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«La grande vacanza» 
di Goffredo Parise 

II ballo surreale 

dei vecchi f antasmi 
E' uno dei primi romanzi dell'autore del « Padro
ne » e viene ripresentato in una nuova stesura: 
ricostruisce la difficile maturazione di un giovane 
sotto I'oppressione di schemi e di esperienze me-
tafisiche e in una dimensione di «vecchiaia» 

R l p r e n d e r e da c a p o il proprio d i s eorso l c t tcrar io , e 
c i o c r ipresen tare a d is tanza di o l trc d icc i anni I libri 
con i quali uno scr i t tore apri la propria att iv i ta , puo 
esscre un bisogno legittimo, che le leggi attuali del mercato 
o dell'industria culturale non dovrebbcro condizionare. Un 
libro non si esaurisce. o non dovrebbe esaurirsi. nei limiti di 
una stagione. Un testo puo essere chiarito maggiormente: il 
narratore puo ammettere. anzitutto con se stesso. di consi-
derarlo provvisorio. Tuttavia. non c'e da sorprcndersi se la 
ristampa del romanzo di Goffredo Parise La grande vacanza 
ci venga, invece. presentala eon gli schemi classici del « caso » 
letterario. Questo libro. si dice, fu trascurato dai lettori nel 
1953. quando apparve per la prima volta in tiratura limitata. 

e gustato e « capito > solo da 
un lettore d'ecce/ione. ossia 
dal poeta Kugenio Montale. 
Attenti. dunque, ai passi fal
si. Ora che Parise ha oMenu-
to un successo di pubblico. 
prima con II prete hello e poi 
con 11 padrone, forse sara fa
cile riscoprire. sulla scia del-
la nuova popolarita. la sin-
golare atmosfera di questo 
vecchio libro E" un diseorso. 
come si notera. che ha il me-
rito persino brutale della chia-
rezza, e traspone sul terreno 
del successo immediato la 
leUeratura, questa impresa 
intellettuale e umana sempre 
piu difficile sia per chi scri-
ve sia per chi legge (ma for
se anche per gli editori se si 
sentono obbligati a simili me-
todi). Non 6 difficile invece. 
ritrovare la legittimita di ciue-
sta ristampa. nel corso della 
quale Parise ha sentito anche 
che gli era necessario rive-
dere a fondo il testo iniziale. 
La arande vacanza (ora in 
ed. Feltrinelli. pp. 218. L. 
1800) ci mosfra un narratore 
acerbo che. fra tanti vizi e 
veleni decadenti. intuisce e 
vuol dare un senso alia pro
pria crisi. e proprio nel ten-
tativo dj chiarirla e sbrogliar-
la. gli riesce di superare la 
sua c?liusura letteraria. Cer-
chiamo di rifarci anzitutto al
io scarno episodio romanze-
sco. Claudio. il giovane pro-
tagonista. accompagna sua 
nonna in una stazione termale, 
ma poi si scopre che "on si 
tratta di un luogo di villeg-
giatura: f> un ospizio di vec
chi governato da certe mona-
ehe. 

La trama si riassume in 
questi brevi termini nella 
stessa misura in cui si dice 
che un poema epico. Vlliade. 
o un romanzo cavalleresco. 
VOrlando furioso, cantano o 
descrivono « 1'ira d'Achille» 
o c la pazzia » del piu famoso 
paladino di Carlomagno. Poi 
il lettore penetra in un terre
no popolato di avvenlure. di 
combattimenti. di figure e di 
amori. Lo stesso accade se si 
va dietro a questo Claudio, il 
quale, sin dall'inizio. nella 
macchina del parroco che 
accompagna lui e la vecchia 
signora bizzarra verso la loro 
strana destinazione. non sa se 
si inerpica * fra resnupli o 
dentrn inesphrata ensewnza ». 
Superata. infatti. oneH'avven-
tura iniziale. con 1'arrivo al-
l'ospizio si assiste a una spe
cie di immersione del giovane 
nella c vecchiaia *. e cioe in 
un fantastico passato intriso 
di falsa religiosita. Fra cozzi 
di immagini e conflitti e tur-
bamenti sensuali. si apre una 
storia di formazione umana 
ambigua e indecha fra l'espe-
rienza diretta del giovane e i 
racconti degli altri personag-
gi. Vicende compiute e gesti 
esauriti si dipanano in un con-
tinuo tentativo di sopraffazio-
ne. cui il giovane non oppone 
resistenza. tan to che la visio-
ne corre sul filo di situazio-
ni surreali. Ma gli elementi 
inverosimili non porta no al 
c divertimento» come nelle 
ax-venture di tin barone Mun
chausen. cui si richiamano 
qua e la. o di Alice T fanta-
smi allegri di * Helzapoppin > 
ai trasformano in larve e 
spettri infernali Persino i ri-
cordi o le awenture dirette. 
le esperienze del giovane. en-
trano in quel ballo vorticoso. 
dove tutti. anche i componen-
ti di una vecchia banda di 
partigiani. ripetono gesti e 
parole. 

Mn1t» 1/*»Y\ *r*f^«»ttttinn r* n r J . 

vuol ricostruire la parabola 
di una formazione infelice, 
con un senso di ribellione in-
tima. che e gia un guizzo di 
una esigenza ehiarificatrice. 

Certo Parise non sfugge a 
tentazioni di emblemi e sim-
boli. Li impiega a mandate. 
Ed e. insieme, un modo di ri-
fugiarsi nella metafisica e di 
ribellarsi per sfuggire a quel-
l'oppressione religiosa sotto 
la spinta di una prima e inde-
cisa esigenza di chiarezza lai-
ca. In quel suo paesaggio tut-
to interiore. ricostruito a for-
za di immagini e di metafore 
contrastate e informi, e gia 
segnato l'itinerario che ha 
portato piu tardi lo scrittore 
vicentino a interessi piu at
tuali ed estroversi. a una ri-
flessione piu diretta sui pro-
blemi e sulla societa di oggi. 

Michele Rago 

LA SCIENZA DELLA CITTA 

DairURSS degli «anni venti» 
una lezione per 
gli urbanisti di domani 

La ricerca di una citta per I'uomo nuovo di cui la rivoluzione socialista aveva fon-

dato le premesse - La « svolta » degli « anni trenta » - Un severo giudizio 

di El Lisitskij - In che termini si pone oggi il rapporto architetto-societa 

*\ 

MOSCA — Un edificio nel Boulevard Gogol, dove fu realizzato il modello di cellula d'abita-
zione minima 

La storia dell'architettura 
sovietica degli anni Venti, am-
piamente trattata in un libro 
gia citato su queste colonne 
(I), ha riportato alia luce una 
tematica attinente al dibatttto 
in corso nel campo della 
scienza della citta. 

L'architettura sovietica del 
periodo glorioso che va dal 
1920 al 1930 era gia nota al 
pubblico italiano (2); la nuo
va pubblicazione, non an-
cora tradotta dalla edtztone 
francese, meritu perd jmrtico-
tare interesse, sia per la no-
tevole documentazione quanta 
per I'tmpostazione stessa del 
tema trattato. 

E' qnesta infatti una vicen-
da che getta luce Jion soltanto 
sui probtcmi dell'architettura: 
essa investe, sia pure da tin 
punto di vista settoriale, tutto 
il problema della trasforma
zione di una societa, dei rap-
porti tra strutture e sovra-
strutture, tra cultura e so
cieta. 

Gli architetti sovietici degli 
anni Venti — scrive Anatole 
Kopp — all'indomani della ri
voluzione, si trovavano in una 
condizione completamente di-
versa da quella dei loro col-
leghi europei che pure si sta-
vano battendo per una nuova 
architettura a moderna ». Essi 

I temi della vita urbana, figurati con oggettivismo freddo e analitico, 
caratterizzano la ricerca pittorica recente dei giovani realisti a Roma 

LA CITTA RIFLESSA 
DI PIERO GUCCIONE 

' " ^ i f ' . • <WJ' ^^^ti'i^^^^:^i^^;^ ••.- ^^4^0^--*^^^At, &S*>.s~?i&/.,~4^:« 
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Piero Guccione: « Macchina • paesaggio », 1966 

Sembrano il frutto dl una 
immaginazione pietrificante le 
pitture recenti esposte da Pie-
tro Guccione alia galleria «II 
gabbiano> (via delta Frezza, 
51). 

Certo, molte cose e vere — 
viene tn mente di fronte a 
questi quadn — le ha gia 
dette nella sua poesia Tho-
ma Stearns Eliot dal cuore 
di una citta modema che so
lo in parte e anche la no
stra. Quando si fissano gli 
orr hi f» -si %T\\OH tn onP<;Ta 

Imforme harocco. queste pa- i citta che Guccione dipinge. 
*n™. ^ M M I M ™\ «K^ ; mri I con Iinsmo freddo e v:s:ona 
ffwe ncoroano. pm cne i mo- I _:n»,^» ^,in« ~*%~m-,-*a~.~ 
J ii- i - j . - i t» I no , nfiessa sulla carrozzena 
delli antichi. le scene esplo- d e l J e a u t o m o b i i j . e evidente 
rate da un narratore france- ^ g qualcosa del mondo im 
se contemporaneo. Pierre 
Klossowski. E' una affinita 
qua e la sensibile. ma del 
tutto casuale. Nella loro im-
pronta neo-surrealista. le pa-
gme di KtossowsKi e di Pan-
se maturavano o erano scritte 
negli stossi anni, quando i 
due scrittori ncn sapevano 
1'uno deiraltro. Ed e, quin-
di. un'anaJojria tanto piu sor-
prendente. Del resto. io di-
stinguerei subito fra l'analo-
gia di alcuni risultati e 1'at-
teggiamento e la direzione se* 
guita dai due scrittori. Per 
Parise non e un atteggiamen-
to estremo di chiusura roroan-
tica. Le immagini cosi come 
sono combinate o dihrite o po-
ste in conflitto. gli ser\-ono 
piuttosto come elementi di un 
linguaggio che non tende alia 

rappresentazione. ma 

mobile di Eliot con la sua 
catena di giorm. di albe e tra 
monti, dt gesti e parole n-
p»tuti in circolo, struttura il 
Iinsmo del pntore. 

Ci: iiiuiiubiiiia e vuOtG, il 
silenzio fe come material izza 
to: una sola grande doman 
da alia quale non casta tr. n-
sposta di un uomo solo e 
come sospesa ncllo spazio del 
la citta senza gesti umani. In
dividual! o corali. che Guc
cione dipinge Ma il suo hn 
smo e ambiguo: ha in se 
la statica decadente cne e d* 
Eliot eppure accenna. nella 
fredda luce del colore e nel-
1'asprezza formate, a un non 
so che di mattinale, di germi-
nale e pnmitivo Potrebbe es
sere la sera d'una domentca 
mediterranpa come un'altra, e 
potrebbe essere il mattino 
(a Parigi? a Roma? a Berli-
no?) d'un giorno strepitoso dl 
quelli che cambiano la vita 

(anche per quegli uominl che 
Ii trovi addormentati sempre 
al momento vitale e storico 
che conta). 

II pittore, da parte sua, sta 
a occhi sgranati e sembra 
non volere spreco di energie. 
Si guardi la serie. datata 1966-
68. de: quadn con il nflesso 
della citta si'lla carrozzena 
delle automobili: .WacchiTW 
paetaagio, L'alba nella citta. 
I platani sulla Volkswagen, 
Paesaggio solare nella maccht 
^n • j f s e Citiii riflssscL Lcrt 
ta elab*iraz:one. anahsi rainu 
ziosa, ricomposizione sapien-
te e stravolta deH'ogsettivita. 
calcolata Iievitazione del mi-
nuto frarnmento di realta a 
immagine monumentale, ren-
dono ahbastanza tipici questi 
dipmti di Guccione. Una sen-
sibihta rara sembra volersi 
espnmere con uno stile « mi-
ncrslc - devs il sense plssiicc 
del tempo, tenacemente anti-
impressionistico. non si pud 
calcolare ne in giornl ne in 
ore. Direi. anzi, che e espres-
sa una specie di sospensio-
ne temporale, assai inquieta 
e inappagata moralmente, che 
il pittore cerca di riempire 
con la certezza del suo me 
stiere e con l'ossessione di 
dare forma alle cose, sempre 
e comunque vada la vita, 

L'effetto dl specchio • fiam-
mingox che e proprio di que
sti quadri e inseparabile dal
la percezione di uno strano 
sentimento del pittore, un sen-
timento fatto di un'esattezza 
splrituale che gli viene dal 
lento e metodico riconoscimen-
to delle cose, e di una paura 

di decomposizione delle cose 
stesse che lo porta a delle 
immagini pittoriche allarma-
te, non sicure del dominio 
umano e plastico della vita. 
In fondo il oittore non e arn-
vato a scoprire, ad avere espe-
nenza di una citta aitra: ad 
esempio la citta dei grandi 
giorni che vive oggi lThiropa 

E* come se culturalmente 
un pittore prediligesse la cer
tezza con la quale, nel qua-
dro sublime di Van Eyck, il-
|j;ccuiu spcct i i io cuuifessO u-
flette la sicurezza del banchie 
re Amolfini e della sposa sua; 
e come se culturalmente un 
pittore prediligesse quel tut-
to-specchio delle pitture di 
Vermeer ove la tessitura del 
mondo non ha nemmeno u-
na smagliatura. Ma e anche co
me se quel pittore, per stare 
alia verita della vita, se fissa 
gli occhi sul suo specchio 
trova si cose certe, ma n-
succhiate in un turbine e di-
velte dallo spazio abitudmario 
e nmescolate per un'altra col 
locazione umana nello spazio. 

E' per questa ragione, cr^ 
do, che il lirismo di Guc
cione tuttora e strutturato 
plasticamente sui filtri. sulle 
mediaziom. sui nflessi Ci so
no, qui alia mostra, alcun* 
quadn figuranti 1'interno di 
una stanza aperto sullo spa
zio che sono una < coda • pit
torica di una ricca serie di 
pitture precedent! costruite 
sul motlvo plastico dell'infer-
no-eaferno: la soglia della fi-
nestra era anche la soglia del
la pupilla: il mondo era la 

piuttosto inafferrabile, ma era 
anche di qua piu sicuro e fa-
miliare, e il pittore si prepa-
rava, strumenti e metodo. alia 
sua awentura pittorica, Che 
continua, non piu negli stessi 
term'r: di intemo-estemo, di 
qua e ta, con l'attuale serie 
dei nflessi che sono la pro-
va sicura di un affinamento 
degli strumenti e del metodo. 

Nella necessaria verifica di 
funzionalita tecnico-linguistica, 
l'esperienzii plasties ha finito 
p£T COI>C£riiraia! au fruiiuiieil- | 
ti assai minuti di vita e c'e spiegarmi, ora. che il ricordo 

maniera « nera > appassionata 
e gestuale, rimandi semplice-
mente a quanto gia d'pinto da 
una Maselli (la cosa psicolo-
gicamente piu fine del tritti-
co e la mimetizzazione nello 
stile c notturno » delta pit tri
ce) o, alcuni anni fa. da un 
Vespignani. 

Per me la qualita piu forte e 
affascmante di Guccione resta 
quella sua potenza di pietrili-
enzione con 1'immaginazione 
che e rawisabile nei nflestt 

Nun n o v o ui uicgiio oci 

stata una perdita di disegno 
generale. di architettura degli 
oggetti ora cost sradicati da 
una nsione globale che diffi-
cilmente il pittore potra ca-
ncarli di piii generali signifi-
cati. In questo, forse, hanno 
giocato resperienza surreali-
sta (Magritte e Ernst) e quel-

di quel che fu detto a pro 
posito della qualita primaria 
di Seurat ai tempi che di-
pingeva Une baignade. La 
Grande Jatte. Les posevses-
che sapeva la pazienza e l'ar-
te di diventare duri lentamen 
te, lentamente come una pie 
tra preziosa e finalmente re-

la « pop» (che Tuna e l'altra J t a r e . « tranquilUuienic pel 
abbiano avuto caro lo spec-
chietto di Van Eyck non e a 
caso) C'e in Guccione. e ve-
ro, la tentazione di realizza-
re diversamente da pittore la 
immersione nella vita, maga-
n affidandosi al sentimento, 
che e forte, e al gesto, che 
e sicuro: si guardi il trittiro 
malinconico. quasi funebre. ne-
ro e rosa, Titina dipinge Vau 
toritratlo-lapide. 

Ma proprio questo trittico 
dimostra che non una ma
niera gestuale ma I'approdo 
rationale a quella conoscen-
za nuova che da tempo in-
segue e il problema umano 
e pittonco vero di Guccio
ne. E mi sembra che questa 

la gioia di un tempo infini-
to. Certo, e Guccione lo sa 
come me e meglio di me. 
perche quella pie tra preziosa 
diventi dura bisogna che bru-
ci a lungo una quantita enor-
me di materia vitale E la citta 
come luogo di conoscenza e 
di nvoluzione e un ternbile 
fomo. Credo che queste OS-
servazioni possano valere per 
tutti quel giovani nuovi che 
a Roma dipingono con «rea-
lismo freddo* che e raspetto 
piu vivo, perche dinamico. di 
una situazione figurativa che 
va invecchiando con molto 
sentimentalismo e molta reto
rt ca, 

Dario Micacchi 

non erano ne" degli oppositori 
ne dei profeti: dopo la socta-
hzzazione del suolo (13 feb-
braio 191S) lo Stato era dive-
nuto il solo ed umco respon-
sabile di tutto do che riguar-
dava I'habitat e I'urbanistica 
e gli architetti avevano tl 
compito imporlantc di orga-
mzzare per la nuova societa 
Vamb'wnte necessario e favo-
revole al suo sviluppo come 
atfespressione dei suoi nuovi 
contenuti. 

« Essi si battevano per una 
architettura del progress, con-
tro i passatisti. i routimers e 
gli incapaci. Per loro, in ef-
fctti, era evidente che l'archi
tettura " moderna " era l'ar
chitettura del socialismo, e 
fare dell'architettura, essere 
architetti, permetteva loro dt 
partecipare con mezzi propri 
alia realizzazione di una poll-
tica il cui obicttivo era la tra-
sforrnazione radicate delta so
cieta come del modo di vivere 
che ne e I'espressione». 

Quando Kopp confronta le 
aifferenze strutturali di lavo-
ro nelle quali operavano, nel-
I'Est e nell'Ovest, gli archi
tetti « moderni », parla degli 
anni Venti. ma il dscorso si 
adatta anche al momento pre-
sente. 

a Gli architetti sovietici non 
erano obbligati, come i loro 
colleghi dell'Europa occiden-
tale, a deftnirc esst stessi, co
me precursors, "I'esprit nou-
veau" divenendo ad un tem
po filosofi. sociologi ed eco-
nomtsti; essi avevano il po-
tere di creare in conformtta 
alle loro aspirazioni, come 
specialisti incaricati di realiz-
zare, nel proprio campo e con 
i mezzi delta propria arte e 
della propria tecnica, il qua-
dro materiale di una nuova 
societa risultante da un cam-
biamento senza precedenti». 

Fu cosl che, per I'avanguar-
dia degli architetti sovietici 
dnpo la rivoluzione, l'architet
tura fu soprattutto un mezzo 
«per trasformare il genere 
umano». «11 mondo aveva 
cambiato di base, si andava 
edificando una nuova societa 
fondata su nuovi rapporti di 
produzione tra gli uomini. Ra-
pidamente essa doveva dar vi
ta a un uomo nuovo, libero dai 
pregiudizi e dalle abitudini del 
vecchio mondo. Quella nuova 
societa, quell'uomo nuovo non 
potevano svilupparsi nelle an-
ttche dimore umane modella-
tesi sull'immagine dell'antica 
societa. Era indispensabile un 

nuovo modo di vivere e strut
ture spazialt particolari». 

«Ma quel modo di vivere, 
quell'habitat non era ritenuto 
soltanto come una conse-
guenza, una traduzione "ma
teriale" della nuova societa; 
questo nuovo habitat biso-
gnava al piu presto realiz-
zarlo perche era anche con 
questo nuovo modo di vivere 
che I'uomo antico poteva di
ventare un uomo nuovo ». 

«St stabiliva cosl una con-
cezione dialettica del ruolo 
aell'habitat: riflesso dt una 
societa nuova e, nello stesso 
tempo, il modello nel quale 
si forma questa societa». 

Da qui gli studt dt Ginz-
j burg, dei fratelli Vesmn, di 
I Leomdov sui nuovi «conden-

Salon sociali p, il club ope-
raio, la casa collcttiva, i cen-
tn iTtdustriali: da qui le di-
scussioni e i progettt per un 
nuovo modo dt abitare, per 
una nuova citta socialista. 
Tutto cid era desltnato a rtvo-
luzionare non solo una con-
cezione dell'abitare denvata 
dal passato e dtfesa strenua-
mente da passatisti e accade-
mici. ma anche un costume 
di vita, una conceztone mo
rale — se ne ntrova I'eco 
nelle feroct discussiom dt que
gli anni, nelle proteste che da 
parte degli architetti moderni 
ventvano fatte net confronts 
della stampa d'tnformaztone. 
la quale, alia ricerca del « sen-
sazionale », dava un resoconto 
tromco e deformato del dibat
Uto m corso tra git urbanisti. 

Sin dal 1921 nsuonava la 
sferzante polemica di El Li
sitskij contro la burocraaa 
miope dei responsabdi della 
sezione pohtica per l'architet
tura — citiamo da una recentis-
stma biografia completa del-
linteressantissima e ancora 
troppo poco cor.osciuta per-
3unuliiii arnsiica f i / . 

*Che cosa si fa da not in 
arcnuettura?...» / nostn ca-
davert virentt ft responsabili 
dell architettura ufficiale - n. 
d. T.) 51 acevngono a intro
duce nella Russia comunista 
la citta dcll'impenalismo ca-
pitaltstico. con d suo centro 

. della Borsa, la city, con le 
I sue fabbnche e offictne pxaz-

<uic in uitu u<re«tt/r<c uu cui 
non tin venlo, con le sue ca-
sette fUantropiche per le 
" classi" lavoratnct, ecc. Dl 
li procede anche lo stile d'ac-
ca'.to, nazionalistico e sctovt-
nistico, la preservazione dei 
costumi patnarcali e lo svi
luppo stonco dello stile delle 
nostre bisnonne » 

«La nostra lingua attuale 
ha per questo una deflniztone 
esatta: contronvoluztone ». 

Tutta questa canca nvolu-
zionaria, git studt e t progettt 
accumulati in quegli anni, 
erano desttnati a soccombe-
re: dal 1930 in pot gli archi-
tettt moderni furono accusa-
ti dt avere esagerato in « futu-
rismo* — le loro cellule di 
abitaztone minime, costruite 

Un modello di cellula d'abltazione minima (30 mq) progettato 
dal gruppo dell'architetto Ginzburg 

per evitare la coabitazione 
forzata, travolte dalla crisi de
gli alloggi e abitate da due 
o Ire famiglie, diveniarono 
misere tane; e gli architetti 
appartrono, alle masse dei ma 
le atloggiati, i responsabdi del
la situazione. 

Sulla svolta verificatasi do
po il '30, sul ntorno al piu 
vieto monumentalismo della 
architettura sovietica, sono da
te molte interpretazioni: Kopp 
polemizza con la versione che 
attribuisce all'ancora basso 
livello tecnico dell'industria 
edilizia il mancato aftermar-
si della architettura moder
na in URSS, versione che li-
mita cost il fenomeno alia so
la sfera dell'architettura. 

Effeltivamente U basso li
vello tecnico avrebbe piutto
sto giustificato il ricorso ad 
una architettura eslremamen-
te semplificata, di tipo prov
visorio; e non certo alle com
plicate e pretenziose opere 
piene di stnechi ed arabescht 
realizzate dall'architettura uf
ficiale. 

Ci sembra che le cause del 
ricorso ad una architettura 
«archeologico - monumenta
le ii come strumento dt in
fluenza ideologica e culturate, 
vadano ricercate nel campo 
piu vaslo del problema della 
costruzione della societa so
cialista; del passaggto dai pri
mi anni di esperimentt dopo 
la rivoluzione ad una societa 
fortcmenle struttuiata sulla 
base di pochi fondamentali 
obiettivi - chtave; e che I'in-
voluzione culturale dell'archi
tettura non sia altro che par
te di una tnvoluzione che ha 
inicstito tutto tl campo dei 
rapporti tra societa politico e 
societa civile in URSS. 

Quello che comunque non 
si pub accettare e che, come 
e d'uso in alcuni ambtenti 
culturali, nel name della scon-
fitta dell'architettura sovieti
ca d'avanguardta, si faccia un 
solo fascio dei problemt del 
rapporto architetti - societa; 
enfatizzando il problema de
gli architetti di tutti t tem
pi come problema di tncom-
prensione da parte di qualsi-
voglia s'utema E ctb per giu-
sttficare una nuova teona del 

disimpegno professional dl 
fronte ai problemi dt strut
tura. E se e pur vero che 
non e bastata la trasforma-
zione dei rapporti produttwi 
per realtzzare la vtta dell'uo-
mo in una citta migltore. e 
anche vero che quella trasfor-
maziune e la condizione ne
cessario anche se non suffi-
ciente e che e su questo pas
saggto, su questa assenza di 
medtazione, verso la ris pasta 
a questo punto di domanda 
— perche non 6 stata sutfi-
ciente? — che debbono esse
re orientate le ncerche anche 
nel campo dell'urbanistica e 
dell'architettura. 

E' del resto il campo che 
oggi una nuova gcnerazione di 
urbanisti sta tentando di e-
splorare in URSS, nprenden-
do il filone delle ricerche ur-
bamstiche degli anm Venti (4). 
Sono studi che si contrappon-
gono ad altre tendenze di 
schematica riproduzione di 
modellt occidentali, e cerca-
no di ristabiltre, con lo stesso 
ngore metodologico, una aeon-
tinutta rivoluzionana » con gli 
architetti che, come seme 
Kopp, « quarant'annt fa. in un 
paese che fu uno dei piu ar-
rctratt d'Europa, pur non es-
sendo per mente preparali a 
tale compito, seppero most ra
re che la scelta coscicnte de
gli uomini non si limitava 
ad una alternativa tra sotto 
sviluppo e soctPta dei consu-
mi Seppero mottrare che at 
steva un'altra strada. E que
sta slrada c aperta anche 
oggi». 
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Una interessante raccolfa poetica 

LA LUCIDA TALPA 
Dl TIZIANO ROSSI 

_ Precedutc da una raccoltina pubbljcata a Urbino da Argalia 
• (1963) e da una sezione dedicatagli dalla rivista € Paragon* » 
Z (1966). questo libro di Tiziano Rossi (« La talpa imperfetta ». 
- ed. Mondadori. pp. 117. lire 1200) ripropone un giovane poeta 
Z che non dovrebbe passare inosservato. Comprese tra gli 
- esordi del 1959 e oggi. queste poeiie richiamano a prima vista 
Z le varie ascendenze gia a suo tempo indicate da: letton piii 
- attenti: la poesia allegonco-didascalica del Due-Trecento, il 
Z Parmi. i crepuscolan. Saba.. Piu in generale, un'area culturale 
Z e poetica cne viene assuma esscnziaimenie in iunzione di una 
Z disposizione discorsiva e ^xosastica. di una tensione di chia 
Z rezza e lineanta estrema. 
• E' sempre presente. infatti. nella ncerca di Rossi, un fondo 
Z ragionativo-moraleggiante. che dalle prime poesie in poi v;ene 
• via via sempjincanao il suo processo logico-strutturale (gram-
Z maticaJe. sintattico, metneo. ecc) . abolendo i passaggi e nesM 
Z piu espiiciti; ma a] tempo stesso (con una contraddizione solo 
Z apparente) ne .iene compiicando la struttura piu interna, con 
~ una sene di soiuzioni meirico-stilistiche che richiedono una 
Z decifrazione e penetrazione sempre piu acuta, per la loro 
Z accumuiazione e concenirazione semanuca. 
Z L'eptsodio di cronaca o I'espenenza di vita da cui il poeta 
Z sembra prendere le mosse (con nferimento ad una .Milano 
• abbastanza nota: interni ptccolo-borghesi. episodi di una con 
• dizione alineata. ecc) . nei componimenti piu recer.ti non 
- sembrano nsolversi nella c favola ^ o « parabola » quoUdiano-
" familiare. con una c morale» spiegata relativamente conclusa 
- e quasi c a chiave t (com'era invece nei versi di un tempo). 
Z ma si articolano in un diseorso mtenore p:u complesso. poll 
- senso. nei quale ogni giudizio risulta tutto sottinto^o e tanto 
Z piu profondo 
Z La lingua colta (o popolaresca. ma assunta pur sempre in 
• un contesto prezioso che la trasforma). il ritmo e la nma 
Z libera mente scandita su tempi infiniti e gerundi e su lunghi 
- awerbi. e in generale I'eco di quelle tradiziom letterarie 
Z cui si accennava. non sono percid il * filtro > leiterano per 
- un ironico distacco. ma gli strumenti per una intima demhti-
Z ficaziooe — di cui 1'ironia e la carica segrcta - di tutto cid 
" che irnpedisce ali'animale uomo Io svolgimento e I'espanuone 
Z della sua intera e Integra personality. 
Z fy 0> $ 


