
cultura I ' U n i t d / mereoledi 7 febbralo i960 

-rdzie al nuovo Piano Regolatore recentemente approvato 

La Mosca moderna che sta sorgendo 
non diventera una «citta-most ro» 

Una serie di blocchi verlicali collocati in mezzo al verde attorno al vecchio cenlro storico - Quindici mefri quadrati di spazio 
abilabile per ogni cittadino nel 1981 - L'ampliamento delta m elropolifana - Aufostrade, parcheggi e garages sotterranei 

A sinistra: 
nel grafico: 
il grande ci
nema - lealro 
s u l l a Pro 
spetliva Ka 
linin provvi-
sto delle piii 
funzionali e 
moderne at-
trezzature au-
dio-visive 

A dcstra: la 
p r o s p e t 
t i v a Kali 
nin di Moscn 

MOSCA, febbraio 
Mosca , c h c ha oggi 6.568.000 abitanti ed una superf ic ic di 886 ehi lomctri qua

drati , si avv ia a d ivcntarc una del le piu grandi mctropoli del mondn ma nnn diven
tera una « c i t ta-mostro »: il nuovo piano regolatore r e c e n t e m e n t e approvato e 
d i s cus so nei giorni scors i dagli urbanisti del la cap i ta l e blocca infatti lo sv i luppo 
del la citta entro I'attuale area del imitata da una autos trada c i rco lare c h e in 
n e s s u n c a s o potra e s s e r e superata da nuove costruzioni . Uno spaz io di d iec imi la 
ettari attorno al ia citta e " ' 
s ta to a ques to scopo 
« b loccato » e contempo-
raneamente e stato deciso di 
vietare la costruzione di nuo
ve imprese industrial! nonchc 
di nunvi istituti di ricerca e 
di scuole suporiori e tccnichc 
nella citta. Un certo numero 
di aziende e di istituti sono gia 
stati e saranno poi trasferiti 
in altre localita del paese. La 
Mosca moderna che sta gia 
sorgendo consistent cost in 
una serie di blocchi vertica-

Oggi De Bakey 
a Milano 

Dodicimila 
interventi 

per un cuore 
artificiale 

UNA STRADA ANCORA LUN-
GA DA PERCORRERE, CHE 
APRE PERO' UNA VERA 
PROSPETTIVA PER TUTTI 
L'lLLUSTRE C H I R U R G O 
TERRA' UNA CONFERENZA 

L'alternativa al trapianto di 
cuore e il cuore artificiale- il 
piu insigne rappresentante del
la tendenza che vede nel cuo
re artificiale una soluzione piu 
valida del trapianto. prof. De 
Bakey. torna oggi in Italia, e 
prccisamente a Milano. in oc-
casionc di una mustra ameri-
cana di strumenti medici al
ia Fiera L'arrivo di De Ba 
key cade in un momento di 
vivaci discussioni sulla car 
diochirurgia. v la conferenza 
stampa che egli terra que 
st'oggi si preannuncia parti-
colarmente interessante. 

Gli studi di De Bakey sulla 
possibility di sostituire il cuo 
re umano con un cuore artifi
ciale sono seguiti con la piu 
grande aspettativa e la piu 
grande speranza. mentre i 
tentativi di trapianto condot-
ti da Barnard hanno suscitato 
reazioni contrastanti: entusia 
smo in alcuni. diffidenza e 
scetticismo in altri. Non c*e 
dubbio che Tunica soluzione 
che possa offrire speranza al 
grande numero di ammalati 
sia soltanto nel cuore artificia
le: infatti le malattie del cuo 
re sono fra le piu frequent! 
cause di mortc. e quindi il tra 
pianto non potra mai costitui-
re una soluzione se non per 
pochi privilcgiati. 

Di fronte al cuore artificia
le 1'interesse dell'umanita e 
uno solo e Concorde: e I'inte 
resse che il cuore artificiale 
funzioni. e che i suoi costi di 
produzione si abbassino. Di 
fronte a ogni singolo cuore da 
trapiantarc esistono invecc in 
teressi diversi: poiche solo la 
morte del donatore pud offn 
re speranze al malato cardia-
co che aspetta un organo nuo
vo. Ecco perche I'umanita ha 
accolto con ammirazione i pro 
digi tecnici di Barnard, ma 
con perplessita e preoccupa-
zione. se non addirittura con 
angoscia. Ie prospetti\e che 
essi aprono. II lavoro di De 
Bakey invece non ha nessun 
la to in ombra. nulla che possa 
provocare turbamento: sulla 
strada che De Bakey percor-
re (una strada che conta gia 
dodicimila interventi sul cuo
re e sui vasi!) ogni passo rea-
lizzato e un passo avanti per 
tutti. per il singolo ammalato 
come per la comunita intera 
a)egli uomini. 

I. C. 

li collocati in mezzo al verde 
attorno a! vecchio centro sto 
rico: le nuove ca.se d'abita-
zione non saranno piu — come 
ora — prevalentemente a 
quattro cinque piani. ma an-
dranno dagli otto ai dicianno-
ve piani. 

Entro il 1981 — quando sarii 
completamente realizzato il 
nuovo piano — ognj abitante 
pot™ contare su circa quindi
ci mctri quadrati di spazio 
abitabile Sara eosi risolto il 
grosso pmblema degli alloggi 
ma hisognera. per questo. co-
struire in quindici anni qual-
cosa come cinqnanta milioni 
di metri quadrati di case di 
ahitazione nitre a scuole. ri-
storanti. negozi. nspedali. par-
chi. impianti sportivi Entro lo 
stesso periodo i passeggeri 
dei mezzi ptibblici fmetrft. 
tram, filobus. omnibus, taxi 
collettivi) aumenteranno del 
50 per cento per cui la lun-
ghezza della metropolitana. 
per fare un solo esempio. do-
vra Dassare dagli attuali 110 
ai 320 chilometri. 

Gia si lavora intanto per 
far fronte ai grossi problemi 
che il prcvisto e considerevole 
aumenfo della motnrizzazione 
portcra con se: a Mosca. an-
che quando il numero delle 
automnhili in circolazione sa-
ra raddoppiato e triplicato ri-
spetto ad oggi. nnn regnera il 
caos Una serie di nuove au-
tostrade — a tunnel, a « trin-
cea » o sopraelevate — lun-
ghe ciascuna cinque spi chilo 
metri e aperte soltanto al 
tra ffion veloce. percorrern la 
citta dalla periferia al centro 
permet'endo rosi ai mosenviti 
di continuare ad essere pa
droni dellp loro vecchie stra-
de Un sistema di parkins e 
di garages sotterranei sorsera 
nei quartieri centrali 

Tutto questo e ancora in di-
scussinne giacche ad ogni pro-
posta vengono presentate pro-
poste alternative, ma non e 
pero soltanto alio stato di pro-
getto Gia sorgono un poco 
ovunque. ad esempio. i nuovi 
grattacieli snelli. agili. mo-
derni per conceziorte tecnica e 
per e linea » Si lavora aoVsso 
per ultimare la nunva *ede 
del ministero dell'elettrifica-
zione* un palazzo di fi5 p»ani 
nel quale potranno lavorare 
diecimila persone Si tratta 
di un eigantesco parallelepi-
pedo che foaliera all'tlniversi-
ta il titolo di c piii grande 
edificio * della capitale 

Interessanti novi'a si posso 
no vedere anche nei quartie 
ri sperimentali che soreono ai 
due lati della I>eninski Pro 
spject Sono stati ultimati qui 
ad esempio case di ahitazione 
a dodici e a venticinque piani 
di tipo «comunitario». nei 
quali i servizi — ristoranti 
bar. caffe. bihiioteche. asili 
nidn ecc — sono stati distri 
buiti in alcuni casj nei van 
piani mentre in altri sono sta 
ti corxvntrati in spcc;ali cr» 
struzioni al centro del quar 
Here Attorno al nuovo pro 
getfo di Mosca hanno discusso 
a luntro. come abbiamo detto 
nei giorni scorsi. architetti e 
urbanisti della citta che han 
no analizzatn in particolarr 
nuovi progetti di case di abi 
tazione di nove. dodici. dicia? 
serte e ventisetfe piani. 

Queste case saranno rag 
gruppate in nuovi rjuart'eri 
che comprenderanno dai tren 
ta ai settantamila abitanti (i 
vecchi microquartieri da sei-
dodicimila abitanti si sono ri-
levati inadeguatO. Qitalche 
urbanista ha messo in discus
sione modifiche dawero rivo-
luzionarie al volto stesso della 
citta: cos! e stato proposto ad 
esempio di dare alia capitale. 
oltre al vecchio centro storico 
attorno al Cremlino. un nuo
vo centro da costruire sulle 

colline Lenin attorno aH'uni 
versita. 

L'idea non ha pero avuto 
molto successor il centro di 
Mosca. come di qualsiasi al 
tra citta del mondo - e stato 
detto — e stato coslruito da 
gli uomini nei secoli. Compito 
dcgli urbanisti di oggi e sem 
mai di difenderlo. di impedire 
che nuove costruzioni moder 
ne vadano ad aggiungersi a 
quelle (e il caso dell'albergo 
Rossija costruito Tanno scor-
so di fianco al Cremlino) che 
gia hanno compromesso I'im 
magine della citta. Tutti gli 
intervenuti si sono dichiarati 
contrari a costruire grattacie
li nel centro. 

Adriano Guerra 
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Cinque opuscoli della Sezione lavoro ideologico del PCI 

Una « base» di discussione 
per i militanti comunisti 

Dairinterclassismo cattolico al neocapitalismo, dalla coesistenza pa-
cifica alia natura del nostro partito: ecco alcuni temi dei «brevi corsi» 

Coloro chc militano nel Par 
titu comunista italianu gia da 
una quimlwtna di anni a que-
sta txirte ncordatm almeno 
quiillri) (jentTiiziiim di (H'-pen 
se utili^ute per orqamzzare 
«breri corn; » messti >e no-
sire Seztont. o cellule -t ctr 
colt gunanilt 

Non sarehhe piobatnlmen 
te il nn>dt menb P»«"*".S/IH 
te di controllare gli sv:luj,i>i 
del dibatttto politico tntfrno 
al PCI. quello di conl"-r-tare 

tl diverso modo con evi i te
rm londamentali della teoria e 
della linea politico sono stati 
na via esposti in quc<- i * bre 
vi corsi ». col mulare del li-
tello del dibatttto medetnno. 
Imariata tut tana e nmasta 
I'esigema di averc iimilt espo 
sizioni popolari cm appoggta-
rc la dtscussione la discus 
sione. tntntti. e sempre stata 
metodo e carattensttca essen-
tiale dei « brevi corst ». 

Anche lultima versione del

le dispense per « brevi corst » 
che abbiamo oggi sottomano 
(cinque opuscoli di Studio di 
base, edtti dalla Sezione lavo
ro ideologico del PCI e po
sit in vendita a 100 lire ognu-
no) non ha nulla di catechi-
stico. ne pretende di esaurire 
i molti argomenti toccati; si 
sforza sernmai di andare m 
senso diametralmente oppo-
sto di essere cioe una sem-
pltce impalcatura didattica per 
la discussione che si vuole 

Prato: mostra antologica 
di Marino Mazzacurati 

Sabato scorso, nette sale del Contiglio Comû  
nale di Prato e per iniziativa di questo, si e 
inaugural* una grande mostra personate anto
logica dello scultore Marino Maztacuraii, che 
vedra raccolta hitta I'opera pirtorica e gralka 
del periodo che va dal 193$ al 1947. 

L'awenimento costituisce motivo di partlcolare 
IntaresM, poiche saranno presenlal) anche quel 
diplnli giovanili ded'arlisla, I quali testimoniano 
con evldenza I'lmportanza della partecipazione 
e la personate influenza di Mazzacurati in seno 
alia Scuota Romana. N* meno •pprezzabile e la 

successive opera grafica, non bastantemenle co 
nosciuta, di questo artiste sempre attivamerte 
presente e partecipe della nostra complessa real-
ta attuale. 

A fianco degli ultimi c Piper », flgura la note-
volissima raccolta del disegnl della Resistenza, 
della Corea, del Viet Nam, e tutta quelle serie 
dl studi, e di ricerche che preludono alia realizza-
zione delle opere per le quali Mazzacurati e piu 
famoso, i Monument), e le sculture, che sono 
atnpiamente documentati in quests mostra. Neila 
foto: Marino Mazzacurati, c Paesaggio romano > 
(1931), olio su tela. 

suscitare, e che necessarta-
mente e destinata a dilatarne 
di volla in volta H contenu-
to in quelle direzioni che cor-
rtspondano all'interesse dei dt-
versi gruppi di partecipantl 
ai corsi. E' infatti esperienza 
comune la differema, anche 
grande, tra corso e corso per 
livello di preparazione e per 
tipo di interessi dei parteci
pantl. 

L'esperienza didattica accu-
mulata in tutti questi anni 
(sarebbe questo un tema da 
studiare a fondo, in rappor-
to alia vita interna dell'orga-
nizzazione del PCI) ha lotto 
si che si sia trattato, nelle 
successive versioni, di dispen
se sempre piii agili e meno 
ponderose: e queste di oggi 
possono dirsi finalmente adat-
te a fornire, ciascuna, il te
ma per una sola esposizione 
tntroduttiva fcosa che in pas-
sato non avveniva, generando 
la necessita di suddirisio-
ni sempre un poco arbitra-
ne). 

Scorrendo questa ultima 
versione vediamo posti in ri-
lievo alcuni temi, assenti in 
precedenza, sui quali e viva 
m questo momenta la cuno-
sitd tra i nostri compagnk ci-
tiamo ad esempio quello del
la natura proletaria dei tecni
ci dt /abbrica. quello dell'm-
terclassismo cattolico. il giu-
dizio da dare sul neo-capita-
tismo. il sigmficato dell espres 
sione non maniana dt «su 
persfrvttamento». to deftni 
zione della linea dt coesisten 
za pacifxca come linea di lot 
ta. il sigmficato dt «Kenne 
dismo » e « Krusctovtsmo » con 
le loro connotaztont negative. 
I'accusa dt partitocrazia mos 
sa alia vita politico Ualiana. 
la caratterislica del PCI co
me partito operaio ma non 
operaista; e si potrebbe con
tinuare nell elencazione. 

Resta da sgomberare Vequt 
voco che potrebbe celarsi die 
tro al titolo Studio di base 
che accomuna i cinque utili. 
anzt utthssimi opuscoli: esso 
va inieso appunto come stu
dio preparatono, * base > dt 
discussione, non gia comt stu 
dto prop/no delle tstanze dt 
base del partito: che sarebbe 
conceztone paternaiistica o ad 
dirittura segregazionista, cn> 
viamenle da respingere nello 
sptnto stesso in cui i testt 
sono stati pensatt e compi
led 

« NAIFS » A LUZZARA 
la T edizione del premio nazionale 

La segreta fantasia 
dei pittori primitivi 
Una parola carica di equivoci — Un discorso 
che va continuato — I migliori espositori 

q. b. 

Se e'e una parola carica d'e-
quivocl, questa e 11 termlne 
«naif» usato ormai Indiscri-
minatamente per deiinire quel 
fatti pittoricl che sfuggono 
alle sistemazioni dl corrente 
e di scuola. Nel senso piu 
divulgato la parola sembra 
fatalmente accompagnarsi a 
una ripresa del mito del buon 
selvaggio cosl congenialo al 
gioco delle «due culture», 
l'una folclorlstica e ingenua-
mente popolare, l'altra arlsto-
cratica e togata. 

Nell'equivoco della identlfl-
cazione fra pittori «naifs» 
e artist! « candid!» che si muo-
vono all'interno di strutture 
espressive propria del mon
do del fanciullo, ml sembra 
sia caduta anche la commls-
slone che ha scelto le opere 
per la prima edizione del 
«Premio nazionale dei naifs 
italiani» allestito a Luzzara. 
L'articolo 2 del regolamento 
precisa: Agli effetti della par
tecipazione sono considerati 
pittori a naifs » tutti coloro che 
non sono giunti alia pittura 
da posizioni accademiche e 
che presenteranno opere aven-
ti le caratteristiche attribuite 
dalla tradizione critica al con
cetto di « naif « in pittura. 

Ora a parte il fatto che un 
artista potrebbe essere perve-
nuto alia pittura da posizioni 
accademiche e averle poi ne
gate — come succede sem
pre a tutti gli artisti vera-
mente validl — le caratteri
stiche attribuite al « naif » dal
la tradizione critica non si 
pub dawero dire unitariamen-
te quali siano. Cosl ogni mo
stra diventa il documento dl 
una particolare interpretazlo-
ne. A me, per esempio, pare 
ci sia ben poco in comune 
fra la poetica dl Rousseau 
e quella di Carmelina Albe-
rino, Luigi Pera o Ferruccio 
Bolognesi, anche fatte le de-
bite proporzloni. Questi tre ar-
tistl, ai quali sono stati asse-
gnati i premi in palio, e qua
si tutti quelli scelti per la 
mostra, sembrano bambini 
troppo cresciuti che compila-
no scenette infantili ricalcan-
do strutture e moduli scon-
tatissimi e risaputi da ogni 
modesto cultore di psicologia 
del fanciullo. Anche nelle ope
re piii piacevoli essi non in-
ventano nulla. 

Ora, lo stesso Ligabue, la 
cui mostra fortunatamente e 
stata allestita in altra sede, 
non ha nulla da spartire con 
questi pittori. Se Rousseau 
era un «naif», se Ligabue 
era «naif», certamente non 
sono «naifs» gli artisti pre-
scelti per la rassegna di Luz
zara (e viceversa). Ne" hanno 
nulla da spartire con questi 
Achille Incerti ed Orneore 
Metelli, i soli «primitivi con-
temporanei» italiani, con Li
gabue, inventor! dl strutture 
formal! nuove, di linguaggi 
particolari e dl un apparato 
mitico-simbolico non scon-
tato. 

Per gli artisti non si tratta 
di un recupero del fantastico 
a livello logico-sperimentale 
(che" sarebbe un negare lo 
stesso concetto di fantastico), 
ma di un fantastico da sco~ 
prire al dl la delle strutture 
logico-formali della societa 
istituzionalizzata, che lo na-
sconde e lo reprime. L'elemen-
to fantastico, e preferirei dire 
oeroticon, pub rompere gli 
schemi della cultura mercifi-
cata operando, nell'arte, a li
vello di contestazione del lin-
guaggio. Se cib non awiene, 
e se gli artisti si muovono 
invece dentro schemi eauto-
rizzati» e noti come quelli del 
linguaggio infantile e einno-
centes, non vi e contestazio
ne ne" liberazione deU"Eros. 

La societa razionale del be-
nessere vende l'ingenuita co
me qualsiasi altro prodotto, e 
la vende sotto la forma del 
folclore. Mi sembra che la 
mostra dl Luzzara sia dl 
grande importanza per farci 
comprendere In quale senso 
intendere la creativiUi del 
c primitivo contemporaneo ». 
Essa e stata presentata, nel 
corso dl una trasmissione del-
l'i4pprodo televislvo, come una 
mostra dei piUori della dome-
nica, e le interviste ne hanno 
sottolineato 11 carattere folclo-
ristlco. 

L'intervento di Marino Maz
zacurati che definiva Ligabue 
non pittore « naif a ma gran
de artista espressionista — 
cioe artista e uomo di cultu
ra tout court — ha opportu-
namente tracciato la linea dl 
divisione fra gli artisti qui 
presenti e 1'opera del cosid-
detto • pittore pazzo ». E' una 
distinzione fondamentole per 
il nostro stesso discorso e do-
vrebbe porre un problema aglt 
organizzaton di Luzzara. pri-
mo fra tutti Zavattini, e an
che alia Amnv.nistraz:one eo-
muna'.e che ha avuto II co-
raggio di affrontare una Im
press COM ditficile. che non 
manchera di iscnversi fra 
quelle piii mentorie per Jl dl-
battito eulturale se appena s» 
avra il coraggio di affronta
re. nelle prossime edizioni. i 
problemj dl fondo da essa 
stessa creati. II sindaco. com-
pagno Renato Bolondi. sen 
ve che Luzzara tntende, accan 
to alle felict tmziattve delle 
sue industne, della sua agn 
coltura. del suo artigtanato. 
non dimenticare Quelle cullu 
rait 

Le bast per un discorso di 
rilevante importanza sono get, 
tate. non si tratta che dl con
tinuare rtmettendo tutto tn 
discussione, anche 1 mitl loca-
li come Rovestl o quelli na-
zionall come Carmelina. e dan-
do alia rassegna resplro tnter-
nazionale. Per ora tl crontsta 
d'arte non pub che segnalare. 
oltre al premlatl e nei limlU 
di cui si e detto, II lavoro 

degli espositori migliori: da 
Irene Ivrea, di cui ricordia-
mo Luogo con pantere e 
Abbondante pascolo. ad Alfre
do Ruggen la cui opera piii 
felice ci sembra Veduta par-
stale dt Ischia, a Marin Del-
fit to, che ncalca modi e colo-
ri di Carmelina. e Rodolfo 
Macca di Gualtierl influenza-
to da Ligabue. E ancora: 
Andrea Mozzali, Francesco Cm 
leotti, Walther Biancom, Fer-
dinando Allegretti, Marino 
Ceccarelli. Piii illustrativi Ma
rio Colombo e Luigi Benedet-
tucci le cui opere. affollate, 

hanno trasparenze di cerami-
ca. Un discorso partlcolare 
merlterebbe la rolta ironia di 
Ferruccio Bolognesi e il baroc-
chismo metafisico dt Bernar
do Pasotti e Amelia Pardo, 
che risentono evidentemente 
della lezione di De Clurico. 
Fatto cenno a Farfalla di En • 
zo Pontiroli e a Campo di 
papavert dt Onofrtn Bernini, 
chiudiamo le segnalazionl oi-
tando la dawero Candida in-
genuith del Paesaggio di Gino 
Vtaz/olt dt Luzzara. 

Franco Solmi 

Ferruccio Bolognesi: « Funerale in Sicilia B (1. premio « ex 
aequo ») 

Carmelina Alberino: a S. Costanza caccia i Saraceni da Capri > 
(1 . premio « ex aequo ») 

leriviste LA CRITICA S0CI0L0GICA 

RIV0LTA NEGRA E 
S0CI0L0GI BIANCHI 
La Critica Sodologica, diret-

ta da Franco Ferrarotti, giun-
ge al suo terzo numero, mol
to arricchita di argomenti pur 
se eterogenea per qualita e ta-
glio dei singoli contnbuti: 
Un coro di soltsti che aspet 
tano I'imprimatur (editoriale 
F.F.). Perche" i sociologi USA 
non possono spiegare la rival-
ta negra (S. Piccone Stella). 
La sociologia della sctenza di 
Robert K. Merton (G. State 
ra), La scuola media come 
fattorc di cultura e di demo-
crczia (F.F.), Un paradosso ita-
liano: milioni di analfabeti e 
maestri disoccupati (M. An-
cona). La scuola popolare in 
Italia: primo resoconto di una 
ricerca (M. I. Montezemolo). 
Letteratura e societa negli 
Stati Uniti: dall'individualismo 
al conformismo (G. Gadda Con-
ti), Lucien Goldmann e la let
teratura (G. Pagliano Ungari), 
Cinema e societa: un rappor-
to ambiguo, da approfondire 
(F.F.), L'automazione elettro-
nica all'Accademia dei Lincet-
un discorso a metd (G. State-
ra), L'Istituto di scienze so-
ciali di Trento: avanguardia 
del rinnovamento universita-
rio od occasion e per-
duta? (M. Boato). Corsi e te-
si di laurea in sociologia: un 
fattore di rottura degli ordt-
namenti universitari rigi-
di (F.F.). 

Due parole suU'articolo del
la Piccone Stella: sugll aspet-
ti economic!, politici, social!, 
sociologici e piii ampiamente 

cultural! della realta e del 
movimento negro in America 
si e scritto e si e documen-
tato molto da*, piii svariati 
punti di vista anche qui in 
Italia; tnanca forse una nfles-
sione proprio sui problemi 
promessi dal titolo dell'arti-
colo: perche i sociologi bian-
rhi non possono spiegare la 
rivolta negra; l'tmpossibilitu 
deriva. e vero. dall'apparattj 
roncettuale e dalle direzioni 
di ricerca che. costituendo In 
identificazione (e non gia la 
critica) dei sociologi con il 
sistema in cui operano. non 
sono atte a cogliere — oltre 
determinate realta conflittua-
li — le forze irreversibilmen-
te antagomste che tale siste
ma genera nel suo seno; 
ma non si tratta di abban-
donare quegli apparati concet-
tuali e quelle direzioni di ri
cerca: questo e impossible 
a livello delle attuali struttu
re di ncerca (Universita. Com
mission! govemative. ecc); si 
tratta di ahbandonare ed ope-
rare contro tali strutture; e 
questo e molto difficile a li
vello individuale, ed ancora 
piii difficile se si tratta di In-
dividuare un diverso tipo di 
strumentazione della ricerca 
collettiva. 

La nascente sociologia ita-
liana (quella che non e nd 
di importazione, TI6 di inte-
grazione) deve tenere forte-
mente presente questo aspetto. 

I. d. c. 

schede 

Senza malizie 
Senza maltzte e il titolo del

la nuova raccolta di poesie di 
Alberico Sala (ed. Rebellato. 
pag. III. L 1100). II libro 
si compone dl tre sezioni, del 
le quali le prime due presen-
tano linche di precedent! rac-
colte. mentre la terza com 
prende poesie scntte dal '64 
ad oggi e fmora inedite. II 
motivo ncorrente nelle tre 
parti sembra essere quello 
della « escluslone ». che ora si 

I esprime in sofferte vision! di 
paesaggio, ora In cupe consta-
tazioni di abbandono o dl so-
Iitudine, ora in un'ansia dl af-
fetti o dl contattl umanl, ora 
in asplrazione di una sempli-
ce certezza di vita. 

Per questo, uno del piii In-
dlcativi componimentl e quel

lo che da il titolo alia raccol
ta, ma (sempre neU'ultima 
parte) altrettanto importanti 
sembrano « L'altra neve » (Tu 
senza meravigha corn la neve 
— chissa dove, con chi...), • Le 
volpi» < Benedetta anche la 
nebbia — finche a smarrirsi 
si e in due »). « Poteva la vo
c e * (eConosco il gelo che 
stnnge — la nostra vita... a). 
Senza dubbio sono migliori, 
perb, per la diversa tensione 
morale, le poesie « Sparano al
le porte » e « I Granchi », in 
cui la ripresa di motivi della 
storia contemporanea (la vit-
toria degli alleati. un episodio 
di lotta partigiana) evidenzia-
no anche Ie region! Ideal! del
la poesia di Sala. 

a.Lt. 

i n . ! 
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