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Quandosidlce 
'rants-

Miguel de Unamuno mod nel 
1936, jn Spagna c'era la guerre ci
vile, che liii visse come una tragfr 
dla, al paridi lanti altri e pta di tanti 
allri, per la vfolenza, ringiustfaia, la 
morle che recava con se. da qual-
slasl parte la si combattesse ola si 

Bardasse. Da quella esperienza 
iguel de Unamuno basse alcuni 

appunti. una venlina dl pagine in 
tutto, (rasl, noml, luoghl, cltazionl 
sotza alcun nesso sintatttco. SI In-
tuisoe al dl IS di un •sommario». 
nlente piu, un paesagglo devasta
te. Forse da quelle mote sulla rivo-
knlone e sulla guena cMIe in Spa-

S tmt ne sarebbe nato un libra, Ma 
e Unamuno non ce la lece. Aveva 

ottandue anni e la rnorte se b por-
Ifl via. Come spesso capita quando 
cl sono di mezzo gli eredl, quasi 
meuo secajo dopo. quegll estgui 
irammentj dlvenlarono un libra, 
con H tltcHo II menlimenlo tragico 
della vita. Un libra singolare, cite 
ora U Metangoto a caccia di rarita 
pubbllca in Italia a cum di Glaueo 
F e M Anzi. un libra damero spe
cia l : neppure venti pagine del flto-
sofo spagnolo, molte parti Incom-
p r e n s M e centooenta pagine dl 
note. Musll per prudenza aveva 
compilato da *& le sue Pagine DO-
stantepubblicatemvitatfiiaiidl). 

uef de Unamuno non aveva 
entemente paura dell'eta e 

neppure del nipotl. 

t*n$mvo 
Ivors! 
delta guerra 
Tra le rlghe sparse dl Miguel de 
Unamuno posstamo pertleggere 
parole come queste: i e slragilan-
no aumentare i lunerali e quesli 
ianno aumentare la pie<a». Oppu-
re: •Lussuria e cruuefia, fare uomi-
nl e dislaril. II bambino che coatrul-
xe un pupazzo per distruggerlo*. 
La guena, con poche pause, si 
cornbaite a pochecentinaia di chi-
krmerri daMlaUa, Sarajevo, ex Ju
goslavia, o Cecenia. La guerra pet 
not sono palazzi svenrrali e flnestre 
senza vein: -Che aria pud penetra-
re/ In quesla stanza senza line-
&KJ quale grido in queslo cortile 
vuoto!: Sono vara di .Ranko Rlso-
ievic, clnquanlenne malernatico e 
romaiuiere e potete legged! In un 
libra pubblicato da Lunarla con 
I'Asjodfttlone per la pace, I'lnter-
national Peace Center e II Pen Club 
Bosnia Eraegovina. Qualcuno do-
vra dopo tutto presenta poesie e 
raccoon di aulori comemporanel 
della Bosnia Eraegovina e dl alcuni 
Italian! (Roberto Roversl; Gianni 
D'Slla, Matteo Modet, Tommaso dl 
Francesco) Sono v&$ tarti, che 
raccontanoldi stragi, dl Invemi nel-
la paura, dl sangue lungo le strade. 
di vite inuiilmerite peraute. •Qual-
cuno dowa dopo lutto> rappresen-
ta una delle inizialive dl solldarieta 
con Sarajevo, che pwrete sostene-
re rfvolgendovl alia. Associazione 
per la Pace, telefono 063214606 
(ccp n.53(M0002 Intestato all'As-
soclazione per la pace, via G. Vico 
22,00196 Roma). 

Vlstaam _ 
Mlssionari 
senza memoria 
Pochl glomi la, mala/ado le preoc-
eupazlonl del quotidianocanollco, 
^amo riusci« a rivedere fit" meld 
kKhet. splendido. ancora. film di 
Stanley Kubrick, che ruola attomo 
alia sordida guerra del Vietnam 
per diventare una potemica ban-
diera di paciflstno e antimililari' 
smo, Ancora il vleinam,..Pero que
sla volta ve ne proponiamu uno 
plu anlico, due secoli la, quando 
un gruppo di missionati francesi 
ragglunse quelle regioni per predi-
care II Vangelo... Romanzo brevls-
slmo, otlanta pagine, di un venti-
duenne, Christoplie Bataille, con il 
titolo Annom (if nome della regio-
ne vietnamlla visltata dai pretl) e lo 
pUbbllca II Melangolo. in quella 
collana Nugae, che presenta (ante 
rarlta, spesso preziose come in 
qtiesto caso e come Un tomonzo 
politico di Sterne, II locaiino rosso 
dl Auster, Oiatiata dl Fellini, Nerd 
m«oHftr)dlConsolo.,. 

&sm -
L'ultlma 
raritd 
Concludlamo come abbiamo co-
mlncialo. tomando in Spagna. 
seppure attraverso I'Oceano e ap-
prodando a New York. Questa vol
ta con Thomas Mann che cl ac-
compagna nella lettura del Don 
Chbciotte. Una traversal/! con Don 
Chistiotte vtene edlto dal Saggtato-
ro. Durante una croclera verso gll 
Stall Unlti, lo scrittore tedesco si 
abbandona uella lettura del capo-
lavoro dl Cervanles, per conclude-
re, all'arrtvo, che "laggtfl comlncia-
no a dellnearsl (ra la nebbla 1 grat-
tactell dl Manhattan, famastfco 
paesagglo coloniale, meiropoll 
crettada glgonil*. Senza mullni a 
vento? 

NUOVE cnTA/3. Il recupero del centra storico e la vitalita dei luoghi di cultura: due nodi da sciogliere 

AlinioCristint 

Genova ritoma dal mare 
Dopo Napoli e Roma, il nostra viaggio nella 
cultura delle citta che un anno fa hanno scelto 
sindaci progressisti continua con Genova, me-
tropoli dalle fortissime contraddizioni, fra recu
pero storico e progetti di modemizzazione. 

D»LNOSTBOINVI*TO 

MARCO ramuMi 

• OENOVA. -Genoresi. saMate su 
una gru!.. L'allusiva esortazione 
viene dalla bocca gralliante di Bep-
pe GriDO, inlervlstalo daU'emitlenK 
tedesca Wdr. tl comico metle al-
I'lndice II poMo della sua citta nata-
le (<dove si scarica bastlico thai-
lanaese»). ^ lamlBerala sopraele-
vnta (>una mostniosita che taglia 
In due la citta-), lo stablllmento si-
denirgico di Comigliano («un 
mammut fernio e inquielante»). 
Ma Cfillo lancia anche un segnale 
di speranza: "Tomeremo primi 
perch* lomera la cullura del buon 
sensoi. 

Genova £ alia sua ennesima 
svolta di vocazione, in quel contra-
sto dl "giandezza e miseria* che gia 
Alexandre Dumas assegnava alia 
cilia della Lantema nel lontano 
1841. Ora che non e'e piu spazio 
da occupare ma semmai da ricon-
wrtite, ora che i capannoni sono 
semideserti per lasciare il posto a 

un'industna quatilicata, ora che le 
colllne sono un ammasso di ce-
mento. ecco I genoveti guardare fi-
nalmente dentro il loro cuore anli
co, E'si ritrovano il pill grande cen-
tro storico d'Europa, I'unlco esem-
pki di citta medioevale maritllma 
ancora miracobsamente intatla. 
Un Intrlgo di vicoli dalla strutlura 
islamica (seciaidoLeCorbusier),i 
famosl <aimgi» dl Fabrizio De An-
die, 40 chilornetri di vie, 150 ettari 
di autentico medloevo. 200 palazzi 
del Onquecento e Seicenlo, Ma 
anche un incredlbile dedalo di 
contraddizioni e abbandono, di di-
sperazione e emarginazione' 
«Un'agonia diffusa, una lebbra ten
ia che ha invaso muri ecase la cul 
latiscenza * somkma e Inarreslabi-
le. come una condanna* ha scrirto 
Antonio Tabucchi ne // filo deit'o-
rizamle. In questo spazio di me
moria salvata (lottuilamente) che 
corrisponde. ahimfi, alio spazio 
dell'everslone, e contenuta la prii 

antica fabbnea della citta. il porto. 
E grazie all'Expo '92, al di la delle 
potemfche e delle vicende gludi-
ziarie. Genova ha riacquistalo il 
suo rapporto col mare. Logico 
dunque che la gkinta guidaia da 
Adriano Sansa, che da poco piu di 
un anno govema la citta, comin-
ciasse la nconvetsione proprio dal 
mare. L'Acquario e divenlato una 
reaM sianiiicaliva, le esposizioni 
legate alia cultura marinara si mol-
lipHcano. il museo navale dovreb-
be novate una nuova coikxaziooe 
proprio nell'area dtsegnata da 
Renzo Piano, eora in via di definiti-
vo assetto. la tendenza cosmopoli
te del maggtor poflo italiano si sta 
accentuando dopo anni di crtsi, le 
banchine sono in via dl privatizza-
ziorte, i moli non sono piO una re-
pubblica a se stanle. 

Insomnia, Genova pone rimedio 
al suo principale e macroscoptco 
difetto: quello di non credere che 
la sua vocazione commerciale e 
marithma sia una cultura trasmetti-
bile, un marchio veibalmente Intel-
leltuale, non solo un dato lecnko 
ed econotnlco. Si ricomincia dun
que dal gradino piu basso, quello 
dell'identiia di cita. Anche perche, 
paradossalmenle, il capoluogo li-
gure, a diherenza di allri grandi 
centri, gode di privllegi non comu-
ni; una enrxme disponlbilita di 
spaa nobili (dal Ducale alia Com-
menda di Pre, dal rinnovato Carlo 
Felice a numerosi teatri, dai suoi 
palazzi vituperati alle residenze ari-
slocratiche), un cenBo slorico sco-

nosciuto al piu, un sistema musea-
le Irastagliato ma solido, Bisogna 
soltanto riempire di contenub que
st! sethatoi. E capovolgere, quindl, 
I'immagine dl Genova citta alagli 
svincoli micidiali", per diria con 
Francesco De Gregori, per esallare 
invece quella di Genova citta stori-
ca e maritllma. "La nostra espe-
rienza In pieno centro storico, con 
tre sale aperte contemporanea-
mente, - dice AntorwRa HMlMd-
da. direttore del Teatro della Tosse 
di Luzzali e Conte - dlmosrra che 
I'aBgregaiione e possibile anche 
nei terreni pill delfcati». Ed Earrio 
Pa tom. oidinaiio di Storia dell'ar-
chiteltuta ed ex assessor* al centro 
storico, aggiunoe: •Abbiamo sche-
dato tutu gli edilici det vecchto cen
tro. ora I'amministrazione deve 
p^sare deeisamente all'opera per 
le inlrastrulture, II suolo pubblico e 
i servizi. Se Genova ha perso I'or-
goglk). non deve perdere la sua 
anima>>. Resla il problema di una 
citta Invlsibile, discosta, chiusa, 
fuori dal circuiti nazionali e inter-
nazionali. Un peccatocsiginale ag
gravate da una cultura che resta 
impagliata. da una separazione di 
intetvetilL da una citta che non sa 
neppure essere capohiogo di re-
gtone. E non 6 sokanlo queslkme 
di marketing, come spesso dlcono 
i genovesi che hanno un nome da 
spenders. C't anche un problema 
di uomlnl e di generazioni. «La 
classe dingente - sostiote Carlo 
RogrMM, giornalisla e senatore 

del Pds - £ spesso priva di immagi-
nazione e Intollerante al rischlo. 
Occorre una nuova generazione 
che sappia sfruttare le potenzialita 
di una citta che pud avere un suo 
niolo specllico e un suo peso-nel 
panorama nazionale*. Un esem-

Cio? II Palazzo Ducale. restitutio a t 
, citta con le Colombiane del '92, 

non riesce a decollan-. Queslkme 
di moslre? di initiative sbiadite? di 
taglki sbagliato? Certatnente, ma a 
he anni dalla riapeitura ancora 
oon e'e un direttore artistico capa-
ce di far entrare II Ducale nei gran
di flussi culturali ed esposiuVi Inter-
nazionali. «La scorsa estate, per 
esemplo, - fa notare VMorto Bo, 
genovese, amministratore detega-
to dell'Einaudi - il Ducale ha rinun-
clalo, nel periodo eslivo, ad essere 
un polo di attrazkme per i luristi. Si 
pu6 avere a dlsposizione mJgllaia 
di slranieri e non rlusdre a convo-
gliaiti nel capoluogo?«, 

Non tutto il malevten per nuoce-
re, fanno notare 1 genovesi getosi 
della toro proverbiale riservalezza. 
Gianni Baget Bozzo. per esempio, 
ha scrilto d ie Genova sa soltanto 
cullarsi nella sua dolcezza e che 
questo rappresenta un modo di vi-
vere. Loconferma anche il cantau-
tore Qtno Paoi: «Una citta che si fa 
amare e detestare insieme", Anclie 
un persoitaggio come lui fatica a 
Dovare una giusta consacrazione 
nella sua cina; «l genovesi sembra-
no accettani - ^giunge - ma In 
reaha tl iiiiutano>. F, lui, disperata-

Presentato a Roma con il ministro Paolucci il «Rapporto sull'economia della cultura 1980-1990» 

Cam Italia, come tratti male i tuoi artisti 
• HOMA. Sollecitalo dalla stam-
pa, il ministro-sovrintendente Pao
lucci dice una parola sulla vicendo 
che agita le acquedel Ministero dei 
benl culturali: i movimenti messi in 
atto dal predecessore dell'attuale 
ministro, Domcnico Fisicriella.che 
hanno riroluzionato la geografla 
delle sovrinlendenze in Italia c che 
ha suscllato polemiche soprattutlo 
aHomo ai nomi del sovrtntendenle 
ai beni artislici di Napoli DcCunis, 
di Augusta Monferlni (ex sovrin-
tendentc alia Guam dl Roma), di 
Valentino a Hrenze, dove vecchio 
e nuovo sovrinlendente (Lolli 
Chetti) sono costrolli a una convi-
venza forzata. «6 ptassi - dice An
tonio Paolucci - che di fronte a ri-
cotsi Bccoltl dal Tat il ministero ri-
sponda con II riconete al Consiglio 
dl Stato>. Neutrality dunque, no-
nostante la pre&a di posizlone degli 
Ispettorl della Gallerla d'arte mo. 
detna romana contro il ritonio di 
MonfRiinl, di un ministro tecnlco 
che ci tiene a souolinearc la sua 
lecniclla, e II suo rapporto di colle-
ganza con le persono In queslioiic. 

Gli Otlanta sono stati un decennio d'oro per r«industria 
della cultura» ma, anche in questocampo al dinamismo 6 
seguila la recessione. lnoltre, dice il ministro, «le leggi spe-
ciali sono slate terteno di coltura per tangentopolk I risttl-
tali peggiori nel campo della produzione contempota-
nea, -Non si la nulla per gli artisti, i musicisti, il teatro, sc-
sliene Carta Bodo che ha coordinato la ricerca (atta in col-
laborazionecon la presidenza del Consiglio. 

JOLANMk 
Siamo nella sede del Cnel dove, 

ieri. Do Rita, Steiano Rolando. Vit-
loriii Ripa di Meana, Paolo Leon e. 
soprattulto. Carla Bodo (curairte 
della ricerca) hanno presenlalo il 
Rappoilo sulfa economic deihi cut-
(urn I98D-IS90. Si tratla di uno stu
dio trasveisale sulle tendenze del-
leconomla nei mezzi di coinuni-
cazione, nello qiettacob, nell'edi-
loria, nei beni culturali. nei consu-
mi culturali indhiduali e collehlvi. 
una mole di lavoro enorme su 
quello die vlenc considerato il de-

BUVMJNI 
cennio d'oro dell'induslria culluia-
te intesa in senso lato. Decennio 
d'oro per il dinamismo del sctlore, 
con la ammiiaglia radbtelevisiva 
che raggiunge 1 34.000 mlliardi di 
consuml. seguila dal piccolo va-
scelto dei beni culturali che ha vi-
slo, nel decennio passato, una atli-
vita eccozlonale negli inlervcnli di 
conservazbne e restauro, anche 
grazie alia legge 512, che delisca-
llzza gli invcstlmenli privati in que-
slo settote ma che e oggi vittual-
menle bloccata. «ll panorama sa

rebbe diverse - dice Carta Bodo -
se avessimo amplialo la riceica si-
no al '95, poiche il 90 e i| picco do
po il quale cominclanoa decresce-
re pubblicita e inveslimenli pubbli-
ci. Per queslo - aggiunge - il de
cennio 1980-1990 puo essere defi
nite di cresclla senza sviluppo*. 

Carla Bodo indica. In un bilan-
cioche ha molli aspettl posilr/i, i ri-
Hiltali peggiori. E considera un -di-
sastroi la situazione nd campo 
della creazione artistica e nella 
prcduzione culturale: «Non si fa 
nulla per I'arte contempoianea. e 
semplicemente vergognosa la si-
tuazione della musica e dei teatri e. 
per quanlo riguarda gli audkmsivi, 
basta dire che iH5 per cento della 
produzione culturale e acquislata 
aH'esten>. In piu. 1'arnpliamenlo 
dell'accesso alia cultura non e uni-
voco, a tronle dl alte concenlrazio-
ni a Noid nel Sud vi sono vere e 
proptie aree di descrtif icazionc, 

II ministro Paolucci condivide e 
chfosa 1c cinque prioriia indicate 
per i prossiml anni: I) Cl vuote plQ 

govemo, ma un govenio k ^ e r o e 
dutule che non sotlochi I'aulono-
mia delle sovrinlendenze che. al 
conrrario, hanno bisogno di mag-
giore liberta dl manowa (vi e I'e-
sempio dell'aiitonomia speclale 
concessa agli Ufflzi, a Brera, a Ca-
podimonle); 2) Sostegno all'arte 
coniemporanea. E Paolucci (sen
za volet passare cotne un estima
t o r di An) cita Boltai e la vivacita e 
liberta artistica degli anni 30; 3) Le 
partnership con i pnvati, sempre di 
piO «amhe se non bisogna perdere 
di visla che la produtlMta di un 
museo e prima di tutto culturale e, 
solo in seconda battuta, economi
cal). 4] Trasparenza. f.parUcolar-
mente importante anche peicht le 
teftji speciali degli anni 80 (Fio e 
giacimenti culturali) sono state tet-
tcno di coltura per tangenlopoll e 
hanno scavalcato «quella vera ric-
chezza che ha 1'llalia e che sono le 
amministrazioni psrltencho: 5) 
Pitt s|>azio alle prolessionalita an
che contro le rcslstenze ammini-
strativo-burocraticlie. 

mente anaccatto agli scogli, alle 
sotfme. ai garti di Boccadasse e alle 
passeggiate di Nervi, continua a 
senlirsi estraneo, isolato. forse de-
testato. On disagio che contagia 
tutta la milica scuola genovese: 
Ivano Fossati si e rihrato suite allure 
di Qilavari, Fabrizio De Andr£ in 
Sardegna. il liglio Cristiano a Mila-
no, Lauzi nelfe nebbie lombarde, 
Baccini ha sbattuto la porta ecc. 
Peisino la memoria di Luigi Tenco 
non gode dell'onore che merite-
tebbe. lAppurato il valore letterario 
e sociale della scuola musicale ge-
nouese - rimatca FrancMCO D* 
Nteota, docente di Letteratura ita-
liana coniemporanea - bisogna 
constatare che a Genova non ce. 
un cenacolo, una sala. un centro 
stall o una fondazione dove nuovl 
e vecchi musicisti possano incon-
tratsi, creare, fare tendenza, in-
somma incidere sulla vita della lo
ro citta*. L'alavica riservalezza si & 
dunque trastormata in mancanza 
dl lornie aggregative. E anche la, 
nelle popoiose pedlerie operaie 
del Ponente dove si annida II cuore 
della Genova tossa e resistente, al
ia muiazione industriale ha corri-
sposto un cambiamento di abitudi-
ni sociali con un ammasso di pen-
sionati, pre-pensionati e cassmte-
grari. con un disagio che contagia i 
muri delle fabbriche e si espande 
nelle fam^lle. 

Adriano Sansa ha speso molto 
del suo tempo a fronteggiaie delle 
emergenze: le alluvion! vere e 
quelle annunciate, le crisl Indu-
striali, i bilanci in rosso, il riassetto 
della macchina comunale, il moni-
toraggio urbanistico del centra sto
rico e lassegnazione degli spazi 
nell'area Expo. Non ha ricevuto 
grandi crihclie ma neppure grandi 
ekigl. per la verita, Sembra che il 
magistralo piestato alia potllica 
soffra degli stessi problem! di Ge
nova: questione di immagine, nel-
1'epoca del look. Una certa idea di 
isolamento che il sindaco e i suoi 
assessor! si seniono addosso, E an
che le recenti poleiniche sulla tra
sparenza nelVelaborazione del 
nuovo piano regotatore - pungota-
(e dal Pds - sembrano evidenzlaie I 
rischi di distanza eststenti tra Palaz
zo Tursi e la citta reale. Rischi che 
si rilletlono anche in campo cultu
rale con un soslanzlale dlstacco Ira 
i palazzi dellapoliticaequei oerso-
nagoi clie possono fare lendenza: 
musicisti. scrittori. gbrnalisti. do-
centi, chepuresislono-Gll assesso-
ri comunali Meriana e Guala. tm-
pegnali nel settote, puntano su 
progetti spedBci (musei, clnete-
che, biblloteche ecc.) e su grandi 
eventi (la regata Tall Ships nel 'M, 
un vettice inlemazionale dell'Une-
sco, la trasmissione Raiuno Linea 
Bti) senza perd rluscire a far de-
collare I'immagine della citta. Ma 
e'e chi, come tdoard* Sangrirw-
U. poeta, animatore del Gruppo 
'iS e docente di Letteratura Italia
ns, apprezza proprio questa ge-
stione non rumorosa e discreta: >l 
nuovl sindaci - dice - sono i primi 
a renders! conto con sgomento 
che possono (are pochisstmo. La 
dipendenza dal govemo centrale 
aumenta e i linanziamenti calano. 
Genova e, in questo senso, una cit
ta viziata. Ota deve puntare all'au-
togestione, al buon senso, ai pic-
col! passi altendendo il (ederall-
smo, con quel tanto di speranze e 
inquietudine che comporta. Que
sla & dunque una pausa di rrflessio-
ne. Non * detlo che non sia positi-
va per una citta abituata a lasciar 
degradare o a cementificare. Del 
lesto. brechtianamente, i paesi 
svenlurati sono quell! che hanno 
bisogno dietok 

DALLA PRIMA PAOIHA 

Riabilitazioni 
Ma certamenle la cultura di un 
partilo demacratlco delta sinistra 
che trae origine da un partito co-
munista deve considerate non sol
tanto con rispello e tolleranza ma 
con patticolaie altenzione i pro-
dottl di quella c ultura che era stala 
tifiulata e vilipesa in fjuanlo «anti-
comuni5ta». Con altenzione, che 
nel caso specilico vuol dire anche 
con umilta, cioe disposlzione ad 
ammettere il proprio enore, e per-
fino la propria vergogna, e con ri
spello per chi obietla e contraddi-
ce: mentre il Pci si (• sempre consi
derate portatore ill una super-verl-
IA e da lale convlnzione e super-
bio dcrivava quella predilezione 
per il SHUOSPJJO giuslamente rileva-
ta e crilicata da Barbara Spinelli: e 
proptio al sarcasmo si faceva 
spesso e volentleri ricoiso per col-
pire con disprezzo lawetsario an-
ticomunista. Ma non mi pare che 
oggi i ditigenll e rappresentantl 
det Pds si tasclno indurre tvoppc. 
lacilmente in questa lentazlone. 
PlQ che a evitare il sarcasmo li 
esorterei ad approlondire la cono-
scenza e la cnlica della cultura cui 
attii^e l'awersario, o il competito-
re, nel dibattito politico, o, conn; 
sempre piO spesso accade, dei 
suoi vuolidi cullura. 

[AntuntaQlalMrj 


