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Ac^ulsMont 
Un Ceruti 
a Brescia 
A p iu <ji d i iredicj anni dalla legge 
512 che regola ie «eiogazioni libe-
rali. - a che ha avulo effctto sulle 
sponsorizzazioni -sonoancora ra-
rfssjmi i casi di cessione alio Stalo 
d l opere d'arta in pagamento delle 
irnposle. Ma a Brescia gli etedl di 
una famiglia patrizia hannoceduto 
ora al palrimonio pubblico una 
grande tela. -Incontro n d bosco»di 
uiacomo Ceruti, pitiore lombardo 
del 700. L'olio fa parte d d cielo / 
piloahi, rappresenlazione del 
mondo popolare e del lavoro quo-
tidiano. pet cui I'ariista lu sopran-
nominate II pitocchetto. Dai toni 
smorzaii e sentimentali, e un sapo-
re che quasi anltcipa certe almo-
slew di Goya, lopera e di etiomle 
interesse; si puo visitarta nel salone 
Van vitelliano di Palazzo della Log
gia dove il Comune di Brescia, la 
soprintendenza dl Brescia, Cremo
na e Manlova I'hanno collocate 
(per inlormazioni: i d . 

O30/295S27-3756848). Con que-
s(o sonu ire i eapolavori che in pu-
chi anni hanno am'cchito le colle-
Zioni pubbliche btesciane; uno 
spleiKlldo Suonatore di liuto del 
Sevoido che la Banca Populate di 
Brescia acquisto sul meicalo ame
nta no. un c ido di d ied ftnfewdei 
Moretto provenienli da Palazzo 
Marrinengo, costituiscono assieme 
al Ceruti un documenlodeiraltissi-
ma cullura anistica locale e il risul-
tato della collaboiazione Ira an>-
miniarajione pubblica e inizialiva 
private. 

Uijjano„ 
Maometto 
In Svlzzera 
Volete rivivere to maniclie e miste-
riose suggestioni doll antk-o Orien-
tc, dai suk di Baglidad ai prolumali 
giardini di Isfalian e Samaicanda, 
passando per le pislc deserbche c i 
mosaic i d i Shiraz? In Svizzera la 
/nostra -Da Baghdad ad Islahatv 
reslera aperia (ino al 12 agoslo nel-
|a luganese Villa Favorila per offrir-
vi un assaggio del mondo delle Mil
ls e una nolle ui i l di 200 capolavo
ri prowinienti da H'Accademia delle 
Sclenzo di San Relroburgo, che fe-
coro pane della cnlleztone dcllo 
au; Retro i! Grande, riperconono 
mille anni d i cullura islamica. Mi
niature persiane. antlchi Irammen-
(i del Craano. manual! di medici-
na, manoscrllli rati a Teslinionlan* 
za d l ogni tipu d i scrittura araba c 
dolla variela dei supponi (.panlro. 
Ijergamena, carta, pcllej patiano 
della perizia di ealligrati e minialo-
ri. l i t moslra. onjanizzala dalla 
I-'ondazbne Arch Ibndato da Fran-
cesca d'Asburgo |)i-r conservare e 
piomuovere il jwlr imoi l io artislico 
deipacsi dellEst c della Russia, si 
Tfasfriira in aulunrn> a New York 
(calakHJo FJitfta: per inlonrjazioni: 
I C K K H I H I SlSSS^periral iscon-
tali ik?lla Crossair 

«*t l f»! » l i 

Pescara 
La secessione 
abruzzese 
Una sjiecie di antibici iiiale e yllc-
stila. lino a l l ' l l kiylio nclla sede 
dell'cs liquuriiiciii Aurum, per i l ci
cio .punri uso" riwscgna d'.ine in 
spazi al)l>aiidiinai otuai i i^ . i lada 
fjjtllcriKtri Cpsiin1 MaiKo ™ Arte 
Nova Scivizi. •t.'.iriiVdiisClTa^lio ar
te lontemporarica. f'lia chjamata 
ilcuralorc (jiftcinto Di Pi.-trantonio, 
crl c iniall ml pen nrwi pluiilinijin-
Mjco nnillimr'diiilc serjipiilikirmi-, 
el«ogeiM,«>(,(1iWiii('tik-aci';(ltivan-
te pi ' ir lK' nflrtic k'stain iletla ricer-
cit .iilistn-Hi allualc <• nuniM.C es|x> 
ii^nti di ̂ .iriih i.t"3"<'hUi ri<il toi icel-
tuiilc all'Arte imvcw il.illa Tmnwi-
vaiiHuanlia al Meitiulisii"> c alia 
Land An. I nomr una < nwiuantina. 
i l i i Ontani .i ScliilaTK>L tla t'r.igg a 
Kustiili. diil l,i liiadc C'liw-t'mVhi-
Piiladmo ii StemlMcli WIKHITOW. 
Mtd t r thv SC;KI I I I dedicate alia fo-
Killtallii i,i ciira di Vilturia Coen). 
all iirchili'lliiiii I <i: lirri ill Uinn tlia-
comii DAidii i . u rn tin tiniiiijgio a 
MIC IK ' I IH I I . pniL!i'tlist,i ik'IU <itt,"«a 
ditlilli'riii (lelrAnrum I ,ill>t miisica 
(tur i i l . i da l^.mu'hf i i Sa imta lo , 
al tealn. unraid ila Maim Mtmle-
nano. con la ptiilofipJi^iotK' ili M,i-
rki Mrirtuiii'] uisiiiiiir.-iiiiiii una 
u^riUidc (iiK'rii ti>i;ilo. simik- alle 
c.Kledr.ili lueiiKT.ili" 

VlHa Leopard! 
Interrogazione 
progressists 
IJtjpn I'alkimic kimiiih) dfi i'l'mlii 
il j!riEii|«. pnHtrctshlii Iwlcralivo 
della C.mierii Na i>rc.-icrit;ito un'in-
lenogiizione parlameritEiir sullo 
slalodidcHrjdu di-lla Villa delle gi-
iieslri>, nci'prrssi ill Jtme del (Irc-
co, dove |j>npardt vtssr pnma di 
irninfe a Napoli I lirui.il.in f"EII^O-
lait>, P r a a m . MiiriiisHt' IliiCiitvru. 
no i hieslo ai niinMri |H-I i l ici i iei i l-
turali. jtuhblk-a islnwioni' e ,im-
blr tile i HI nc ii id™ la i in inlerw-niie 
iK'r viKaBUanlair qiieslc ctl iiltn 
I l i t^hi lr i ipardi ' i i i r i iclni ipck' l i i i l 'J 

LA MOSTRA. Le retrospettive dei due grandi artisti a Parigi e New York 

Da Brancusi a Modi 
Le emozioni 
del primitivismo 
Brancusi, Derain, Modigliatii. Tre artisti che hanno lavo-
rato a stretto contallo e a cui il 1995 dedica tre grandi 
mostre. A Parigi, chiusasi la retrospetlrva di Derain, e 
ora in corso, sino al 21 agosto, quel la dedkata al gran
de scullore rumeno. Dal 1° luglio il Museum of modern 
art di New York aprira una grande mostra su Modigliani. 
La retrospettiva di Brancusi olfre ai visitatori I'esperien-
za tara di veder raccolte cento opere fragilissime. 

H A M * Q l l t M IMSWNA 
• Neanche una programniazib-
ne accuralamente scandita avreb-
be polulo dar luogo alia sorta di 
predestinata convergenza che, in 
quesii primi sei mesi del 95, vede 
susscguirsi le reuospettive di Andt* 
Derain. eCoslantin Brancusi a Pari
gi e di Amedeb Modigliani a New 
York. Tre artisti che, inconlraiisi a 
Parigi ruellci scotcio del 1907, han
no lavorato lino alto scoppio della 
prima guerta ora con stietti, ora 
con pid sottili nscontri. a una rilel-
(nra delle arti atcaiclie e primitive 
ancotn estelicamenie molivata e 
densa di echi e suggestioni lormali 
A diflerenza d i Picasso, che, negli 
slessl anni, portava a deilagra?ione 
I'intento di una radicale reviskme 
llnguistica. Chiusa la mostra di De
rail! a tnarzo, e ora visibile a I Cen
tra Pompidou quella di Brancusi, li
no al 21 agosto, mentre dal pi imo 
luglio sara aperia quelta di Modi
gliani al Museum of Modem Art d i 
New.Vork. Fra tune, la retrospettiva 
di Brancusi ha richlesto maggior 
Impegoo agli oiganizzatori e offre 
a l pitbbllco un'esperlenza rata, pet 
I'inipeiibilliA di veder raccolle e 
conironlate scultute di grande fra-
gilita, qui presenti in numero supe-
riore al cenlinaio, integrate in g'an 
parte dai disegni preparalori. No-
noslante la compaitezza della ma
teria. legno, marmo o bronzo, I'in-
finilesimale lavoro condotto da 
Brancusi sulle opere. cui atlendeva 
per anni. con riprese e modiliche, 
con cDiiclusivi interuenti di leiiga-
tura e j»atinatura. o soluzibni di 
deltagto. le rende precarie sul pia
no dells conservazione. Altreltan-
to, ne ap|>are insiabile I'equilibrio. 
sob niomenlaoeamenle ancorato 
al piedistallo, quasi un volano 
pn.mlo ii rilanciarle, pin che un 
adeguatosupportoa terra. 

II peicorso di Brars:usi. cosl co-
ai'e documenlato in mostra. appa-
re cosliiulo da polarila e contrap-
posizioni. inline risolle in una sm-
lesi tulla individual, la pan delki 
schema compositive delle sue 
scullure nel |»ocesso che dall'i-
deazbne scone fino all ultima sle-
sura Dopo aver ricevulo una lor-
mazitme Accademica a Burarest. 
airiva nel I SIM a ftuigi, dove lavora 

nello studio di Rodin, modello di 
una retorica scultuorea allora mdi-
scussa, ma maestro anche neil'ap-
piendistato tecnico. In Brancusi, la 
sensibility e la perizia vOlgono In 
una tensione da fiomo fiber One 
intends cimerttarsi in prima perso
na con ia resistenza della malerta. 
Sull'esemplo delle gtezze scultuie 
di Gauguin, che al memento della 
retrospetliva al Salon d'Aulomne 
del 1906 avevano colpiio piu dei 
quadri per la K>n> novita. e soprat-
tuto incentivaR) dalle coeve ricer-
che di Derain. inizla a sbonare di-
rettamente la pielra. pottando in ri-
saito la squadratura dei volumi e la 
scabrosjti incisa delle superfict, 
come nel SoTOdel 1908. Eppune, il 
lavorare di Rodin pet frammenti 
anatomici reiterati e variali a se-
conda dei coniesti, o linspiegabile 
compiulezza delle sue figure mult-
li. o la flueraa dei suoi disegni. ri-
lorriano ccnive Eondanli nell'imma-
ginario di Brancusi„nel suo presta-
re valore delinilOfioe totallzzanlea 
singoieo paiziali unita kiimali. Co
sl accade con i l duplies motivo 
delle all e di una totondita quasi 
gravkfa di ventre che nel 1912 co-
stiiuiscono, in una suites! di linee 
luigide ed alHIate, I'dementare sa-
gonia della Maiesiro, il m i l t o uc-
cello poslo a v«glia degli eroi nelle 
tiabe rumene, 

Se le reminiscenze delle tena 
d'origiiie perslslono nell'amhetipi-
co repertorta di melaiore che su-
stanzia il lavoro di Brancusi, le sue 
fonti iconogtaRche reslano quelle 
giu individuate da Derain epoifre-
quentale da gran parte dell'avan-
guaidia parigina intotno al 1910, 
dalla statuaria egizia. agli idol! ci-
cladici visli al Louvre o alle ma-
schereKhmeifdelMuseeijuimet. 

SfJuadraUne e sttfamenti, come 
nelle contemporaries Teste o Ca-
iKjnd/di Modigl iani-chedal 1909 
ha lo studio artiguo a Brancusi, a 
Montpamasse-sonoindottida un 
intenlo di ascesi. che, oltre che 
stravolgere ogni rerosimiglianza 
naturalistica. petmelle di prestare 
alle lorme. cosl decanlale. un'ine-
dila e intensa valenza simbolica. 
Su quesla itrada, intrapresa con 
decisione da Brancusi. quanto, in-

vece, Modigliani resla impanialo in 
manterismi, pesa con un esito <te-
lerminante Fesperienia delta scul-
lura negta, Nonoslante le tarde 
smentile deH'anisla. espresse al ri-
guaido negli anni Trenta. la se-
quenza dette scuttuie in legno, che 
dal 1913 si affianca con continuita 
al sublimato purismo delle opere 
in gesso levigato, marmo o bronzo. 
testimonia una comprensibne di 
londo delle stesse ragioni slrullura-
li dellartetribate. Lospunto dl par-
tenza, la liguta umana, e reso alio 
stesso mod% in chiave enncettua-
le ; secorido ii> 'ino'niajjgio' di"vBlu-
mi scandttl n glustappOsJirdove le 
emeigenze equivakjjno alle pill si
gnificative componenli anatomt-
che e dove la disposizione resta 
comunque subordinata al canone 
della Irontalitii e di una salda sim-
metria bilaierale. Da quesli profili 
spigolosaniente segmentati, dal 
gioco aliemato di telle e di curve. 
divenuto definitivamente aslratio, 
muove lopera embiemalica di 
Brancusi, la Cotonno rnHnila. II mo
dulo di due piiamidl tranche sal-
date alia base nasce come piedi-
stalto, ma, una volta rdteralo, si er-
ge a totem in una prima versione in 
legno del 1918, cogliendo la valen-
i a animislica dei prololipi. Nella 
versione in ghisa alia quasi trenta 
melri. inserita nel 1938 nel paico 
pubblkodi Tirgo Jiu, loperaeor-
mal la nuda ctlta di una tensione 
ascensionale, tanto dinamicamen-
te spiralica. quanto visualizzata in 
unasse, inunasortedicaidinedel-
I'universo La scamilicazione in 
elementarily formale e lingulstica 
comporta im'esltema pregnanza 
rfi sensi e coslellazioni simbokche, 
ineguagliata da lie successive gene-
lazioniueicultoridelminimaiismo 
c delle slnithtre primarie. 
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Un's|Mrs dt Brancuai. Supra I'arWta Ap 

Un libro suH'origine della scrittura cinese 

Wen, il segno 
nato con il cielo 

•UMAMTAMMM 
• -iGrandissimo e -il potere del werf. £ nalo con il cielo e 
con la terra. In che modo? (Dapprima) il stew e il giaJki me-
scolaiono i ptopn colon, poi B quadralo e il rotondo dlstjnse-
ro le kmi forme: il sole e la luna, due dischi di giada preztosa 
comparvero sospesi alia voUa celeste, i montl e i fiumi, 
splendenti come btoccato, si distribuitono ordinati sulla su-
perficie deMa lerra«, 

Con queste parole dal sapors bibfceo, e che rimandano 
all'origine del mondo, si apte // lesoio delle lellere: un sita-
gfto di diaghi <A\ Liu Xie (Luni EdUrice, a cura d l Alessandra 
C. Lavagnino, pagg. 380, lire 64.000) un lesio di importanza 
fondamemale per capire le basi della struttura della totma 
mentis cinese. Si Iratla, confrariamente a quanra un lettote 
occidental ponebbe aspetlatsi dall'esordio. d i un'opera 
che racchiude la summa della riflessfone sul pensiero lelte-
rario e sulla tradlzione retorica. La maglstrale Uaduzkme Ka
lians, frutlo deHappassionalo lavoro di anni e basata sul piu 
lecenti commenH cinesi, * la prima in lingua etmipea e c i 
colkxa, per una voRa, all'avanguardia degli stud! sftiologici, 
lomendoci uno strumento rimasto linora sconosctato anche 
agli addetti ai lavori e tuttora leao di riferimeoto per I cinesi 
colt], 

Ma come mai per parlare di forme e generi si parte dal 
momento in cui dal Caos primigenio nasce 1'ordine del 
mondo? II segreloe nella comprensione del lermine wen, La 
gamma dei suoi signifieatt e motleplice - segno, conf kjura-
ztone, model lo- e soptattulto tratto distintivo che cararteriz-
za e ktentlfica ogni cosa all'intemo dell'ordine naturale. An
che I'uomo ha dunque un wen e. costiluendo I'essete plO 
•nobile ita i Cinque elements, superior e anche il men che 
locontraddtstingue e d i e consist nella capacila d i scrivere. 
di registrare per iscritto, 

La scrittura possedeva un'origi-
ne mlsteriosa. feiclie essa non ser-
viva alia comunicazione Ira gli uo-
mini, ma a metlere in conlatto gli 
uomini con gli spkiti, a creare un 
po.ile tra cieloe terra. Le sue prime 
tracce erano inlatti 1 trigiamml usa-
ti nella divinazione, aBiaverso 1 
quali si interpretava il presenle e si 
prediva il fuluro. La polenza del se
gno scrillo nel (taslotmare i l mon
do fu riconosciuta fin d ^ l i esordi 
ddlacivilla cinese. 

Motore dl camWamento, la scrittura poteva insegnare. 
educare, civilizzare. -Crazie ad essa I funzionari riuscirono a 
govemare e il popoto a discriminate-. Era nella natura d d te
ste* scritto il eontenete un valote dktattico e il rispetlo'jSeY'la 
lur.ziorie civilizzatnce della parola senna che potui afla'na* 
sella dei Classic! un lomiidaliite ctttpus di testi a'lonlJMlen-
to del sapere cinese, e che segno e perpetuo la stmitura 
mentale della classe diifgente perdue miltenni. 

La nostra cultura pone al centre la parola. «ln principio 
era il verbo» recita il Vangelo secondo San Giovanni, colio-
candoci tra le civilla «logocenlriche» In opposiziooe a quelle 
•grafocentriche-, delle quali ia cinese e certo uno degli 
esempi piu limpidi. E lltesom delte lellere e una chiave per 
entraie nel regno del segno scritto. 

Si scoprira leggendolo che, ad esempio, il concetto d i 
•tetteratura" ha conlini molto diversi e poco omologabiii ai 
nostri. Tra i generi lelterari, oltre alia poesia. alia stotiografia, 
all'epigrafe ligurano infatti la dichiarazione di guerta. la ti-
cetta medica, il contralto d i compravendita, la genealogia, 
loperazione di matematica. Si scoprira che in Cina -usaie 
lattrui come propno non fu mai sloltcw, copiare e ripetere gli 
insegnamenti classici e bene, non e bene innovate, oche il 
concetto di mimesis e del tutto assente dal pensiero letlera-
rio 

I cinquanta caplloli in cui il libro organizza la materia 
portano titoh poetici e evocalivi. «Vento e ossa». tratta del 
rapporto tra la sosianza e la fonna, ed c ptoprio il vento (vet 
bo voian! dice la nostra saggezza) ad indicate il contenulO 
morale, mentre le ossa sono la slnittura deH'opera, -Come 
aliraentare i l f ln, ins^na come nuirire I ingegnoevisi tegge 
iLa creazione. inollre, puO riBetlete moment! di wac i i a e d i 
toipore, e ci sono lasi di liberta e di blocco: Quando ci si la-
vanoicapell i i lcuoieecapovolloi ', e si ragiona a rovescio,-I 
colori delle cose-, delinisceil rapporto trail mondo estemoe 
il processocreativo. -Conoscere i suoni-, insegna come esse-
teunbravocritico.. 

LA POLEMICA- In margine a un convegno veneziano sulla nuova narrativa 

Lo scrittore baby che va come il pane 
• L'esseie giovani auiori sla rii-
wntandosemprepiu una specicdi 
genere letlerario. Prima andava 
f'( Inente. poi I'impegno. poi atiLO-
r,i bbiogralia.eadew> cheamht' 
il poliziesco sembra lermo. k>.scn>-
ture babyva via come il pane E tc-
case editnei fanno a gata per rtcca-
(liinarsi il piu giovane. rincorrcn-
dosi in una spirale vettiginosa duw 
accrbtla, genuiniti, valore e siK1-
cesso divenlano praticamenie M-
notiimi Pctene ihco qu&lo? Fofse 
[K'rchf. coi miei trciu anni. vnm 
gta vcvcluo Ira i giovani Forsc por-
i'he Minn stalo invitalo a un ( m w -
gno sull.i nuova nairalLVd HaLi,ijiLi. 
oiuaiuzzaio |ier il 23e24 giugin»a 
VCIK'ZIJ (<na' Dolliii) daGianhau-
co Benin, nella duplne vests' di 
v-rittore c asscssnre alia cultura. c 
inaiiaTi (Itsidero qui acccndcinc 
antripatametite il dibatlilo. Forst 
perche ht> la sensaEione che la 
halt a dei fjiavani lemia alia dyriva 
U' lo dKLo stiindoi,-! a Ivirt loi r ri-
sihi dl i icrdcif dal proprio uiiz-
mule la lenii leima della lelleialn-

M A I H I O C e V A C I G H 

Del nanaiorc imbeibc piace 
quel MIO scrivere di genu, vivo pio 
di-lla vita, quella sua umaniia habi
le e generosa d i e oscc a liotli da 
uno i lc^u.da un mono deilarama. 
sempre ailetenle aH'csuericnzd 
sempre smcero e immedialo an-
i. he quando le sue duocenlo e pas-
sa pagine rshicdono nn anno di 
lawiro l i i gcnlc va marta A scntin? 
i l lalt i 'nnochcparkidel lallorino.il 
i i.miuesyi del commusMj. il ficoa-
le del liccale, I eiitanl pnxliije del-
I'enlant piodige, |x.'iche l-rde sc 
stess-i. I luiori RicA'aiu tjodono nar-
(-ISISIH i imnilc al liuardam iillo 
speci h i " dei kiro motaiwi scritlofi; 
i let ton ineno giiA'am godono 
Mncijrisiii-.iiuenlc alia imvis.i sen-
sazioiic <'i sjjuiivh diil buco dcllii 
senalurii il inoiidi.idcikiroliij l i Tr-
yimonian^c aulcnlichp sulla con-
di^iuni' giuvamlc Isfmpri ' pin .111-
riiii.ilii M'nipri- uit ' i i i ' nl j i j I It', auro
ra un |x> mniaiilK'a c ctinfusa). 
auioinlnvisle. mliiniia/Hini direlli-. 
scuiiL inteiiiicdiiin. di sm ^u>mali-

sti sot-iolugi vannf> glnotli per le 
lorn? indagini Einalisi' d'accordo. 
III.I itiche misuratiuestecosc han
no arhevixlerocon la lelter.itura^ 

Rltbenc. j>ersonalm^ntc non 
cri'do alia lelleialura come slogo. 
come csigenza che nasce unica-
mciitcdat vok^rdarconlodiundi-
sagK> i^ko logko o stn.-ialc Non 
t icdo alia leileralur.i come ccogra-
lia della rthiilta, uc a qualsiasi allro 
^uo usi' ?.lnimpjifale, sernphce-
mentc |ierche non iiruili'ievsa che 
un roiuanzn mi dii. a cui ch*1 i^iaso 
della mid vit.ii pirlendu invece |icr 
ntcnoilcilak'.thf un svt'li qiialcos.1 
di mu, d<-y!i altri, del mondo. che 
prima mm conusccv^ Non mi in. 
ierr-ssaclicMamh ,cinsulsuo"p.ir-
t«-iilai>-" c me lr» n>nln|i Ufnie in 
unfirccchm. n o m ^ l i o c l i c m i d c -
striva cornt- vivo, ma /vi'/t/ri' fit*'. 
(•|i .iijl'in d ie anni piirroiio dal 

propno ma eki c\\c diet val^' 
l>et tutti Si'nvono ^ paitire dalla 
pioprirt espenenza per tlai sensti 
iill'i^|ieneii^ri mnana tcui-i'iuir. 

Handke, Bernhrfrd. Frisch. iisanola 
prima persona come tanli di noi, 
ma sparano lontano. sul senso del 
noslro cssere Liomini in generale-
((Kwani o vecchi. sludenti o prules-
sori Ailoravalx'nei'heilcointnes-
so ci rapptesenti la rcalta in cm vi-
ve e tavora. |>urclie ci iliula a capire 
la nostra esislcnza- anche Timpie-
giilo Possoa piiiliiva del suo esseie 
impicgato niii la SIM lion era sem-
plicenieiilc una demtuciri sociale 
MonOlctlei-.iriodireclicsivivcnor-
miik' (lo sanuo tuttil e letlerario 
intcmyarsi-.nl (n-nlicdel male. 

lu que^to v.-nv> lare dei giovani 
un mondo a parte e racconliillo 
ton una-narrativa giovane-di faltn 
riducp ki pnildla uiiiversalc deltil 
li'llerdlurd l-\'Msten/a non ha eta 
Smeltianiolii il i csserc niovani v 
pnividii i ifa tan' ijlisi'tniiiri. i-apiie-
mo se k» -iiaiiK. vvramenle. Non 
laccidmoi'i piu Inigare nelk- tasche 
|ierv-.',len's.'tcinaniok-cdriiini ,lle 
• ' la Honda' IICSMIIIO Jo ha mai lallo 
con î li iiulou, \epuennj. del SwiFte-
"j tin null ill iiaim e degli liulilfe-
wti. ^'ulln^oll^^p^lHl^l^.'l, f ^ n : i 

DALLA PRIMA PAOINA 

La vita blindata non ci aiutera 
Non vogho dire ci.iu questo, nalu-
ralmente. che la leggc- ISO non sia 
migliotabile- la perlezione non e 
di queslo mondo Pensoperc^lie 
quello della psic hi atria, e piu in 
generate della Manila, sia uno dei 
terrenl su cui e necc-ssano un 
cambiamento prolondodi ni^nta-
tita e compon ainenti quando em 
gioco la vita. iHJstra o di chi ci e 
earn, lorse non basta piu pro|x>rsi 
come utenli, e IK'COITC invecc 
prendeie HI tnano il proprio desti
ne. chiedere ma anche propone. 
alleiirsi, imporrc con la loiza della 
ragione e dcll'rfniore pcivorsi di
versi e piu ricchi d i quelli consoli-
datiperviaainniiiii^triitiva, 

Non so quatc '•ara rl luluro di 
mio liglio. Mtiicella. e ne ho pau-
la. ma quando dico che devo la-
vorarepet sc|!arrtitoda mo ppflsn 
alia costnizione di l on r re t rn i ca -
sioni di vita di l.ivorn. a opportu-
uita per il tempo l i lxro i idunaca-
sa sua che ifon su la stessa in cm 
io abitorrt Me lo imnidgino al la
voro con titni. ii sentire itnisica 
con (tlrn. in [nsc-ind o in git.i con 
attri. iiltn come kn ma sopralltitto 
altri •normali". come lui imrtalori 

di bisogni e litolari di diritti. Senza 
lillusione di volerlo uguale, ma 
con la lonvinzione di un inter-
scambio e d i un rapjiorto comun
que possibili 

Pensarlo separato da me, pen-
sarmi separata da lui e uno stra-
zio, cosiconieedraminatka ogni 
sua |>attenza- pero meno, via via 
che se ne prende labiludine E 
quando lorna e ogni volta un pcV 
piU grande, un po pin lontano da 
me. un po" piu solo, un po' piu au-
lonomo Anche un po piu Iclice, 
a volte 

Esislono in tante parti d'ltalia 
anche II dove non |H'iiseicinmo 
mai che possano esserci, es|>e-
nenzeche dnnoslrano the e pns-
sibile che e [HKsibile coslruiii ' 
petcorsi dl auiononna e occasioni 
di lienessere. che e pnssibile che I 
liglivivanola lomv i ta r IcfanuglK' 
la propria, che £ [lossibilo d ie IEI 
lamlglia sia Hon piu condannii. 
ma luogo d'lncontio, per i norma
li, per luth. £ |X>SMIHIC. 0 d i l k i l e . 
s.irii meno dllilcik1, se san'inn piu 
numerosi a lavorare. cMscuno per 
la sua parte ma insieiue. in qnesla 
dtiPHione. [Clara Soiwi] 
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