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« Ottoz » di Rosselli e « Metamor » di Bodini 

RAGIONI DI POESIA 
NEL DRAMMA 
DELLA DISPERSIONE 

Zotto — esattamente Si-
mone Zotto — si chiama il 
protagonista del nuovo li-
bro di Aldo Rosselli. Spo-
stanclo la prima lettera al-
l'ultimo posto si ha Ottoz, 
che 6 il titolo dell'opera (ed. 
Mondadori, pp. 209, L. 2.000) 
e insieme la sfuggcntc figu-
ra di un amico inesistente, 
in bilico sui ricordi scorn-
parsi di Simone. Oltre tutto, 
c anchc il simbolo di uno 
sdoppiamento o di una mu-
tllazione di personalita. Si
mone, infatti, si trova miste-
rlosamente a New York, af-
fidato alle cure di uno psi-
eanalista venduto alia causa 
di un mistcrioso senatore e 
banchiere. Una grave amne
sia gli ha cancellato la me-
moria. Si sa poco di lui. E' 
figlio di un • supcrsovversi-
vo » (come potrebbe essere 
considerato dalla CIA o dal 
SIFAR, ad cs., lo stesso au-
tore. figlio dello storico Nel-
lo Rosselli. ucciso in Fran-
cia dai sicari di Mussolini). 
Ha avutn un'esistenzn agita
ta. Ha lasciato la moqlie e 
ha seguito una strana c af-
fascinante fanciulla verso 
Tavventura. K ora si ritrova 
smemorato nelle man! di 
questi suol nemicl — com-
preso 1'analista che dovreb-
be « curarlo » —, I quali lo 
preparano a una «lunga-
mente premeditata azione 
del servi7io segreto ». 

In primo piano, pero. ri-
mane il personag^io, i suoi 
monolnghi. disperati, le M-
tere che egli scrive a • Ot
toz ». 1P rispnste di « Ottoz » 
o. medio, le lettere che 
1'analista scrive fincendosi 
« Ottoz ». E tutta questa stra
na corrispondenza ha come 
tema l'improwisa riappari-
7ione sulla scena della mo-
glie di Simone, Ilaria, don
na ancora awenente e so-
prattutto ancora innamorata 
del marito. 

Quanto piu si descrive 
questa tenue cornice «av-
venturosa » del libro di Ros
selli, tanto piu ci si accorge 
che il senso del libro 6 al-
trove. Infatti le luci sono 
state spostate dalPautore 
sulla personale e anonima 
tragedia psicologlca dell'uo-
mo impigliato nei mille fili 
di una rete che soffoca gli 
ultimi bagliori di vita, lo 
rende incapace di amore, in-
certo di tutto, e neppure 
proiettato verso quelPawe-
nire fantascientifico o di 
« servizio segreto » cui gli 
altri vorrehbero portarlo, 
cieco strumento di una non 
precisata impresa. In lui si 
riaffacciano appena gli ul
timi bagliori di « poesia » in-
tima che ricorre continua-
mente attraverso il vunto di 
memoria, nostalgia di un 
perduto paesaggio toscano 
cosl tcnace che persino 1'ana
lista la subisce come un con-
tagio. Non essendo o non vo-
lendo essere un «racconto 
del terrore » o di « sdonnia-
mento della personality» 
(tipo JekiiUHude di Steven
son). ci si puft anche chie-
dere come mai l'autore si sia 
afferrato a quell'acconn-
niento «fantascientifico» che 
£ solo un monotono elemcn-
to di contranpunto rispctto 
alia storia vera. 

Vi contrihuisce la faticosa 
riccrca di un mndo di rac-
contare che vorrebbe stare 
a mez70 fra il « sublime » del
la situazione umana e il • ba-
nale • della situazione che 
le fa da cornice e che si tra
duce a volte in un linguag-
plo da «romanzo di consu-
mn » (es. « la vera potenza e 
parente prossima del miste-
ro »: oppure: « qupll'ampia 
fronte quasi non solcata da 
rughp ma non per questo al 
di oua di un fantasma di 
verchiP77a •: • ritrattini di 
Simonp sfampati nplla seta 
bucata di una coscienza atro-
fl77ata »: ncr cit.ire ad aper-
titra di libro) FT chiaro che 
Rosselli p uno scrittore che 
sta costnipndo'i con fatica: 
ha una realfa da descrivere 
aecompagnata da una vnlon-
ta onesta. autentica. di voler 
raccontare nel modo pin di-
retto e semnlice: ma non si 
£ ancora libprato da tpnta-
iloni letterarie vecchie e 
Titinvc H suo libro. finita la 
lettura. guadagna ncl rirnr-
do che ne resta. per nuel dia-
logo fra ! due persona??! 
prlncinali. l'uomo e sua mo-
pile che si ricercano come 
se brancolassero nel bnio 
delle parole, in una specie 
dl dimension** astratta e tan-
to nifi cnidele. Tsnlata la 
« situazione » nella sua ari-
dlta, il racconto si riaccen-
de In nna discorsivita. paca-
ta e semplice. 

T.a porsia di Vittorio Bo
dini ha sempre trnvato un 
sno centro. un sito riferi-
mento. in una esi«p«»a in-
t*l!ettuale di rationality v«»i 
libro • riassnntivo • pnhh'i-
cato set annl fa (1A hma dei 
Borbnni e nitre no' iV) nel-
lo « Specchio • di Mondadn-
f|, prevalevano un tono de-
•erlttlvo e un continuo dialo-

gare con le cose, con gli av-
venimenti, 'con gli uomini, 
nello sforzo di rendere in 
«lingua » (come elemento 
razionale) una situazione im
mobile e c dialettale » come 
quella del < sud >, e in parti-
colare di una Puglia chiusa 
nell'abbandono di un mira-
colo rovesciato in disastro. 
Come vedere un paese che 
non si e piu svegliato dopo 
un terremoto o un'alluvione 
o una frana. In quella visio-
ne si intrecciavano note ra-
pide. appunti su una realta 
complicata e crudele (* In 
piazza accaccolati — sulle gi-
twrchia del Municivio, — 
stanno i disoccuvati — a 
premiere Voro del sole ») 
per dire 1 tanti contrast! del
la scena anche piu semplice, 
e ogni verso, come si pu6 av-
vertire gia nei quattro qui 
citati. era un halcnare di 
drarnma e di ironia che il 
poeta, dalla sua ricerca piu 
giovanile in poi. aveva dife-
so in se stesso, sonrattutto 
dalle rigide tentazioni del-
1'erpmitismo Si puo dire. 
quindi. che la poesia di Bo
dini non nasce da un atteg-
giamento fine a se stesso o 
dall'intenzione di costruire 
immagini. Ma da una neces
sity di capire che diventa at-
to di razionalita. Questo pub 
spiegare anche i risultati. 
cioe quello scontro di dram-
ma e di ironia. 

In una breve e piu roren-
tp raccolfa di versi. Meta
mor, pubblicata in edizione 

limitata da Scheiwiller (pp. 
41), questo carattere di ra
zionalita si sviluppa a volte 
verso forme piu scarne, non 
esclusa la < canzone-cantile
na » (e L'edera mi dice: non 
sarai — mat edera, E il ven-
to: — non sarai vento. E il 
mare: — non sarai mare... 
Dicono le cose: cerca d'esser 
te stesso — senza di noi. — 
Risparmiaci il tuo amore »). 
Un dialogo piu fitto e con
tinuo dove son presi di mira 
miti e illusioni di questi an-
ni (il « miele del dopoguer-
ra » o il « boom »: « presi 
nelle spire del boom ne gxt-
stiamo anche noi — gli alti 
palazzi e le piante nane — 
piume serpenti chiomati sot-
terfuni intimi *), tende a ri* 
scoprire il senso degli avve-
nimenti vissuti. Ma il dialo
go 6 appunto fra una esi-
genza poetica razionale (poe
sia come ragione) e oggetti 
e eventi « disgregati » (nel-
le loro contraddizioni reto-
riche, nelle loro alienazioni, 
nel loro disfarsi sotto il pe
so del tempo). Si arriva cosl 
a uno scoppio di immagini, 
come disegni a sprazzi sulle 
accensioni di un fuoco di 
artificio, trasferiti nel bale-
nare ironico di parole singo-
lc o di versi che rispecchia-
no non tanto il drarnma di 
una dispersione personale 
ma il drarnma dell'incertezza 
come drarnma del tempo che 
viviamo. 

Michele Rago 

Un nuovo modo di visitare le citta: la «lettura urbanistica» 

I problemi di Venezia 
si risolvono a Mestre 

Uno sviluppo caotico, voluto dalle leggi del profitto — L'equilibrio delle acque 
della laguna profondamente turbato dagli interramenti dell'espansione industriale 

Una veduta di Porto Marghera 

Antologica di Treccani a Palermo 

UNA IMMAGINE DELLA 
SICILIA CHE SI MUOVE 

• Sicilia si muove i i un quadro dl 3 melri per 2 
dipinlo da Ernesto Treccani, nel 1967, nel vivo 
della sua partecipazlone ai movimentl Sicilian! 
di protesta e di rinnovamenlo soclale. II quadro 
e esposto nella most ra antologica del pittore re a 
lista lombardo che si Inaugura questa sera, alle 
18,30, alia galleria e La robinia > di Palermo 
(via Notarbartolo, 29). La rassagna comprende 

cinquanta opere, tra oil acquarelli e disegni, dal 
1940 a oggi: vi flgurano le nature morte degli 
annl '40, la • Fucilazione > del 1942 43. la c Ven 
demmia > del '48. alcuni carton! preparatori per 
• La terra di Melissa > e una fitta serie di opere 
recentl che segnano una staglone nuova del liri-
imo di Treccani. NELLA FOTO: un particolare • 
di • Sicilia si muove » 

Mostra di Tinazzi a Torino 

UNA PITTURA DI 
CRONACA POLITIC A 

Oltre settanta opere ha esposto alia galleria 
del Piemonte artistlco a Torino Nillo Tinazzi, 
in un'antpia rassegna della sua produzione degli 
ultimi quattro annl. La mostra, nella sua las* 
di magg or stimolo e di piu misurata chiarczza, 
rjprooont in una chiave sua specifka il polo 
della ptu immediata aderenza della pittura al 
I'azione ideologic a del temi concreti che la cro-
naca ci va sortoponendo: una pittura di cronace 
politlca. Vtfia percio la pena rlpercorrtr* I'iti-
nerario precedente di Tinazzi, come la rassegna 
fa. percho ncll* sue fas! precedent! c'a il for-
mars! dl una particolara comJlzlono d«l mts-

saggio pittorico, particolare perch* diretta a un 
suo pubWico privilegiato: quello, per ricordare 
quanto nella sua presentazione, osserva Carlo 
Munari, capaca di intendeme il valore comuni 
cativo a stilistico perch* c societa cor.tadma », o 
meglio • clan di contadini inurbati > che con 
serva la slessa fedelta linguistica di una soon 
laneita natural*. Precisata cosl la piattaforma 
ideate del discorso, Tinazzi si accosta ad alcuni 
momenti di piu infensa violenza della lotta viet-
namlta- (P . F.) 

NELLA FOTO: Nillo Tinazzi, < Napalm i (1H7) 

11 « mostro > sorge nel cen
tro della citta, dove si costrui-
vano un tempo le cattedrali 
e i palazzi pubblici. Ha altis-
sime pareti grigioardesia, nes-
suna finestra e, su un fianco, 
una enorme scritta: « Coin ». 
Dentro, nei suoi molti piani 
illuminati in ogni ora del gior-
no dalle luci artificiali, la gen-
te si muove come impazzita. 
tra montagne di cose utili e 
inutili, ma tutte attraenti, co-
lorate, da afferrare golosa-
mente e distruggere con la 
maggior fretta possibile. Nul
la piu di questo edificio, di 
questo tempio della civiltd del 
consumo, rappresenta una cit
ta come Mestre e con essa 
un periodo storico di cui il 
centro veneto e" espressione e 

in egual tempo condanna. 

Citta 
industriale 

Si conclude, con la «lettu-
ra » di una citta dell'epoca in 
dustriale, la nostra breve in-
dagine sulle strutture urbani 
stiche piu tipiche della civilta 
europea. Una scelta che abbia-
mo lasciato per ultima perche, 
attraverso i dati precedenti 
fosse possibile al lettore indivi-
duarne Vesatta collocazione e 
i significati dei problemt at-
tuali; e una scelta che anco
ra una rnlta abbiamo opera-
to in direzione di uno dei ri-
stdtati piu precisi dell'urbani 
stica contemporanea al fine di 
una piu facile enmprensinne 
Poichi Mestre. propria per es
sere direnuta Vespansinne mo 
derna di una citta. Venezia. 
chiusa da oqni parte dalle 
acque. si riveta come un nu-
cleo compatto di grande chia-
rezza esemplificatrice. 

Ma prima di affrontare t 
problemi relativi all'agglomera-
to cittadino sard opportuno da
re uno sguardo alio spazio geo-
grafico entro cui esso si £ svi 
luppato. A chi salisse su una 
delle terrazze che si aprono 
sull'alto del c dio Coin >. ap 
parirebbe un affollarsi grigio 
di palazzate estese sino al li-
mite della laguna da una par
te e dall'altra confusamente 
spinte, ai lati delle arterie 
principali, con Varchitettura 
minore. verso fl verde della 
campagna. Verso SE. al di 
la di un asse aggrnvigliato 
e perennemente in crisi di ro
tate e di strode, una cintura 
compatta di fabbriche sotto cui 
respira appena, neU'aria tnfos-
sicata da gas e odori. un 
altro centro abitato, Mar
ghera: le navi che entrano nei 
tolchi aperti tra le barene a 
scaricare o a caricare. si re-
dono appena quando il venlo 
riesce a lacerare la cortina 
di vapori. 

La complessita della visio-
ne ci off re elementi per capi
re come il problema di Me
stre vada inserito in un con-
testo assai piu ampio che ol-
trepassa i limiti della citta e 
si dHata oltre la stessa re-
gione. Infatti. nell'area indu 
striate veneziana si sono anda 
ft concentrando. sin dnl primo 
dopoguerra. gli interest di uno 
dei settori piu dinamici delle 
forze produltire dell'alta Ita 
lia. Ragioni geografiche e lo 
gistiche (collegament diretti 
col Snrd Europa e collocazio
ne sull'asse padano all'incon-
tro con le vie marittime) han-
no favorito I'insediamento nel

la laguna veneta di uno dei 
due t pool «> (I'altro sard quel
lo di Alessandria) che condi-
zioneranno nel futuro la no
stra economia. Ma un altro 
fattore e di poco secondario: 
la presenza della grande for-
za lavoro che pud offrire il 
Veneto, tipica regione-serbatoio 
che ancora non ha esaurito la 
sua funzione. La storia della 
nascita e dello sviluppo del 
« pool * d la storia di Mestre, 
di Venezia ormai, e di quella 
cittdregione, irrazionale e di-
sarticnlata, che va allargando 
si a macchia d'olio attorno e 
sulle direttrici di Padova e di 
Treviso. 

Iniziatore del « Jenomeno > 
fu. nel 1917, Giuseppe Volpi. 
tipico rappresentante di quel-
I'alta borghesia che opera il 
passaggio dalla fase paleoin-
dustriale ottocentesca a quella 
dei collegamenti tra gruppi fi-
nanziari che dovevano poi da
re sviluppo alle concentrazioni 
monopolistiche. Inserito al piu 
alto livello nei centri di po-
tere dello stato democratico -
borghese e poi in quello fa-
scista, egti meditn e realizzd 
quelladdizinne industriale che 
doveva cotlocare Venezia, sino 
ad allora centro portuale e cit-
td turisfica e di produzione ar-
tiqianale, in una nuova dimen-
sione eennnmica Sotto la sua 
guida si concretizzn, risanan-
do le barene che dalla terra-
ferma si spingevano nella la
guna. il pnrto e Vattigua zo
na industriale che attird subi-
to nell'area alcuni complessi 
di riliern nazinnale. 

Era il primo incontro dei 
pacchelti azionari veneziani. 
concent rati sino ad allnra nel-
Vindttstria elettrica. nella can-
tierittica e nel ramo assicu-
razioni. con I'economia lombar
do che trovava nella laguna 
uno sbocco piu diretto di quel
lo genovese. perennemente sul-
I'orlo della crisi. Nel 1927 Mar
ghera contava 51 stabilimenti 
che nel '39. alia vigilia del 
conflitto mandiale, erano rad-
doppiali e occupavano gia 15 
mila dipendenli: il traffico ma-
rittimo raqgiungeva t 2 mi-
lioni e mezzo di tonnellate. 
Dopo la guerra e la relatira 
ricottruzinne. la crescita del 
centro produttivo si intensifi
ed sempre piu rapida sino ad 
arrivare ai 211 stabilimenti at-
'.uali con 35 mila operai, 13 
milioni di tonnellate di traf
fico marittimo e 11 di auto-
trasportato. 

Dilatazione 
« sorprendente » 

Una dilatazione sorprenden 
te dtcenula, secondo Virrazio 
nale dinamica dell'economia 
borghese. sempre piu aggres
sive e incontrollabile. Supera-
to U € livello guardia ». il con-
tenitore £ scoppiato e ha com-
volto nel suo disordine lo spa
zio ambienta'e e umano che 
attorno ad esso si era andato 
creando Tutto £ stato travolto 
e sogqiogato ai bisogni del 
* pool » senza che il piu picco
lo controllo lentasse di conci-
liare t suoi interessi a quelli 
dei gruppi umani che vi or-
bitano attorno e che sono, in 
defmittva. la condiztone prima 
della sua vita Ci si chiederd 
perche' non si £ fatto nulla 
per organizzare, coordinare, 
definire prospettive. 

La ceritd £ semplice e bru-

tale: per precise scelte poli-
ttche intese a offrire al mono 
polio la via di sviluppo piu 
facile e meno dispendiosa. Se 
si considerano i legami che 
esistono in Italia tra potere 
statale e gruppi monopolistic!, 
si avrd chiara la ragione per 
cui il denaro pubblico non vie-
ne usato per la realizzazione 
dei servizi sociali ma bensi 
per creare quelle infrastruttu-
re che servono ai gruppi eco 
nomici per rafforzare la low 
potenza e il loro potere. Da 
questo preciso rapporto nasce 
quel meccanismo di sviluppo 
che condiziona gran parte del
le nostre cittd, sempre com
plicata, a render convulso il 
problema, da una legislaziane 
sulle proprietd del terreno ar-
caica e profondamente antiso-
ciale. 

Il cerchio 
chiuso 

Ne risulta una specie di cir-
colo chiuso che se £ stato in 
franto coraggiosamente in altri 
paesi occidentali (Rotterdam, 
Oslo, Stoccolma. le cittd satel 
liti di Londra), da noi, con le 
attuali forze politiche al po
tere, non ha mai trovato, pro
pria per la loro impotenza co-
stituzionale di fronte al siste 

ma economwo, nessuna possi 
bilitd di soluzione. Si £ detto 
sovente che le nostre cilta. 
stralciati i nuclei monumenta-
li. sono tra le piu brutle e 
caotiche di tutti i paesi di al
to sviluppo industriale. E' ve-
ro. Con la prospettiva che i 
problemi andranno ogni anno 
sempre piu aggravandosi sen- . 
za nessuna indicazione che pri
ma o poi essi possano essere 
affrontati in modo adeguato 
aqli sviluppi della civiltd mo-
derna. 

L'espansione della megalopo-
li veneziana £ 11 a dimostrar-
lo: un complesso di industrie 
che cresce vertigmosamente in 
uno spazio limitato e inadat 
to. lasciando irrisolti. propria 
per la mancanza di un va 
lido criteria distributivo. i pro
blemi ecanomico sociali di una 
intera regione: un nucleo ur-
bono che si gonfia al suo fian
co senza alcun assetta urba-
nistico, in modo casuale, prt-
vo di ogni attenzione verso i 
fondamentali problemi della co 
munild e della personalita u 
mana; l'equilibrio delle acaue 
della laguna, a tal punto tur
bato dai continui interramenti 
mluti dall'espansione indu
striale. da metlere in fnr.se 
I'esistenza stessa di Venezia; 
una classe intelletluale che do 
po tante denunce. studi e agi-
tazioni, appare sempre piu pie-

Approvata all'iinanimita alia Camera e ora bloccata 
alia Commissjone Istruzione e Belle Art! del Senato 

Sobotoggio burocratico 

olio riforma della Biennale? 
Da vcnt'anm la cultura artistica italiana si batte per un nuo\o 

ordmamento democratico dell'ente della Biennale Internazionale 
di Venezia che. liquidando lo statuto fascists che tuttora ne regola 
vila culturale e ammimstrativa. garantisca finalmente a livello in
ternazionale la reale autonomia delle manifestation! cultural] m-
teressanti le arti figurative, il cinema, la muMCa e il teatro con 
temnoraneo Dopo una gestazione durata anni e anni. con una vi-
cenda tncreriibile di disegni di legpe sempre bloccati dal c<nerno 
merit re ad ogni inauzurazione di Biennale e'era sempre un mini-
stro a ripromettere la nforma. «i era alfine trovato unanime ac-
corrio su una proposta di legge che largamente veniva incontro al-
I'attesa della cultura italiana e faceva propri alcuni punti fonda
mentali di nforma che per anni avevano co-titmto anche i cardim 
dell'azione della Federazione degli artnti (CGIL). 

Tale proposta di legge. gia approvata alia unanimita alia Ca
mera nschia ora. con una manovra propno *1i Qje!l3 burocrazia 
i! cui potere con la nuova legge sarebbe moderate di essere bloc
cata alia Commiss.one Istruzione e Belle Arti del Senato. sembra 
per intervento del ministro per I rapporti col Parlamenlo. A que 
«to proposito e'e stato un significativo arttcnlo dell on Tnstano 
Codignola. ripreso ieri anche dall'agenzia ADNKRONOS che de-
mincia *uII*4ronfi» di riomenica sro'sa ntiove pe«anti interferpn7e 
burocratiche che vengono a ostacolare la rapida approvazione della 
proposta di nforma 

L'agenzia socialists conferma che il prowedimento gia ap-
provato alfunammita alia Camera, e bloccato d* due settimane 
presto la Commi«'one del Senato per non es«ere «tata ancora 
concessa I'assegna/ione in sede deliberante. nchie*ta allunanimita 
con l'adeeione del rappresentante del Governo Essa verrebbe con-
ces=a so!tanto se verra accolta la nchie*ta desh ufTlci della P-e 
sidenza del Consiglio di soppnmere la norma relativa all'approva 
zione del bilancio di previsione dell Ente. da parte della stessa 
Presidenza. entro il 31 dicembre. trascorso il quale esso s'inten-
dera approvato Questa norma venne introdotta durante I'esame 
del prowedimento da parte della competent? Commissi one della 
Camera dei Deputati. in pieno accordo con il Ministro per i rap
porti col Parlamento. on Scaglia. e il Sottosegretano alia P.I., sen 
Caleffi. per evitare il nschio di una parahsi nell'attivita dell'Ente 
in caso di ritardi. 

Com'e noto. il di segno di legge e «tato elaborato da un comi 
tafo di politicj e espertt. fra i quali Ton. Flamimo Piccoli e 
I on. Vincenzo Gagliardi della DC (che sono tra i firmatan del ddl 
insieme agh onorevoli Codignola. Moro Dino. Matteotti del PbU 
e Montanti del PRI) Ton Luciano Paolicchi e Ouido Kng«iero. 
cnresponsabili della sezione cultura del PSIJ. Emanuele Terrana 
Vice Segretano del PRI. Viitorino Veronese, ex Direttore generale 
dell'UNESCO Mario Penelope, segretano della Commissione arti 
figurative del reU. Licisco Magagnato. rrcmbro della Direziooe del 
PRI . Vittore Branca, segretario delta Fondazione Cini. 

da.mi. 

gata e umiliata d<i//«. \in:o 
patstra ma irrerersibile del vi 
sterna. Un complesso di dtitt. 
insomnia, che ra bene nl di 
Id del ritratio di un'area ur-
bana e diventa elemento di m 
dagine di un certo tipo di or-
ganizzazione umana. 

Ventaglio 
di problemi 

All'interno di questo venta
glio di situaztoni e problemi 
sard piu facile coqliere, ora. 
il vero volto di Mestre citta. 
Un agglomerato che nel giro 
di pocht decennt si e trnsfor-
mala dn piccolo centro di ter-
raferma veneto in un more 
di cemento e di asfalto Smo 
al secondo decenmo del MVO 
lo i SHOI" abttanti non <:ut>era 
vano le 15 mila unitd. nel '39 
essi erano (piasi 24 mila. dnl 
1951 ad oggi sono sn/i/i da 
30 a 170 mila II recchw cen 
tro storico e slato trmolln, 
non resiste che lo recchia piaz
za e qualche trnnenne di via 
attiqua La rete stradnle si 
dipana attorno a tre a<si va 
ralleli che corrono tutti ver^o 
la stazione per fmntumarsi at 
lati nelle isofe cantiche dei sob 
borghi Non esistc verde per 
ch£ I'area del recchiu parco 
Ponci, che pot era dn entnre un 
polmone cittadino. £ stata lot-
tizzata: lungo le strode, fuor 
che in pochUsime arterie, non 
un albero. non uno spazio om-
breggiato, non un posto dove 
i bambini postano ravcogliersi. 

Ovunque case e case anco 
ra. anonime. di hanale archi 
tellura. che a un esame at-
tenia rivelano una mediocntd 
coslrultiva affannosamenle na-
scosta dn rirettimenti lucidi e 
pretcnziosi 11 solo posto lipi 
co £. presto i/ Canal Sal.su. 
il quartiere di Altobello. che 
i mestrini considerano la ca 
sbah della ci "•. barbarico ma 
ancora con qualche fremito di 
vita. Al di Id del canale. il 
villaqgio S Marco, simbolo del 
fallimento dell'urbanistica po 
polare del nostra paese. mai 
costrmlo. qm faliscente. cm 
una miriade di piccole case 
pseudorusttche. tutte con le 
gabbte delle autnnmesse im-
provt isate dtnanzi 

Eppure in que.sto deserto. m 
questa « Metropolis » langhia-
na. pw anqosxrinsa di quella 
del celebre regisla per la suo 
iqnobile sciatleria. ogni anno 
amvano da Venezia. discesa 
dai 190 mila abitanli del 1951 
agli attuali 135 mila. migliam 
e miqltaia di unitd E qui sal 
ta fuori un altro nodr. del 
problema Inrece dt procedere 
ad ample opere di risnnamen-
to della cittd t'orj'-n i wren 
tivare la sua economia. a cer-
care rapidi mezzi rfi traspor-
to per collegarla ai quartieri 
industriah. si preferisce la-
sciarla lentamente nf'n^dnre. 
insensibili ai ralori di nmhien 
te. di ricchezze arthtiche e sto-
riche. ai significati umani che 
con e\sa si perderanno Poichd 
£ chiaro che il potere inrai 
nistratiro e politico a tutti i 
lirelli £ allealo del « poof » e 
che il « poof » £ nemico della 
cittd veneta la cw stnittwa 
non si inserisce net suoi in 
qranaagi produttiri e la cut 
presenza £ un ostacola alia 
espansione lorsennata dei suoi 
interramenti e dei suoi port! 

Aurelio Natali 
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