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Italo Calvino nei suoi nuovi 
racconti di « Ti con zero » 

Gli orologi 
del tempo 
sono f ermi 

alia preistoria 
Dai miti delle origini ai miti di una futura co 
noscenza immobile e prigioniera delle cose e 

della proiezione delle cose in parole 

II « rarconto » di Calvino, 
la sua forma di compnsizione, 
il suo modo di assitnilnziono 
•onn stall « reslanu lemi di 
ftrandu interos$e JUT il leitore 
di narraliva, anclie se flnora 
non si i> ovuio un vero studio 
•ugli inlrecri ideologic! d i e si 
rivclatio control iue nelle MH-
paginc. K* sialo ripctulo I'm 
troppo the il modo di narr.ire 
di questo scrillorc si ruliiuma 
di sol i lo a una t-ondi/ioue ovi-
denlo o a una ipotcsi di con-
dizionu proicliala in forma sur-
reale o irasformata in a l l i en . 
ria. Sono le due strade o le 
due tentazioni — saggislica e 
fiabesca —, di cui si e allret-
lanlo pnrlnio. | )a una parte 
lunglii racconti conic La spent-
Inziime edilizitt e Lit nttvoln di 
smog; dall'allra i « no-lri an-
tcnali IJ (Ictlcruriauicnlc) co
m e / / vimiittli; II bnrnne. II 
cavaliere. le m i « condi/ ioni » 
erano quelle d'essere. appunto, 
o dimvzzati o ratnpatili o ittru-
Mtcnti. II d i e nasteva, coiuim-
que, da uu terrenn ideologico 
e da una visionc lellernria pre-
supposti a una condi/.ione an-
cora « normale n, Be tanle me-
raviglie (o « figure dialelli-
clin D) erann pos«ihili. 

Ma e qui il vero molivo di 
inleressc del a racronlo n di 
Calvino: la sua aperlura assi-
milntiva in senso prohlematiro. 
Anclie ncl giro di una favoln. 
di una (igiira7inne nllcgorica, 
di tin nneddnto l ievilalo di 
ironia, la convenzione narrali
va non si e mai nutocondizio-
nata m-lle felicissime disposi-
zinni al racronlo del narralore 
come in tnnti allri rati odier-
ni, facilincntc riduciliili a nun 
maniera o a una falsa fedelta 
a ee alcssi, d i e puo anclie es-
•cre fedelta al proprio succes-
• o . Ne , d'altro canto, Calvino 
e rimasto travolto dai proprt 
entusinsmi problematic!, anrhe 
quando i consensi del suoi let-
tori — e fra questi col loco an
clie chi scrive qui — lo so l l c -
eitavano in quella direzione. 

In cho modo, nllnra, Calvi
n o continua oggi la sua strada? 
Mi pare che la sua nuova rac-
colta, Ti con zero (cd. Einau-
di. pp. 161, L. 1500), enntcn-
ga una risposla. Hisngna pre-
mellere d i e il narralore si e 
•cel lo tin tcrrcno difficile: 
quel lo della sincerity intellet-
tuale ilirbiarata. ('lie e poi 
qucl lo drlla yperimenlazinnc 
reale e raginnata, e d i e puo 
eussistcre solo se si ha il co-
raggio di corrcre lulti i rischi, 
compreso quello di aprire tin 
nuovo e pin difficile rappnrto 
con i propri Icllori. In parte 
rgli riprendc qui il discorso 
ironico o parodirn delle Co-
smieomichc per rompcrlo im-
mediatamenle su nuove a im-
magini n o n condizioni n del-
1'umanila oilicrna. Alia prcre-
denle racrolta si rifcriscc au
rora la prima parte del libro 
inlitolata a Allri Qfufq n, tin 
gruppo di qualtro rarconti che 
indugiano sul l 'awentura spa-
ziale o fanlasrienlifira rove-
•riata, Fra i prinii piani e dis-
•o lvenze fiimetliHirhe di un 
passalo-prcsente rarrnllo ilalla 
voce l ievemente puntiglinsa drl 
personaggio siglato sottn quel
l e letters, si dclinra un mondo 
arrairo come qucl lo di a R.C. ». 
Ala e piuitosto una parodia 
anrhe dci disrgnini di Johnny 
Hart, e si ha allora una di-
mensione narraliva che fa pen-
aare a Borgrs. Ogni racronlo 
h la scoperla di un modo di 
affront arc la * milnlocia drllr 
origini » altra«rr»r> il prisma 
di una srirnza del poi d i e . in 
rralla. polrrMx* idrnlifirar-i 
ron la prolifrra/i imr delle 
odierne cono«ccn*c srienlifi-
che . 

Divertimento e parndia non 
ai attenuano nella scronda par
te del l ibro intitolala « Pri-
acilla ». dove il disrnrso e in-
trodotto dalla stessa v o c e : 
« „ E quando dico "innamora-
mento da morite". prosecni 
Qfwfq a. Kppurr il mni imrnln 
di prospcttha e rapido. \jt 
« favola del le origini » tenia 
qnesla vnlia on'as«imilazione 
di po«sibilita e di \crifirhe 
che Irnilerrbbe a cstcnilcr«i. 
c o m e dire uno dri racronii. a 
« lul lo Pallro^e I'allratnlta I'al-
trimrnli possibile ». I-a de<rri-
s i o n e mirrobiologira — sulla 
vita, sugli amori e Julia mol-
t ipl irazione del le cel lule — si 
artirola in un lingaaggin 
€ srienlifico » « impecrabile n e 
che , pero . torna di continuo 
an se s lesso a denunciare la 
propria impossibilita anche so
lo a l ivrl lo dcsrril l ivo, le sue 
d i \agaz ioni rhe inlrnzional-
mente *orrcbl»ero rhiarire e 
prrrisare (• drlirio di quel 
fare impassihile che porta a 
dire, di quel dire impotsibile 
che porta a dire *e stesso... *) 
i difetli apprn»«imalivi del lin-
guaggio. Si rirsre so lo a ca-
pire, dice la voce, che « le cose 
Bon sono semplici come scm-

to » e ri a w i c i n i a m o Icnta-

mento « «/ ptmto in mi capirc-
mo qmmto suno complicate ». 

Inline un terzo gruppo di 
racconli, uperio da « Ti con 
zero » e concltiso dul n Conic 
di MonlecriBlo », e costruilo 
anclie piu «nl rilmo del rallen-
lalo cineiiialogralico. II proce-
diinento i otlenulo soitopo-
nendo a tulle le possibili veri-
fit-fic « logiclib H la « condizio-
no u di partenza. Cosi l'arcie-
re a caccia di leoni, Icnlera di 
fermare il tempo (T) nello 
islanlc « zero D ossia sull'iin-
magino della belva d i e balza e 
della freccia d i e sla per scoc-
care prima d i e tulto si possa ri-
solvere nelTuccisione o del leo-
ne o dell 'uomo. Oppure Ed
mund Dantes (non ancora 
Montecrislo) , cbiuso nel ca-
slel lo d'lf, pt'iisera alia sua 
evasione lra\ol io in gorglii di 
indi ioslro fra lanli a prima o e 
lanli <i dopo » iigualmcnte aper-
ti sul n poisihile n secondo li-
nee di sviluppo tulle ugiial-
nienle valide d ie , parlendo da 
Dumas e dai suoi « negri 0 col
laborator!*, s'intrecciano alia 
fantasia del pubblico esaltato 
dalle frcsrlie glorie napoleoni-
d ie . Ogni volta le ipotcsi si 
sconlrano nelle dimension! spa-
zio'tempo, e scorrono in un 
meccanismo di non immobilita 
d i e compendia ogni cosa. vila 
e morle. 

Ouesla nuova allegorizzn-
zione condizinnnle, a l t ravcrso 
la quale spuntano e si dis-
solvono rapiilumenle cosmogo-
nie favolose quanlo quel le an-
licbe e meleinpsicosi studiale 
a l ivedo ccllulare. in realta 
tende a coslruirsi e a esercilar-
si sopra un nllro milo d i e non 
vieno certo dall'uomo primiti-
vo. E' il milo o i l i emo della 
decodificazione dell'universo, 
onnipresenza e onniscienza 
umana altravcrso i primi d e 
menti di un l inguaggio d i e 
forse non risolve nulla, anzi 
immobilizza nclla sola cono-
scenza. 

I limiti deU'uomo, ct pare 
che dica Calvino, sono nella 
incapacila di trovare il rap-
porlo fra conoscere e fare. Ro-
manzo e saggio sulla situazio-
ne deU'uomo odierno e sui 
suoi limiti disperati, il a rac-
conto n di Calvino si svolge 
ora in una dimensione lineare 
di razionaliln, come in una 
geometrica pillura astral la ma 
quasi per mostrarne 1 risvnlti 
nei piani d i e si mnltiplicano 
c sronfiiiano. II narralore non 
riesre sempre a sciogliere on 
sotiofondo di sperimentazione. 
Ma per lo pin il lel lnre e pre-
so dai fascinn di quella pro
g r e s s i o n di discorso d i e me-
rila la definizione di laico. 
C'e nella pagina una tensio-
ne nella quale Calvino appa-
rc impegnalo e implirato fin 
troppo per potcr condurre a 
fondo i suoi propositi di co-
slruire la parodia di una < con-
dizionc » d i e — funri ill ogni 
s imbolo — b di prigionieri 
della preistoria o. come Dan-
tes. del le rose e del le loro 
proiezioni in parole. Ne I'au-
tore ne il suo Irllore. a pen-
sarri bene, hanno troppa vo-
glia di rrbrr/are. 

Michele Rago 

La Federazione 

degli artist. 

sul nuovo Slaluto 

della Biennale 
I-a Scsreteria Nazionalc 

della Federazione degh Ar-
ti5tt aderc-nte alia CGIL ha 
appre50 con compiacimento 
che la commis^ione istruzio-
nc della Camera ha approva-
to in 5edc legislativa. alia 
unanimita. la proposta di 
legge per il nuo\*o ordina-
mento della Biennale d'Arte 
di Venezia. 

La Federazione degli Ar-
tisti ha contnbuito in modo 
determinante al raggiungi-
mento di questo pnmo nsul 

to e sviluppato coerentemen 
te le esigenze fondamentali 
<.<pre<.-e dagli artisti italia 
m. bait end os 1 con tenacia in 
questi anni. attraverso mnu-
mcrc\oli mterventi e propo
s e di nforma. al nnc di 
dare alia Biennale uno sta-
tuto che < istituzionalmente > 
garantisse l'autonomia cul-
tirrale e la dernocraticita 
delle sue istarae direzio-
nali. 

Nel prendere atto della 
nuova sensibilita che si va 
manifestando verso i proble-
mi della cult ura e deU'arte 
da parte della classe diri-
gente poiitica. la Segretena 
della FNA CGIL auspica 
che con altrcttanta sollecitu-
dine si ponga ora mano al
ia riforma degli altri enti 
d'esposizione nazionali. qua-
li la Quadriennale romana e 
la Triennale di Mtlano. 

TRENO 0 AUTOTRENO? IL TRASPORTO DELLE MERCI E AL BIVIO 

TRAFFICO PES ANTE: 
le strade scoppiano 

Una discutibile proposta di legge per elevare limiti di dimensione e por-
tata degli autotreni - I cost! elevatissimi del traffico su strada - I grandi 
paesi si orientano verso un potenziamento del trasporto su ferrovia 

I problem! 
della circola-
zlone sono re-
si sempre piu 
d I f f i c I I I 
in Italia dai-
I'uso di utiliz-
zare le stra
de, molto piu 
che la ferro
via, per II 
trasporto del
le merci: an
che le auto-
strade c scop
piano • 

Torna in discussione alia 
Camera, 'un argomento desti-
nato ormai a ripresentarsi 
sempre piu di frequente nelle 
piu diverse istanze: il traspor
to merci. Questa volta, si trat-
ta. in particolare. della pro
posta di elevare i limiti di di-
mensioni e di portata degli au
totreni ammessi a circolare 
sulle strade del nostro paese di 
cui l'aspetto teenicamente piu 
rilevante 6 l'aumento del « ca-
rico per asse > ammesso, e 
cioe del peso che pud gravare 
su una coppia di ruote dell'au-
totreno. 

Se considerassimo soltanto 
Taspetto tecnico e tecnico-eco-
nomico della cosa. dovremmo 
concludere che il nostro e un 
ben strano paese. in quanto la 
tecnica e 1'economia. basando-
si su dati di fatto ormai dimo-
strati in modo precise e quin-
di irrefutabili. consiglierebbe-
ro di diminuire questi valori. 
anziche aumentarli. La < logi-
ca > della cosa, se di logica si 
pud parlare in un caso come 
questo. e d'altro genere: una 
poderosa spinta per far cre-
scere con ogni mezzo a di-
sposizione la quota di merci 
trasportate su strada mediante 

autotreni. continua a farsi 
sentire, come del resto da 
decenni ormai. ad opera delle 
industrie interessate alia for-
nitura di autotreni. di combu-
stibili. di pneumatici, alia co-
struzione ed alia manutenzione 
delle strade e dei relativi ma-
nufatti. 

Un episodio. dunque. e non 
un fatto nuovo. ma non per 
questo meno degno di inte-
resse. specie se visto alia luce 
dei piu recenti rilievi tecnico-
economici e dei nuovi indiriz-
zi presi da numerosi paesi 
piu industrialmente avanzati. 
(USA. Unione Sovietica, Ger-
mania Federale. Gran Breta-
gna), e che sono precisamente 
opposti. tendenti cioe, con di-
versi provvedimenti, a far cre-
scere l'aliquota delle merci 
trasportate su ferrovia. ed a 
far diminuire l'aliquota tra-
sportata su strada. 

Una spinta decisiva a con-
vogliare il trasporto di merci. 
specie se pesanti e in grandi 
quanlitativi. sulle strade fer
rate o sulle vie navigabili. 
piuttosto che sulle strade. ven-
ne dai rilievi effettuati con la 
massima cura negli Stati Uni
ts d'America, da un gruppo di 

Le novitd editorial! e discografiche di fine d'anno 

II libro - strenna ha capito 
la lezione del «tascabile» 

Diminuiscono le opere casuali e stravaganti, mentre aumentano i manuali, le opere d'insieme e i bilanci • Letteratura e scienza 

// prossimo Satale, potrti 
essere per chi lo vorr&, I'oc-
casione per imparare a foto-
grafare. Del resto, Natale. non 
I un'occasione tradizionale per 
far regali? E quest'anno, una 
occasione puo tlrare I'altra. 
Beninteso. basta un manualet-
to o. meglio le Istruztoni che 
corredano qualsiasi macchina 
fotografica per imparare a fa
re delle istantanee da album 
dei ricordL- tuttavia. se vl ca
pita di trovarvi a Londra e 
volete cogliere una bella im-
magine del Tamigi. bene, non 
basta tnauadrarlo nel vostro 
obiettivo; occorrera, invece, 
cogllerlo dalla sua sponda me-
ridionale. Questo. almeno, e 
il constglto, documentato da 
relativa fotografia, che due 
esperti, Van Phillips e Owen 
Thomas, ct offrono nel loro 
volume L'obiettivo sui color! 
del mondo, che I'edilore Mon-
dadori presenta fra le sue 
«strenne», al prezzo di lire 
9.000 (si tratta. appunto. di 
una «strenna a) con 400 tm-
magint in bianco e nero ed 
a colori. 

Questo e uno degli indiriz-
zt della produztone libraria 
in occasione delle prossime 
festivtta, Pochi gli esempi di 
libri e strenne tipicamente 
occasionali: in dtminuzione 
sono persino gli stravaganti 
libri di culinaria, che negli 
anni scorsi hanno tentato di 
trasformarci in romantici ed 
esottci ghiottoni. 

Nel libro di line d'anno 
sembrano prevalere in sostan-
za le opere d'insieme, i ma
nuali, 1 bilanci: nelle librene, 
ctoi, troviamo un ampto pa
norama dt opere che. da una 
parte, potremmo deftmre 
« spectalizzate », tendenti, ctoi 
a darci ti quadro dt un setto-
re deli'attivita umana, daU'al-
tra dt opere che ct oifrono 
U mtutlo* di un autore o dt 
un pertodo storico. Due facce, 
a ben guardare, della stessa 
medaglia, della stessa tenden-
za alia non dispersivita, e 
che ct sembrano il frutto di 
pu-ejsi' ultiTTii aum dt dispen
se, di tascablti. ecc.. per cui, 
dah interest gmerico e ca
sual*-. tt e passati ad un in-
teresse per I'informaztone piu 
precisa *vi tmyol: aspettt 

U libra citato all'imzio, ad 
esempi^, no*, e unantologui 
oor,s'.ovn.e di e telle foto; 
ma. ptattOi.ni, 'onaltsi dt un 
msto'zo di mterpretaztone fo-
tograt.ci cella recUii. Lo stes
so discorso pud valere per 
Architrtiui.i c cecorazione di 
intern! di Ian Grant (Mon-
dado.t, I'A* fiigtnt. lire 10.000), 
che e ura sortc dt storia-gvi-
da net grandi c-ipolavon del-
Varredamento, attraverso i sin-
goli apportt, dell'archttetto, 
del decoratore, del pittore e 
dell'ambiente che, con il suo 
gusto, condiziona questa attt 
vita Ed anche II libro della 
caccia e I glardint, dello 
stesso edttore, tn vendtta ri 
spettivamente al prezzo di It 
re tOOO e 9 000. nentrano m 
questo quadro, o, ancora Le 
marionette, storia di uno 
spettaoolo (Mondadori. lire 
SOOO). 

Ampia, come dicevamo, la 
scelta dei «bilanci»; $i va 

dai calcio alle Crodate, dalla 
scultura e la pittura alia ma-
tematica e alia fisica, dalla ci-
vilta cinese al Black Power. 
Al nPotere negro a, infatti, e 
dedicato un nuovo libro di 
Roberto Giammanco, del qua
le si e gia ampiamente par-
lato. in anteprima, su queste 
colonne, e che raccoglie una 
serie di scrittt, discorsi, in-
terviste con i maggiori leader 
negro-americanl e nel ghetto. 
(Black Power, Laterza, lire 
3.500). Ricordiamo poi. a que
sto proposito, la fondamenta-
le Autobiografia di Malcolm 
X, curata dallo stesso Giam
manco, e gia edita da Einau-
di (lire 3.500). 

Alia tt storia dello sport piu 
bello». vista come storia, an
che, di una inesauribile pas-
sione popolare, e inoltre de-
dicata la Storia del calcio in 
Italia di Antonio Ghirelll (Ei
nau dl, lire 4.000). 

Chi ha piit austeri interes-
si, potra trarre adeguate in-
formazioni sulla matemattca 
e la fisica di oggi nei rispet-
tivi La matematica moderna 
illustrata di Walter R. Fuchs 
e La fisica moderna Illustra
ta, dello stesso autore: en-
trambi i volumi, ad un prez
zo attorno alle 5.000 lire, so
no editt da Rizzolu 

Bilanci storici sono offerti 
da Einaudi con la Storia del 
Partito Comunista di Paolo 
Spriano (lire 4.000), la Sto
ria delle Crociate di Steven 
Runciman (lire 12.000, in due 
volumi), Caporetto, perch*? 
di Luigi Capello (lire 4.500) 
e. in omaggio al cinquante-
nario della rivoluzione sovie
tica. L'anno prtmo della ri 
voluzione russa f'fire 4.500). 
una testimonianza di Victor 
Serge sulla situaztone polttt-
ca di quei primt dodiei mesi 
di governo sociallsta; nonctU 
dagli Edttori Riuniti con la 
Storia del movimento e del 
regime fascista di Enzo San-
tarelli (2 volumi lire 12.000). 
i volumi della Storia delle 
rivoluzioni del XX secolo e 
le Cronache della Rivoluzione 
russa di N. Suchanov (2 vo
lumi, lire 12000). 

C'e anche. nelle librerte. una 
buona scelta dt manifesti del
la rivoluzione sovietica: altra 
ve. invece, tl manifesto sem 
bra essere, sul piano inventi 
vo. tn iniziale declino 

Sempre sul piano storico, 
Feltrinellt offre una Storia 
deU'arte e della civllta cinese 
di Rent Grousset (lire 3 000). 
dall'era neolttlca ad oggi; e, 
poi, la sua coUana di * Storia 
universale», cui si aggiunge 
in questi giorni il. volume di 
Pierre Grtmal, La formazione 
dell ' impero romano (lire 
3500) 

Varie e tnteressantt le « ope
re complete • o le raccolte an-
toiogiche di van autort. Se-
gnaliamo in particolare ti prt 
mo dei set volumi delle Ope
re di Palmiro Togliattt. a cu
ra dt E. Ragtonlert (Editort 
Rtunitt. lire 4 000) e l'antolc+ 
gia degli Scntti politic! dt 
Antonio Gramsci a cura di 
Paolo Spriano (Editort Riu
niti, lire SOOO). Murtia of
fre, a prezzi economicisslml, 
500 lire di media, i suoi vo-

lumettt della Gum dalla Vita 
nova di Dante a Nietzsche, 
da Strindberg a Tolstoi, men
tre, nella serie &Corone», so
no disponibilt le opere com
plete di Dante, Manzont, Fo-
scoto, Boccaccio, Pusktn, Leo-
vardi (tutte fra le 3.000 e I* 
3.500 lire). Einaudi, dai can
to suo, offre le Poesie del sur-
realista Andre~ Breton (lire 
3.000), e ancora le Opere 
complete di Lautreamont (li
re 3.000), oltre all'interessan-
tissimo Teatrc del Ruzante, 
nelta prima edizione integra
te (lire 12.000). Curiosita in-
tere.ssante anche la pubbllca-
zione dell'antologia curata da 
Lenpardi Crestomasia italia-
na. tn due rolumi (I'uno dedi
cato alia prosa, I'altro alia 
pot sla) di lire 2.500 ciascuno 
Feltrinelli presenta il Tutto 
Prevert (Universale Economt 
ca, lire 2.300). Sansoni pot, 
pubblica fra I'altro Tutti 1 
romanzi di Tolstoi a 5 000 
lire. 

II «tutto dt...j> sembra es
sere I'orientamento anche nel 
settore discografico. Tutte le 
nove sinfonie di Beethoven 
vengono offerte, In sette di-
schi, in verstone sla a mono • 
sia * stereo*, nella direzione 
del compianto Andre. Cluy-
tens (Columbia SQIM 1/7). 
L'itlustre flautista francese 
Jean-Pierre Rampal, secondo 
solo al nostro Severino Gaz-
zelloni, e uno dei solisti dei 
Concert! grossl di Haendel, 
raccolti in un album di quat-
tro 33 giri, nella direzione or
chestrate di Jean Francois 
Paillard (Curd Erato STU 
70319/20/21). Ecco, pot, Se! 
Concert! per pianoforte e or
chestra scritti dall'ultimo Mo
zart. solista tngrid Haebler, 
direttori Colin Davis e Alceo 
Galliera, in tre dischi stereo 
della Philips (LY 835.392. 
807.764 802.728), ciascuno a 
lire 4200 La stessa cosa pre
senta anche i 12 Concerti 
grossl di Corelll nell'interpre-

Tutta la pittura 

di Carlo Carra 

L» galleria • La Borgognon* > ha inaugurate ieri sera la stagione 
di mostre con la prettntazione di c Tutta I'opera pittorica di Carls 
Carra », in tre volumi editl da • L'Annunciata • di Milano. Hanno 
parlato il professor* Roberto Longhi • Massimo Carra, ftglio del-
fartista e curators deU'edlzione. Per ("occasion* la galkrta ha 
allestlto una mostra di opere grafkhe di Carri nelle sale di via 
Borgognona Ma b. Nclla foto: Carlo Carra: « Mtriggio». 

taztone dei Musicl, tn tre mt-
crosolco, in vendtta, solo fino 
al 15 gennaio prossimo, al 
prezzo di sottoscrizione di li
re 9.000 (anziche: lire 12 600). 

Questo nuovo sistema, ba-
sato sulla prenotazione delle 
opere, e stato sperimentato 
con buon successo I'anno scor-
so e viene rilanclato piu co-
spicuamente quest'anno: la 
EMI offre Z'Aida (con Fran
co Corelli e Birgitte Nilsson, 
direttore Zubin Mehta) su 
tre dischi Angel a lire 8J975 
(anzichi UJ70) e f'Orfeo ed 
Euridice di Gluck diretto da 
Vaclav Neumann in due LP 
ANGEL (lire 5385). La Deu
tsche Grammophon offre le 
cassette con Le stagioni di 
Haydn dirette da Karl Boehm 
(3 LP, lire 9000 nell'edizione 
stereo, come quelle seguenti). 
le 9 Sinfonie di Bruckner di
rette da Eugene Jochum in 
11 LP a lire 27 500, mentre 
Tutte le sinfonie di Schubert 
sono presentate dalla Philips 
in cinque LP stereo al prezzo 
dt lire 14.000 (dirige Wolfgang 
Sawallisch). 

«Monografie» anche nel 
campo operistico: la collana 
« Voci illustri » della Colum
bia presenta singolt LP dedi-
catl a Rosetta Pampanlni, Be-
niamino Gigli. ed altri famo-
sisstmt cantanti. 

Una specie di storia del 
blues, attraverso gli interpre-
ti di oggi, e contenuta nei 
5 long playing della Cadet, 
The Blues, in vendita sepa-
ratamente: si ascottano Son
ny Boy Williamson. Chuck 
Berry. John Lee Hooker, Mud
dy Waters, ecc. Nel campo 
della musica popolare. i Di
schi del Sole presentano tl 
pnmo LP della bravisstma 
Giovanna Da t tint Carpi La 
Dunum, invece, esce con la 
lerza ed ultima parte delta 
Romana: t quattro LP tn cas-
setta coprono il penodo dal
la fine della prima guerra 
mondiale al 1950, ctoi alle 
utttme m audizionl romane-
schem. Interprete, come nei 
pr*ccdenti otto dischi, Ser
gio Centt. cant ante e chitar-
nsta. 

Vn'tnteressante nonta nel 
campo folk e rappresentata 
daU album Cent'anni di Ro-
magna, testt. cantt, documen-
tt romagnolt dettt e cantatt, 
fra I'altro. da Anna'Stagnant, 
Evelina Sironi, Miranda Mar 
lino, Leoncarlo Settimelli e 
1 Gruppi deU'Armadio e di 
Ravenna (Edig 33 GE - LP 
001). Cinque dischi Jormato 
piccolo m cassetta, della Meaz-
zi. raccontano. invece, la sto
ria ai Papa Giovanni e Vulti-
mo offre anche. un'antbtogia 
dt discorst pronunciatl dallo 
stesso Gtoranni XXIII. 

Fra le nnrita del campo 
tazztsttco. un cunoso disco 
dt svi^tual: per la prima vol
ta tnterpretato da Ella Fitz
gerald ^Brighten the Comer; 
su un 3J g*n aclin Capitol e 
1 prtmt undid LP delta fa 
mosa Blue Note, importati 
in Italia dalla Beltdtsc. dove 
si trovano tncisumt dt Cecil 
Taylor, Don Cherry, John Col-
trane, Ornette Coleman ed al-
trt noti solisti. 

Daniele lenio 

specialisti che procedettero 
con larghezza di mezzi e gran-
de rigore tecnico. su strade di 
differenti caratteristiche. me
diante veicoli di tutti i tipi 
normalmente in uso. ' 

II punto chiave dei rilievi 
raccoltt nel rapporto. e che i 
« danni > arrecati da un veico-
lo alia strada che percorre. 
salgono con la quarta potenza 
del carico per asse del veicolo 
stesso. In parole povere. i dan
ni recati da un autotreno ca
rico, risultano migliaia di vol
te piu gravi ,ed in certi casi. 
decine di migliaia di volte piu 
gravi, dei danni recati da una 
autovettura di medio peso. 
Per contro. attraverso le tasse 
di circolazione ed i pedaggi 
(ove sono in uso) un pesante 
autotreno « paga » direttamen-
te o indirettamente agli enti 
responsabili della costruzione 
e della manutenzione delle 
strade. una decina di volte di 
piu di un'autovettura. in qual-
che caso venti volte, rara-
mente di piu. 

Due sono le conclusioni che 
si possono immediatamente 
trarre da questa situazione 
di fatto: prima, i costi dei 
trasporti merci effettuati me
diante autotreni e mediante 
ferrovia non si possono con-
frontare. in quanto 'a ferro
via c paga > integralmente la 
propria via di corsa, mentre 
l'autotreno la < paga > soltan
to in minima parte; I'autotra-
sportalore. ciod, e fortemenle 
favorito rispetto alia ferrovia. 
in quanto parte del costo glo-
bale del trasporto (e cioe la 
manutenzione della strada) 
viene pagata da qualcun altro 
(gli utenti delle autovetture, 
lo Stato. la Provincia. ecc) . 
Seconda: l'aumento del traf
fico pesante su strade ed au-
tostrade, ne rende la manu
tenzione onerosissima e tale 
da recare un forte intralcio, 
con le decine di cantieri vo-
lanti sempre in funzione, al 
traffico sulle strade stesse: 
ai limiti. un aumento oltre 
certi limiti del traffico pe
sante su strada. finirebbe per 
abbassare la fungibilita del
le strade stesse al di sotto di 
ogni limite ragionevole: e ta
le limite. in Italia, continuan-
dn I'andamcnto degli ultimi 
anni. e ormai paurosamente 
vicino. 

Tutto questo e stato am
piamente studiato. considera-
to. sviscerato da commission! 
di tecnici in tutti i paesi. Ita
lia compresa, ma con esiti 
differenti: all'estero un nuo
vo, deciso, orientamento ver
so t trasporti merci su strada 
ferrata: in Italia si continua 
sulla vecchia via. arrivando 
a dare per dimostrato. anche 
su molta stampa sedicente 
tecnica e specializzata. che 
I'aver raggiunto una percen-
tuale superiore al 60 % nel 
trasporto delle merci su stra
da. con un valore dell'ordine 
del 30 % nel trasporto su fer
rovia. costituisce un succes
so. un'affermazione di pro-
gresso. Tali percentuali. al-
I'occhio del tecnico e dello 
economist a onesto. costitui-
scono invece un indire addi-
rittura pauroso. in quanto ri 
velano un aggravio insosteni-
bile di oneri per il mnnteni-
mento a un livello di effi-
cienza accettabile della rote 
stradale. 

// « piano»» 
di Leber 

Nella Germania Federale. 
in un famoso dibattito al 
Bundestag (1966) il ministro 
in carica presento una docu-
mentazione completa. dalla 
quale emergeva il fatto che 
il disavanzo nella gestione 
della rete stradale corrispon-
deva perfettamente ai danni 
< non pagati > dagli aulocarri 
pesanti alle strade della Re-
pubblica. e che il traffico 
stradale pesante pagava sol-
iantn il 15 °l dei danni pro-
vocati. 

E di poche settimane fa 
ii piano nazionale che reca 
la sigla del ministro Leber. 
e che comporta una strte di 
limitazioni addirittura nrasti-
che al trasporto merci su 
strada; tale piano dovrebbe 
ridurre l'aliquota delle merci 
trasportate su strada. al venti 
per cento, forse meno, a van-
taegio della rete ferrnviaria 
(una percentuale cos! bavsa 
e dovuta anche alia forte ali 
quota di trasporto merci di 
massa per via d'acqua). 

(1 piano Leber e stato vio-
lentc-mente attaccato in Ita 
lia. ad esempio da! quotidiano 
Sole-2-l Ore, che vede soltanto 
r.cl piano un tentativo per 
awicinaro al pareggio il bi-
lancio delle ferrovie a dan-
ro degli autotrasportatori. In 
realta, il piano Leber tende 
a ridurre contemporaneamen-

tc il disavanzo della gestione 
nella rete stradale. troppo 
grav^ta e non « indennizzata > 
dei danni subiti da parte de
gli autotrasporti pesanti, e 
quello della rete fcrroviaria. 
1 cui impianti possono. sen/a 
rn sen<;ibile aumento dc!!e 
spese lisie. trasportare un 
i|iiantitativo di merci molto 
superiore a quello attuale. 

L'Unione Sovietica ha fat
to. qualche anno fa, una scel
ta ben precisa. nel eamno 
dei trasporti. con le ben note 
decisioni di incrementare so-
stanzialmente la produzione di 
automobili, e di proeedere ad 
un potenziamento senza pre-
cedenti della rete fcrroviaria. 
quanto ad impianti fissi e ma-
teriali roUibili. Gia ofjsli. 
l'URSS ha un deciso prim<ito 
mondiale nel trasporto di mer
ci su strada ferrata. e le 
relative ciFrv stanno rapida 
mento salciulo di anno in an
no. I„i scelta sovietica e p.ir-
ticolarmcnte interessante. in 
quanto si trattava di varare 
un pmgramma del tutto nuovo 
e moderno, cd in quanto la 
scelta della strada ferrata 
e stata effettuata dopo un 
esame tecnico economico del 
problems che ha dnto risul-
tati ben precisi. L'URSS ha 
costruito necli ultimi anni 
nuove fabbriche di locomotor! 
e carri ferroviari, nonche di 
rotaie. traversine ed altri im 
pianti. che sono le p:u grandi 
del mondo 

£ cicfesso 
I'lnghilterra 

Anche I'lnghilterra sta muo-
vendosi in questo senso. sep 
pure su una via differente. 
esemplificata dalla reconte 
linea sperimentale completa-
mente attrezzata con vagoni 
per il trasporto di containers 
di dimensioni normalizzate. 
La vastita di questo esperi-
mento. ed i risultati di primo 
online otienuti. fanno pensa-
re. da parte britannica, ad 
un massiccio rilancio del tra
sporto merci su strada fer
rata basato per prima cosa 
.sull'introduzione su larga sea-
la di un nuovo metodo tecni
co e nuovi mezzi. Anche qui. 
non occorre molto per indi
vidual^ una ben definita 
t scelta », orientata verso il 
trasporto su ferrovia. 

Accanto a queste si'tuazioni 
particolarmente evidenti. ne 
possiamo citare altre. che. 
pur meno cospicue. parlano 
nello stesso senso; in Fran-
cia, l'aumento del traffico 
merci (oltre che passeggeri) 
viene accompagnato da un no 
tenziamento piuttosto mode-
sto della rete stradale. men
tre la massima attenzione vie
ne riservata ai convogli velo-
ci. ai tronchi ferroviari sne 
cializzati. alia riduzione dei 
costi del trasporto su rotaia 
mediante i piu recenti ritro-
vati dell'elettronica e della 
automazione. Lo stesso vale 
per gli Stati Uniti d'America. 
e per altri paesi. tra cui quel 
Ii di nuova democrazia. ove 
sono in corso massicci pro-
grammi di incremento. moder-
nizzazione. potenziamento del
le reti ferroviarie. sia per 
trasporto passeggeri. sia. an-
cor piu. per trasporto merci. 

La posizione del nostro pae
se. dunque. caratterizzata da 
massicci investimenti e mas-
sicce spese nel potenziamen
to e nel mantenimento delle 
autostrade. contro investimenti 
in compara7ione modesti In 
campo ferroviario. e da un 
vero primato nelle percentuali 
delle merci trasportate su 
strada. appare prcssoche i*o 
lata, proprio nel campo dei 
paesi piu moderni ed in fa*e 
di piu rapida espansione eco-
nomica. Le affermazioni. tan-
to comuni ed altrettanto pri-
ve di fondamento tecnico ed 
economico. secondo le quali 
quella italiana sarebbe la 
strada « buona > e < moder
na ». appaiono sempre piu 
chiaramente luoghi comuni. 
triti slogan, rilanciati fino 
al parossismo per sostenere 
precisi interessi di alctini one-
ratori industriali. i cui inte 
ressi particolari divergono 
sempre piu chiaramente da 
quelli deireconomia nazionale. -

Sotto questo angolo visualo 
va quindi vista la proposta 
ora in discussione. di aumen-
tare ancora le dimensioni am-
messe per gli autotreni. e ren
der*? cos! ancora piu pesante 
la situazione tecnica ed eco 
nomica • delle nostre strade. 
Una scelta verso le ferrovie 
e ormai una necessita tec 
nicoeconomiea. in quanto e 
la sola capace di equilibrare 
1'ispetto economico dei tra
sporti e di salva?uardare le 
strade del paese da un sem
pre piu rapido. oneroso e 
profondo logoramento. 

Paolo Sassi 
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