soltanto I 'astra 
zione che formula in modo indeterminato i l 
t lpo d i rapporto oggi esistente f ra econo-
m i a e poli t ica. ed e un rapporto. si badi . 
necessitato da l l ' a l tua le sviluppo del capitalc 

Siamo oggi cioe a l ia concluMone del pro 
cesso di deperimento di un modello d i so 
cieta politica (quello codif icato dal la filoso 
f ia hegeliana del d i r i t to pubblico) e nel cuo 
r e d i un processo di r iorganizzazione degli 
appara t i burocrat ico-statual i . Si pud c i tare 
I ' indagine del sociologo amer icano Wright 
M i l l s . L a funzione d i ta l i apparat i si viene 
sempre piu configurando. a lmeno tendenzial-
mente , come una «pro icz ione p u b b l i c a » d i 

quella forma di gestione capital ist ica del 
processo sociale che ha nei cosiddetti «col-
lctti bianchi » i suoi esecutori e funzionar i . 
La mcdiazione statale acquista nella « frat-
tura f ra direzione e proprieta». come Wright 
Mi l ls chiama il processo di separazione f ra 
potere imprenditor ia le e propneta un ruo 
lo esscnziale. insostituibile: si svolge cioe co 
me « funzione » del processo di ^personaliz * 
zazione del capita le . c Le dimensinni stessc 
raggiunte dal l ' industr ia moderna. al ia qu.i 
le fanno capo le forze tecnnlogiche e il po 
tere fnianziar io. determinano il sorgere in 
ogni settore del la societa. e piu part icolar 
mente in quello governatUo. di organism! 
accentratori rett i dall 'osservanza dei regu 
lamcnti e dal principio di una razionale sud 
divisione dei compiti > (Wr ight Mi l ls . Col-
letti bianchi. E inaudi ed . . p. 113). E* que
sto il processo cui si al lude con la formula 
ideologicamente viziosa dell ' insorgente do 
minio dei tecnocrat i . 

In I ta l ia lo si avver te . per f a r e un esem
pio. a l ivello della organizzazione del rap
porto scuola societa. come tendenza a inte 
g ra re immediatamente la scuola nel quadro 
produttivo. In Europa. ne sono c ^ m p i o m a 
croscopico. a l ivello sovranazionale. gli stes 
si istituti del Mercato Comune. 

Qui . certo. i l * pubbl ico» non e neppur 
pit) i l verchio luogo della mcdiazione f ra le 
cla^si. m a viene seccamente pr i \a t i zza to 
(nel la stessa misura in cui 6 a w e n u t o il 
processo opposto). Anche questa. e innega-
bi le . e una fo rma di c socializzazione del 
potere >. Che si realizza perd nel segno di 

una logica di classe. quindi a prezzo di una 
distorsione del corpo sociale. n problema 
diventa al lora i l seguente: individuare le li-
nee secondo le qual i si viene definendo un 
processo polarmente antagonistico a quel 
lo del ineato ( la d inamica at tuale della <pro 
letarizzazione » nel rapporto classe operaia 
societa) . 

N e risultera. crediamo. in pr imo luogo. 
la crisi radicale delKattuale rapporto t ra 
economico e politico (e quella che stanno 
vivendo. in modo anche t ravagl ia to . i paesi 
del campo socialista) e. d i conseguenza. la 
necessita di ridefinire la nozione stessa di 
potere (come passaggio daireferonomta al 
raufonornta). II che ci sembra preliminare 
ad ogni < idea per la nuova societa >. 

I 
I 

Franco Ottolenghi I 

_i 

A .sinistra: la 
ricerca dello 
spazio: le au
to sul tetto. A 
cle.stni: case 
senza verde e 
servizi nel 
quar l iere di 
San Teodoro 

no della citta, m modo da po-
tenziare al massimo il reddito 
globale prodotto ed i benefici 
sociali dell'agglomeraziane re 
sidenz'tale. subordinando Vini-
ziativa privata e quella degli 
enti pubblici al conseguimento 
di questa trasformazionc, una 
volta cite fosse responsabilmen-
te scelta dalla civica ammini-
strazinne. 

In (piesto modello teortco di 
grandc pianificazione si venira 
ad insert re il contralto scienti 
fico 11 melodo adottalo del con-
frontn fra scelte alternative 
consentira di esercitare sui 
progctti dt piano non solo I'ana 
jrsi critica del confranto ragto-
nato, ma di usare anche i piu 
recenti sistemi di calcolo eco
nomico dell'utilita globale. 

II computo elettronico dei 
dati stattstici ed economtci re-
lativi a ciascuna delle * ipote
si » formulate dalla commissio
ne avrebbe messo in grado gli 
ammnustratori. i ciltadmi tutti, 
di valntare la spesa necessaria 
per oltencre questo o quel 
J ptndottu citta * La trasforma 
zione di Genova non rentva 
quindi ad essere solo fisica. ma 
appariva destinata ad incidere 
profnndamente sulla sua tut tiro 
morfologia sociale a seconda 
dcllp scelte che sarebbero state 
fatle. 

Da questi accenni appare tn 
tutta la sua importanza scien 
tifica il lavoro imposlato dalla 
commissione Astengo e la gran 
dc possibility offerta all'ente 
locale di prefigurare la citta 
del futuro non solo su una vi-
stone ideate (che, per quanto 
suggestiva possa essere, d pur 
sempre disancorata da fonda-
mentali componenti socio eco
nomiche) ma in base a precisl 
calcoli di ennvenienza. 

La commissione aveva un 
penndo dt tempo determinato a 
propria disposizione — due an-
ni — ed un programma. oppor-
tunamente scaglionato. per va-
rare il nuovo piano. Di questo 
programma, prima dell'inter-
vento della giunta diretto a 
bloccare i lavnri degli urbani
sti. e stata cnmpletata solo la 
fase della elaborazione delle 
vane ipotesi di sviluppo citta
dino. vale a dire la tappa im
mediatamente precedente alia 
presentazione degli schemi de 
finitivi di piano In base aglt 
accordi la civica ammimstra 
zione avrebbe doruto decidere 
quali ipotesi adotlare per il 
futuro della citta e. dopo lo 
vcrtfica econnmtca. invitare la 
commissione a redtqere il piano 
vera e propria dello schema ri-
tenutn ottimale. la cih compila-
zione non avrebbe perd doruto 
richtcdere ptii di tre quattro 
mesi. 

Le ipotesi rennero consegna-
te il 20 settembre 1965. Da al
lora la giunta ebbe un solo 
obiettivo: quello di impedire la 
prosecuzione dei lavori della 
commissione, e soprattutto la 
verifica econnmica delle rarie 
ipotesi. dalla quale sarebbe 
emerso in tutta chiarezza che 
la sola prospettiva oggi possi 
bile per Genova sarebbe stata 
quella di capovolgere le tenden
ze in atto. sia urbanisliche che 
socioecanomiche. e quindi an
che la loro politica, 

La situazione i oggi quanto-
mai complessa. La giunta di 
cenirosinistra. com'i nolo, ri-
spondendo ad una mozione del
le destre che chiedera informa 
zioni sull'attivita della commis
sione del piano regolalore, ha 
approvato un ordine del giorno 
in cui si invito la cirica ammi-
mstrazione a revocare Vincari 
co agh urbanisti e seppelhre 
le loro indtcaztoni di piano, 

Daltra parte una decisione 
cosi importante pud essere pre-
sa solo mediante una delibera 
formale (che alio stato dei faxti 
non e stata ancora portata in 
consiglio). II professor Astengo, 
dopo aver respinlo Vaccusa ve-
nutagli dalla giunta di non aver 

«Una cosa e una cosa »: trentaquattro racconti 
di Alberto Moravia raccolti in volume da Bompiani 

LE PAROLE CHE NON 
COMUNICANO PIU NULLA 

rtspettato i tempi di claborazto 
ne dimostrando che se inadem-
ptenza vi fu i> da imptttarsi alia 
civica ammiiiistrazione, ha an-
nunciato la pubbliazione di un 
« libro bianco » 

Restuno, perd. e non potranno 
in alcun modo essere cancel 
lale dal patrimonio culturale e 
politico genovese, le quattro 
« ipotesi » di Astengo e soprut-
tutto la sua dimostrazione che 
la Genova del futuro ha un sen 
.so e una funzione solo se si 
cupovolgerannn le tendenze in 
attn bloccaudo la fuga dclle 
fabbriclte. potenziando il porto 
e Uindustria. 

In questa prospettiva di urba 
nistica attiva si collocano le 
parttcolari indicazioni: la crca-
zione d'una collana di quar-
fieri satelliti sulla collina di 
ponenle, circondati da un pol-
mnne di verde e separati dalla 
zona portuale dal tracciato dcl-
Vautostrada. Oppure la costru-
zionc di nuovi quartieri dt ecce 
zionale interesse arehitettonieo 
rtcavati da riempimento del 
mare lungo la casta di ponen 
te. (). inline, la completa ri 
strulturazione delta vallala del 
Polcevera (dove oggi convtvono 
in in female commistione di fu-

mi, esalaztoni e rumori » mag 
giori complessi indui>lriall c 
petroliferi cittadint con oltre 
centomila genovesi di « seconda 
classe ») che verrebbe riierva 
ta prevalentemenlc alio svilup 
po indttslriale m modo da far-
nire i posti di lavoro necessarl 
non solo alle migliaia dt disoc 
cupati attuali, ma anche alio 
nuove gencrazioni in cerca di 
una prima nccupazmne 

11 tenia urbanislica, s'e fatto 
economico e sociale, ed in 
quanto talc non p'tleva che ur-
tare contro (pielle pot cut i forze 
capitalistichc che oggi control-
latin le citta ed il paese. La 
batto'ilia per una citta pin 
umana s'e fatta quindi piu 
aspra, ma non pud certo dtrsi 
chtttsa. II grande merito dei la
vnri sino ad oggi rcalizzali dal 
la commissione Astengo. al di 
la della conqttista metodnlogica 
e culturale, ha una snttolinea-
turn politico particolarmente 
importante: ha indicato alle 
forze progressive della citta. 
con la persuasinne delle cifre e 
dei dati. die una soluzinnr dei 
malt genovesi esiste, purche si 
cambi strada. 

Paolo Saletti 

11 nuovo libro di Alberto Mo-
r a u a . * Una cosa e una co
sa » (Bompiani . pp. 341. li-
i c 1.800), contione trentaquat
tro racconti . giii pubblicati sul 
« Corriei'e della Sera ». e qui 
umflcati da l lYv idcntc intcn/io 
ne di una oigiinicita di disuirso. 
l'n«» dei piu sigmtk-ativi e pro-
prn> quello che da il titolo alia 
i i iu-olt . i La tesi del raccontn 
non e IHKIV. I in M o r . n i.r J Non 
cinminiclii . imn. o m e d i o coimi 
nicli iamn in tanti modi ma non 
con la p .uola ' . . Qui e n l t r m o . 
n tipiche r icostiu/ ioni di battu 

te di dialngn lo ^crittore mu-
st ia che il l inguaggm corrcn 
te e approsMinativn e inndegua 
to. incapace di mordero nella 
i r a l t a e di suscitarp sensazioni 
portatore solo di inrnrma/ ioni 
di senrso o nessuno interesse 
vitale. 

K. qui e al trove. piu n m< no 
psplicita r icorre I ' lndica/inne 
che riportn r insuff ic ien/a del 
l inminggio aW'uutomntismn cui 
nella societa neocapitalistiea si 
e ridntta e semnie piu si riilu-
ce ogni ope ia / ionr umana. d.i 
quella s|)pciHca del lavoro a 
quella del spmphcp — e appa 
rentemenlp l i b r io — c<-"!iporta 
mento mdi \ iduale. 

I I l ingunggio odierno e per 
lo Fcrittore la spia che am tut 
ta pviden7a consenle di coglie 
re fino a che mmto c giunfo »1 
processo di nliena/.ione dpll'uo 
mo. la sua inenpacita di install 
r a re ranpnrt i nt t iv i . pomplpti e 
duratur i con la realtn p di pf 
fett iva comunica?ionp con gli 
a l t r i Krco un esemnio di d<a 
logo, nel racconto citato* « L e 
ho chiesto- Clip hai fatto Ma 
m a n p ? » Lpi mi ha risposto: 
t Sono slata a s p a ^ n ». « Do-
V P 9 •». t Tn giro » <r M a dove in 
giro? •». T Per le strade del ccn 
tro •<> f M a che hai fatto? ». 
* Sono stata a snasso». L ' in 
forma7ionp. si verlp. rest a iner-
tp. non scatla a cotnunicazio 
U P . pprdip I I P I I P rispostp il l in 
uuagglo p privo di consapevo 
Ip77a. cioe di energia v i ta le . e 
<-i ripelono parole come g i s t l . 
a mo' di at t i abitual i inconsci 
cd automat ic i . dictro i cui suonl 
insensati C 'P una rpalta che 
asnptta di pssprp dpci f ra ta . 

I I r isultalo c una sorta di in-
quiptudinp p di f rust ra / ione. Ji 
cui I ' * lo •» protagonista di list 
ti questi racconti ha quasi s'-m 
pre consappvnlp77a. La sua 
aspira/ ionp P di t rnvare un ap 
piglin su cui fondare la pit) 
pria ansja di umani ta . un sig.ii 
ficato clip dia senso e vn!'»re n\ 

la v i ta La quale e m m imcnlo 
e d ivenire , e. per questo. cose 
e persone sono v i \ e qu.indo so 
no percepite nel loro ritmo v i 
tale, nella loro nutonomi.i Dc 
terminii7innp sociale e au'rrni 
mta esislen/ialp cos(ih:isrono la 
birxilarila del pcrsonaggm d. 
(piesti racconli clip ni l l , i mi 
s>ira in cui P inriinsap. vole ? 
ahenato swlmee (|iicl , -i deter-
minazione. mentre sp . i f : ""» iri 
lin un pur minium baii i iniP d' 
aiitocoseienza pun in izMre u vi 
verp in tprmini di auto " - , i i » e 
di umanita Hi --(llito. c'.i p nri 
\ o di consapevole/7a si a l l i en 
nella fun/ ione sociale nella 
quale, p a r a d o ^ a l i m - n ' " . f i con 
sistere le ragioni della n-»ijiri*i 
esisten/a E «e per c n s i nor 
puo pspliearp la sua f " i / i o , i e o 
qualunqup altra fuii7io'-:- r rag i 
sep irra7ionalmpritp. '-•mw ac-
cade al pei«onag«iio del p' inio 
racconto (<- Coinand.i: ti uhh'di 
ro -1 !• al cane piotagoni«ta del 
I'liltimo < f ("ill odori p I'ossrnl 

Ma chi p fornito di nutoco 
srii n/a (apiece che pericolj di 
al iena/ionp sono per I'unmo la 
norniahta. I'a'-'-iK'fa/ionp. il 
conformi<«mn d( i gpsti e dpi 
pension In mancan/ . i di it i ' / ia 
t i \ a P ili oricin.i l i la Ed Piili 
non si la^cia r idur ie nei te imi 
ni circoscntt i di un'unica di 
meiisioiip, sia qurl la del mei>tie-
re o di una partp (mar i tn . (i 
danzato. ani iro. finlio, PPC ) . 
m a . ad una (inaliiiioiip f i i / m 
up con la rpalta, si sottrap al ia 
assupfa/ionp degli ntti qunli 
diani p si '•nlleva al niano della 
pontpmnla7ione Su qupl n'ann. 
il * dnlorp •* non p niu da lui 
r iccrca'o comp * nrnva della 
psistpnza r fino ad accpttarp ppr 
questo ogni dpterminazinne. 
hpnsi c « spntito romp imno 
tpn7a, conic non psistpn/a. 
come incapacita *• ( M o r a \ i a , 
f L'uomo come line *) E cio 
comporta assun/inne di una ro 
scipnza pluridimpiisionale clip 
di solito si ponp sbigottita p 
pprplpssa di f iontp alia \ i t . ! . 
ma puo anche conspntirp di 
a w i a r e rapport i nuovi, ciop au 
tpnfici . con la rea l ta . 

Nel pr imo caso il mondo 6 
sentito come un « incubo •*. che 
— nei sogni o nella realta — 
puft essere o il senso di opprps 
sionp della « normal i ta » (* S V P -
gl iat i » ) . o una sensazinne di 
strane77a (<r I colori e le for 
me *>) o l ' irr i ta7ione per l"im-
perfe / ione del mondo (r Re-
gressinnc i ) . n la consapevolc7-
7a della riduzione degli a l t r i 
e di se a strumenti operat ivi 

ARTI FIGURATIVE 

Firenze: 1500 opere di artisti italiani contemporanei rionite in Palazzo Strozzi 

Un «censimento» delle 
forze deWarte italiana 

La rassegna abbraccia vent'anni (1915-1935) di ricerche plastiche — Un « paesag-
gio >» complesso che non e stato ancora passato ad un filtro critico sicuro 

A Palazzo Strozzi si e aperta 
I'attcsa mostra dell'Arte moder
na in Ital ia. 1915-1935. La commis
sione Hi espcrti. presicduta da 
Carlo Lodovico Ragghianti. ha 
scelto dtiecentotrenta artisti cir
ca. fra scu'itori e pitlori. L'na va-
5ta ras^c^na. dunqtie. che ab 
braccia \en fann i di ricerche ti 
guratue. Ragctuanti ste^"^. ne! 
la lunca prcLizione al catalogo. 
offre la ciustificazione cntica di 
tale ini7.at i \a: c Oj:ni «::i1;o-o o 
"dilettante" sa — egh scrivc — 
che la f tona dell'arte moderna 
e contemporanea... si pre^enta 
come una successione di " i«mi" . 
rial r.eoimpressioni^mo al fauvi-
smo al cubismo pnmo secondo e 
terzo. all 'actratti«mo: e per I'lta-
I a da! natura!.«mo airec!ctti«mo 
a! divisioni-mo al futuri^mo alia 
metafisica al Novecento al-
! i>«tratti«mo all'enro^e.^mo: 
osnuno superando ed eliminando 
I'altro: e e e propno e'e qualcuno 
che non si riesce con ogni buooa 
\oIonta a porre sotto I'una o I'al-
tra ctiehetta. o viene tra«curato 
come distuTbatore dell'ordme. o 
viene classificato a parte, come 
irnducibile e scomodo indipen 
d e n t e v L'intcnto di Racghianti 
c stato quindi quello di fare una 
stona fuon degli $chcmi degli 
€ i-mi >. mettendo in c\i'denza le 
personalita piutto<to che le ten
denze. 

Come sj vede l'idea d; qie=ta 
mostra e tutt'a'tro che pnva di 
interesse. anche se i cosiddetti 
* is mi ». messi fuori'de:!a porta 
<ono rientrati dalla fme<tra e 
Ragghianti e stato co^trrtto. do 
ve ha potuto. a raccochere c!i 
artisti secondo le <o!ite e gia 
cl.^ss'ficate tendenze: Novecento 
astratti«mo lombardo. espres«=io 
ni«mo romano, secondo futurismo 
tonnese. ecc.: il che significa 
che i gruppi. i movimenti. le 
poetiche non sono poi cose di 
ciri ci si possa disfare tanto sbri-
gativamente. essendo non solo 
parte integrants della vicenda 
culturale. ma identificandosi con 
gli stessi caratteri della creazio-

ne dei singoh artisti. Tutta-via e 
vero. anzi e venssimo. che in 
molti casi la cnt ica, interamen 
te assorbita dallo studio o dalla 
difesa incondizionata delle avan 
guardie. ha trascurato o non ha 
addirittura vi«to art.^ti the la 
voravano in una dimensione piu 
dppaitata o piu libera da para 
diemi programmatici Natural 
mente anche questo fatto c abba 
••tanza folto di eccezioni. da To-
«i a De Pi^is: cio nonostante il 
fatto nmane. e Tidca di r i \edere 
una larga produzione di pitton 
e sculton che. ormai da anni. 
e^autorati da un'import a 7Jone 
unilaterale della cntica c di tan 
te e^po^izioni. sono scarsamente 
o per nulla presi m cnnsiderazio-
ne. e stata un'idea giusta e op 
port una. 

L'n'idea canca di difficolta. co 
munque. II mede*imo Ragghianti 
lo confe^sa: e Es«-endo «tonca. 
cioe sortita da un npeneamento 
e da una revisione. questa mo
stra e sperimentale. Non preten 
de quindi in ressun modo di aver 
chiu«o. ma anzi di aver aperto 
un proce<;«o di cono<cenza e di 
espenen7a Certamente si «ono 
fatti errori : e probabile. anzi au-
«picabile che «u que«to av \ io la 
mostra abbia parccchie appendi-
ci >. Ma. dato appimto l'a=sisnto 
della mo«tra. di questa mostra. 
quale ne e in realta il ri^ultato? 

ET una domanda di fondo che e 
lecito farsi. Quali «oro le perso
nalita icnote o rreno no»e. che 
rmercono da questa rassegna*1 

Ci «ono \eramente o no** I giudi 
7i che eeneralmente si danno «u 
quc'fo periodo e <:,ieh artisti che 
lo hanno dominato «oio validi o 
rievnno e ; c ere n^odif-rati'* In 
rpalta la mostra fiorentina rimet-
te I'accento sui nomi gia larga 
mente consacrati dalla Tama E* 
un accento che si rileva subito 
dal numero dei quadri con cui 
tali artisti sono presentati: 33 
quadri De Chirico. 4B De Pisis. 
44 Morandi. 28 Carra. 38 Rosai. 
20 Sironi. 26 Marino Mar ini . 22 
Guidi. 30 Casorati, 26 Semeghini. 

21 Carlo Levi. 20 Mafa i . ecc Non 
c e dubluo che questi ar t i - t i . ed 

I altri ancora. siano artisti di pn-
j mo piano, siano cioe i « protagiv 
| ni^ti » rieiTartc italiana tra il "15 
j c- tl '."J. ma il problema della 
, mostra, eel mt> mtt-iUo. non era 

l.mto quello di nbadire la \u\i 
(iita di tali \a lor i . qu.into ill \ e 
dere <e non ce r.e fo^'(.ro altri 
analotihi L iinprei-Mone che î hd 
girando la mostra f i n i t e i n \ t t e 
col risultare for'-e oppoMa acli 
effetti che si proponeva la com 
missione degli e -ptr t i . Cioe: i 
« grandi y rimangono grandi e i 
«piccoli » non crcs-cono. Tutto 
sommato puo anche darsi che 
questa sia una deUe conclusioni 
da t irare. ma forse si dotevaro 
offnre almeno a un gruppo di ar-
t i ' t i meno noti o mono ricono 
«-cui!i maggion possibihta. nia 
gari diminuendo I'ampiezza del 
la presenza dei c maestri » a lo 
ro \antaggio. 

Nell'economia della ras«egna. 
infatti . le sale dedicate agli arti 
*ti unanimemente celebrati occu 
pano uno spazio eccessi\o. che 
distribuito in modo piu equilibra 
to avrebbe permesso anche al 
lallestimento dell'intera rasse
gna una mmore congcstione. Cer
to Palazzo Strozzi non e un luo
go ideate per una mostra del ce-
nere e pos«=o immaginare la fa 
tica che c"e voluta a dare un mi-
nimo di ordine a una cosi fitta 
materia. Fatto e che molti autori, 
anche d: nl-evo nella collocazio-
ne non ne^cono ad avere I'evi-
den7a che meritano: Scipione ad 
e^empm. o Oino Rossi. 

A parte dunque la presenza dei 
magcion a cui. oltre ai nomma 
t i . «i dovono acsumgere Modi-
cliani. Boccioni. Campigli. Se\e 
r n i . L i n m . Savm'o. la rasse
gna nvela un carattere di 
«renertor.'o». che si dipana 
daU'uItimo Boldini al primo Gut-
tuso. al primo Saxsu, al primo 
Manzu. I nomi che s'incontrano 
in questo difficile itinerario sono 
degli artisti piu diversi. legati a 
gusti ed influenze spesso oppo

s e . rial liberty a!l"e«pre-s om 
^ino. dal cubismo al neoplastici-
smo. oppure, piu jempliccmente. 
denvati dalle \ a n e declinazioni 
dellottocentisino. dalle sopravvi 
\en7p deUe scuole recionali Un 
l'.ie«.temo comples-o che. e qwi 
Ragghianti ha meionc non e *ta 
to ancora pas"=.ito ad un f i ' t io 
critico <-iLuro Di un tale filtro. 
la inostra '•tfMa fa Mnl ire unri 
acuta e-^icrn/a Vi lor,o artisti 
riimcnticati cone: Connnctti. <)p-
pi. I ' tttoriit i . Dudreville. Cava-
Chen. Kambelli. M. icn. Achillc 
Leca. Z*mboni. D'Antino Mor-
biriucci: \ e re sono di quelli che 
a«pcttano ancora. ognuno nel pro
pno amb;!o. un giudizio critico 
piu adeguato. come Maru«<;ig. Pe-
naemi. Gorni. Carpi . Peluzzi. 
Pe>ron: c \i <ono infme quelli 
che hanno gia avuto una loro de 
f.ni7ione. anche se a \o l te incom 
plrta. come Del Bon. Lilloni. 
r -ol l .ni . F"ri«ia. Funi. Donjmi. 
Trombadon Spazzapan. Vaenet 
t i . Zanini. Cesetti. Z i \ c n . Stra 
done. 

Ma. c o n f e r , non e facile In 
una bre\p recen^ione dare una 
idea preena di una rr>o<tra come 
questa. Puo sen.ire tuttavia. a 
«copo indicatuo. fare ancora 
qualche nome di artisti present!: 
Gemito. Mancini. Gola. Spadini; 
\ i a n i ; Rucci. Bernasconi; Mel l i . 
Cor*i R*rto' n i . Cri«ro-iio Ciar-
do. De Grada: Andreotti. Gerar-
di. Rrogcini. Fazzini. Manzu; Ca-
c!i Pirandello Ma7zacurati R-
rolli; Men7io. Paulucci. Bonfanti-
ni. Mucchi; Borra. Gentilini. Vi-
viani Quello che occorre. dopo 
ouc<ta mostra, e riprendere il 
di^cor^o. fare delle proooste cri 
ttche piu circostan7iate In que 
sta brevp nota ho tra!a«ciato 
molti nomi: anche su di essi 6 
neceseario ritornare. I-a mostra 
di Palazzo Strozzi. se deve ser 
vire. deve ser\*ire proprio a 
questo: dal «repertor io» si de
ve passare ora ad una disamina 
critica libera e spregiudicata. 

Mario De Micheli 

(» Servomcccantsmi »). o anco 
ra I'angoscin sui reale di peno-
si ed irreversihi l i automatismi 
d G l i indi7i t . * H sogno ») . o 
lamhigu i ta p mahgnita degli 
oggetti ( i L o s c h i v ) . o I'impoti 
silnlita di coimmicnrc (* La co-
munipa/ioiip • t I . ' intimity », 
t i c ) , o, inflno. rinsigniilcnn-
?a ill tuttn (- Iusigmficnntp * ) . 
Nel spcondo caso la prpvalen-
te spnsa/mni1 » i he si psistp e 
( l ie il mondo csislo •% non con-
spntp ahra oci- ipa/ ionp- Patten 
/"one alia « co'-cipn/a di esse 
re \ i \ o t i> l imppgno p>-(lii 
s i \o dello smrito C* L'nlhpro di 
Giuda ») \ l lora ^i avverte del 
le co<sp la •» ci)mnlp'p77!i » p In 
•» durata t-. perch.1' lo si p^rce-
niscp in < situa/ionp • in un 
monipn»o cio('' dol loro r i fmo vi 
tale p della loro » c^nrossiviH t . 

Cosi (\ pnssihilp ren l ' z /a re 
tm'erfplt ivj i pptcc/iorip dplla vi 
la . spiogli(*n> cioe <» sottrnrrp 
pprsonp p cose dal l 'mi lomal l -
smo p da l l ' i t i pma in pui SOPO 
di soliio in\ isrhiatp POI I soil 
dp inciosta/ ippi di nbitndiui n 

di <>lat id le assoein/ioni per 
PMieiup m p<~sp una nuova c in 
sos|xltal . i < i sprcssiv ita ». co 
i re M- le si \ rdpssp per In 
n - ima volta p per la pr ima vol-
ta M av vpiti<-<-i' il lorn nip.ssng 
g'o p il loio sii'nilipato Sle-
C!IP al di la dcllp loro infor-
ina/ ioni piu o mpno chiaro e po-
rentoiip psso nssumniio una ir-
rpfutahilc con<-i<-lpnzn pd nhiet-
tivit.^i p. ppr qupsto flnalmpntp 
« una cos.i P una cosn » *"-) 
me pure m n ppr<;nna A una p^' 
sona nunndo al di \h (!• ogni 
assiipra7innp n norma dn ps 
<=n si snri«-iorn In <=un intimn 
vitnlita psisten/ialp Cosp »• per 
sonp. cioe riacnuistano la !o 
ro profunda «• •a-cn-'n nnturn. 
raulpntici ta sp laseiatp lihe-
I P I P pr ime da <-rhrmi p signi 
ti'Mti ' * Abi-ntitp di Vpnprp • ) . 
le ,dtip (\.t leggj p v i r t i 
moral ismi f r La loggp ( Id le 
lp"gi T. ceo ) 

In geneip. il pprsonaggio di 
questi racconti pas*, a a t t tn 
verso tre txi<-i/inni diver<-p cbe 
i)o>sono ps<-prp quella di chi ri-
fiuti la con<-appvo|p//a prr 
I 'a/ inne p la norma (* 1'ioto - 1 . 
n di ( h i sia tutto veisato nella 
contpiiiplaziotip (' L 'albpio di 
Giuda - ) . o. ancora. di chi 
viva d i \ iso p perp'p<-<-o f ra nuei 
dup moiiipnti f* Ralbu/ ipntp * 
PCC ) Dpiitrn un mpdis imo rnp-
confo p'p di <.olito un npr<-o 
naggio i^npscf, fpmminilp mn 
non spmnrp) pontrantyisfn al 
prolauonista p con cui oups'i 
— POII Ip SUP proif7ioni di «d 
Cnificati — s ! idpntifica Uno ad 
alipnarvisi o mantipnp ranpT1-
*i di cnmunipa7ionp inadegnnti p 
'mhigui o <-i npponp p sp ne 
'Stranpa nella cnntpmn1n7innc. 
K su qupsto prnpedimenlo di 
idpntiflca7ionp_ di ambigui ta . 
di opposi7'or.p si fonda In tpp-
nica narra t iva con cui Mnrav in 
opera per smascherarp I 'nttun-
lp alipn.i7ionp dfU'uomo pd ns-
surdila del mondo P ppr t r n 
tarp di r istabi! i rP autpntici ran 
po"ti con la ••ealta La rpsn ar-
tistic-a o nel - l ir ismo * chp. 
p ° r dir la con <MI" parolp. t nn. 
sre dal contrannup'o di un ' ln . 
trl l igpn7a clip fnrniscp in nnM-
pipo la solu7ionp n cui vuolp ar-
r ivare •» f M o r a v i a : « L'uomo 
comp Fine » ) . 

Cprto la dpboJp77a dplla pro 
posta dj M o r a v i a t- npl vellci-
tar ismo della « condizionp trn-
scendentale > del la cnntemnln-
7i'one. in cui piu chp m a i «i 
avver te la frustra7i'nne che nr l -
I'uomo di ngci determina In 
rpalta npocanitalistica. 

M a p indubbio chp quel v r l -
leitarismo ha il suo aspptto po-
sitivo nella d--nunc:a almpno p 
n d l o srna<-chprampnto che e«<-o 
•^pera di ogni fpticismo. reln-
t ivo chp «ia ad un <-^ntimrnto o 
ad un interps«.p Sn'o chp In 
r salvez7a ». nel mondo mora-
\ i a n o . si puo rea l izzare nella 
ridottissima sfera del l ' indiv i . 
dual i ta p si manifesta unica-
mentp come c se'vatichez7a * . 
come fatto di na tura . af ferma-
zionp di enprgia v i ta le d i cui 
certo non si puo negare l 'au-
tenticita m a da cui non sono 
a 5 , :enti i «conna tura l i » mn-
ment i ist int ivi d i inconsapevo-
lf 77a p autnmatismo Tanto che 
la *e lva t ichezz i degli a l t r i <-i 
puo r i f le t tere anche contro di 
noi. puo essere cioe lesiva di 
un nostro sentimento 

M a 1'etica di Morav ia non 
ammet fe ipoteche di r,es<-uno 
sulla disnonibil ita e aulonomf* 
a l t r u i ; altrimc-nti sarebbe come 
operare per la determinazinne 
e mort i f icare gl i a l t r i e a w i l i -
r e se stessi. Cap i re cio signifi
es sapere quel che non si puo 
e non si deve fa re , non qupHo 
che si dovrehbe fa re . Pcrcio. 
I 'accetta7ione di questa r t ica 
non l ibera dal l ' inquietudinr. 
dal dolore. dal la sensa7ione di 
impotenza - capire e solo pos«i-
bilitA di contcmpli7ione. cho re-
s.ta Tunica a l ternat iva d i con-
testa7i"one del mondo E d e co 
m e r ibadire inevitabil i la soli 
tudine deH'uomo e un suo desti 
no di frustra7ione che lo co 
stringono. a l di qua della sto 
ria. in un l imbo di aspirat ion' 
volte a vanif icarsi . 

Armando La Torre 
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