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IL CORPO/3. Tra merengue e ondeggiar di fianchi, si balla come ai Caraibi in viale Abruzzi 

s i Variopjnti pappagallini di le-
gno, manifest) di Tito Puente e dei 
Mambo King alle pareti, nell'aria 
una musica trascinante, una salsa 
o forse un merengue, e poi tanta 
gente che balla, in un frenetico on-
deggiare di gonne e di fianchi. L'at-
mosfera surriscaldata, che un gran-
de ventilatore a pale sul soffitto cer-
ca faticosamente di rinfrescare, 
completa I'illusione di trovarsi in 
un ardente locale dei Caraibi. Inve-
ce siamo a Milano, in unascuola di 
ballo dalle parti di viale Abruzzi. 

«Uno, dos, tres, vamos...» scandi-
sce con brio il maestro, mostrando 
come si dovrebbe interpretare al 
meglio la danza latino-americana. 
Gli allievi, sei o sette coppie di varia 
eta, cercano di imitare i suoi movi
menti, ma e tutt'altro che facile. 
Marlon Giuri, cosl si chiama il pro-
prietario della scuola, ha il ritmo 
nel sangue e inoltre, come mi rac-
contera piu tardi, e figlio d'arte: 
•mia madre insegna danza tuttora 
e io ho cominciato a ballare fin da 
bambino*. «Ora andiamo con Co-
razon de jelo» esclama d'improwi-
so, cambiando musica Sempre 
trascinante, perd, sempre salsa o 
merengue, chissa. «Uno, dos, tres, 
vamos... no, vi agitate troppo. II cu-
bano balla chiuso, fa andare la cin-
tura. Noi italiani, che siamo deboli 
nel movimento dei fianchi, tendia-
mo sempre a scalmanarci...». Gli 
allievi scoppiano a ridere, ritenta-
no, trascinati dal ritmo vorticoso fi-
niscono per esagerare nei volteggi 
e sbagliano ancora. «Uno, dos, 
tres, vamos...». Se si gira la testa, 
I'atmosfera cambia.di colpo. Al di 
Id di una parete di vetro, quattro o 
cinque coppie si stanno cimentan-
do, sotto la guida di una ragazza 
vestita di nero, nei movimenti lan-
guidi di un tango. Questa scuola, 
infatti, e multisala e ogni spazio ha 
le sue danze: sala Caribe, sala El
vis, sala Vienna, sala Broadway. I 
nomi, del tutto espliciti, evocano 
via via mambi e lambade, boogie 
woogie e rock and roll, ball! lisci, 
danze modeme o tanghi argentini. 

«Uno, dos, tres, vamos...». A un 
rovinoso scambio di coppie, che 
aggroviglia d'improwiso il gruppo 
scatenando di nuovo lilarita gene-
rale, abbandono la musica caraibi-
ca e passo nella sala Broadway. Mi 
accoglie una canzone struggente, 
Caminito. 1 ballerini cercano di 
moslrarsi all'altezza di note tanto 

Uno, dos, tres... 
Ultimo tango 
con Marion Giuri 
vibranti e appassionate, ma le 
gambe non sempre rispondono a 
dovere «Lento, lento, veloce, len-
to» ammonisce la ragazza vestita di 
nero. Si chiama Marisa e ha un 
passato, mi spiega, di giomalismo 
televisivo, abbandonato per amore 
della danza. iLento, lento..». Mari

sa insiste, con dolce fermezza, sul-
le battute del tango ma molti, qua 
e la, si confondono. Uno in parti-
colare, il signor Giuseppe. Anzia-
notto, un po ' ingobbito, un grande 
naso arcuato e un sorriso di ostina-
zione incollato sulle labbra, non 
azzecca un passo Balla da solo, 

una mano sollevata a mezz'aria e 
I'altra appoggiata alia panda co
me per stringere un'immaginaria 
dama, e i suoi movimenti total-
mente scoordinati non sembrano 
lasciare speranze sul suo futuro di 
ballerino. Marisa, pert, non si ar-
rende. «Non cosi, signor Giuseppe. 
Lento, lento, veloce...». Per farsi ca-
pire meglio, gli appoggia le mani 

sulle spalle e cerca pazientemente 
di guidarlo ma lui e refrattario a 
qualunque consiglio. Poi Marisa si 
distrae e il signor Giuseppe adoc-
chia, in fondo alia sala, una signo-
ra sola quanto lui. Bionda, robusta, 
un'espressione malinconica sul 
bel viso sfionto. Giuseppe si tuffa, 
mentre le note della Cumparsita 
palpitano neH'aria. Forse in quell'i-
stante si sta immaginando vestito 
da gaucho, lo sguardo maliardo e 
una rosa rosa stretta tra i denti. In 
ogni caso affen-a lesto la donna e 
la trascina nel piu sgangherato tan
go del mondo. Presa alia sprowi-
sta, lei per un po' lo asseconda, ma 
dopo I'ennesimo sbaglio si lmmo-
bilizza, forse terrorizzata dall'idea 
che il signor Giuseppe voglia ci-
mentarsi nel casque, Lui non si da 
per vinto. Una mano appoggiata 
alia pancia, I'altra sollevata a mez
z'aria, il sorriso mite e caparbio di 
chi non si arrendera mai, riprende 
a danzare da solo. «Non cosi, si
gnor Giuseppe Lento, lento, velo
ce, veloce, lento» 

Marlon Giuri, riemerso un po' 
stropicciato dai balli caraibici, si 
mette a chiaccherare con me Mi 
spiega che le danze sudamencane 
sono le piO richieste. ma che an-
che le altre hanno i loro appassio-
nati. "L'importante e muoversi. In 
una citta come Milano la gente 
sente un gran bisogno di fare an
dare le gambe" dice. Gli dornando 
se tra i suoi clienti prevalgono le 
coppie o i single. «C'e un sostanzia-
le equilibio. Negli ultimi tempi, pe
ro, ho notato un aumento delle 
donne sole. D'altronde una scuola 
di ballo, oltre che insegnare una 
pratica artistica e permettere alia 
gente di divertirsi, offre anche 
un'occasione per fare conoscenze. 
Cosa non facile nella nostra citta, 
specie se non si e piu molto giova-
ni». Annuisco con convinzione e il 
signor Marlon si lancia in qualche 
confidenza. Mi racconta orgoglio-
samente che nella sua scuola sono 
sbocciati parecchi amori, anche 
duraturi. Poi accenna, ispirato, al 
film Dirty Dancing, mi racconta 
che si e diplomato all'lstituto Supe-
riore di Arte all'Avana, dice che 
Claudio Lippi e Gigliola Cmquetti 
hanno imparato a ballare grazie ai 
suoi insegnamenti. 

Ritomo nella sala Broadway. 
L'incrollabile signor Giuseppe con-
tinua a ballare con se stesso «Non 
cosi. Lento, lento, veloce, velo
ce...». Passo nella sala Vienna. Val-
zer, naruralmente. I ballerini sem
brano cavarsela abbastanza bene, 
tranne una coppia che sbaglia di 
continue II marito da la colpa alia 
moglie, una signora piccola e ma-
gra con una gonna blu pieghettata 
e svolazzante, e lei nmprovera lui. 
Chissa chi avra ragione. Comun-
que do un'occhiata alia sala Elvis. 
Non e'e nessuno, questa sera, di-
sposto a gettarsi nei convulsi ritmi 
del rock and roll «Venerdi e la se-
rata piu tranquilla. II weekend, sa» 
mi spiega Marlon Giuri. «Tutti gli al-
tri giomi, per6, e un manicomio». 

E ora di andare. Neil'atto di salu-
tarlo, Marlon Giuri mi domanda se 
so ballare. «Abbastanza» dico. In 
realta perfino il ballo del mattone 
mi ha sempre creato problemi. Lui, 
comunque, capisce al volo «Mi 
venga a trovare* propone, nsoluto. 
Mi awio all'uscita, spalanco la por
ta e il rumore del traffico milanese, 
dopo tanta musica, mi coipisce co
me uno schiaffo. Un'esitazione. Un 
be! respiro. Uno, dos, tres, vamos. 

Cl SCRIVONO 

II degrado delle case popolari 
• Gli stabili di propriety del Co-
mune di Milano e gestiti dal-
I'lacpm sitl in largo dei Gelsomini 
3,20146 Milano, stanno diventan-
do di giorno in giorno sempre piO 
fatiscenti il degrado e sotto gli 
occhi di tutti! 

Questa situazione certo non e 
degna di una citta «europea» qua
le Milano si presenta al mondo... 
Pezzi di cornicioni che si stacca-
no, vaste superfici di intonaco 
che cedono, balconi pericolanti 

(come si puo ben vedere nella 
foto sopra il titolo), poiche le 
stesse parti strutturali sono in de
cl ine davanzali in cemento che 
si sgretolano, porte delle pattu-
miero divelle, staccionata pen-
metiale completamente arruggi-
nita, comignoli che hanno in al-
cuni casi le coperture staccate 
che rischiano di prccipitare dai 
tetti eolpendo le persone, appar-
lamcnti sill al quarto piano dove 
sono evidenti mfiltrazioni d'ac-

qua provenienti dai tetti 
Si chiede: un tempestivo inter-

vento, al fine di impedire la dege-
neraziohe delle condizioni am-
bientali e I'annullamento delle si-
tuazioni di pericolo L'accerta-
mento delle evenluali responsa-
bilita, anche penali. commissive 
o omissive, in relazione ai fatti 
esposti. II risarcimento di even-
male danno sublto che tale situa
zione comporti. 

ILCOMITATOINQUIUNI 

Genltorl in ostagglo 
Tante promesse vane 
Caro direttore, sono la madre di 

un ragazzo psicotico. Spesso io e 
mio marito ci sentiamo in ostaggio. 
Nella Ussl 32 dal 1984 si parla di 
Crt. Tante promesse, poi neppure 
quelle. Dal 1984 si riadatta una pa-
lazzina neH'ospedale Santa Coro
na, soldi... promesse e poi altre 
priorita. Da dicembre e finita, e 
bella e funzionale, ma ancora non 
si apre. Altri rinvii e ancora nessun 
impegno. Non vogliamo per nostro 
figlio il manicomio insieme a quel
le vittime di silenzio colpevoli o ri-
coveri in psichiatna Noi vorremmo 
un luogo dove possa imparare a 
star bene con se stesso e con gli al
tri. Nessuno pubblicamente n-
sponde, ne assume responsabilita. 
Noi siamo soli a scontare una pe-
na, i solicondannati... 

MARIA VILLA 

Una emergenza 
abitativa 
La invito alia lettura di questa vi-

cenda metropolitana, di pazienza 
civile, di assenza delle istituzioni i 
cui protagonisti sono un piccolo 
propnetario e la sua inquilina So
no migliaia gli sfrattati a Milano, 
ma forse nessuno si sarebbe mai 
immaginato che fra questi ci fosse 
anche chi nesce a vrvere in un ap-
partamento senza servizi igienici e 
senza che le istituzioni, inspiega-
bilmente, considerino questo caso 
una emergenza abitativa. Premes-
sa: il 27-6-91 il pretore di Milano su 
mia richiesta convalidava lo sfratto 
per finita locazione. Nella richiesta 
si specificava che i locali erano 
sprowisti di servizi igienici II 10-8-
92 veniva notificata all'inquilina la 
dichiarazionc di urgente necessita. 
1118-7-951'UssI n. 37 di Milano no-
tificava, a propnetario e inquilina, 
una ordinanza sanitana al fine di 
dotare I'appartamento, entro 90 
giorni, di servizi igienici. II 26-7-95 
si comunicava alia Commissione 
per I'assegnazione della forza pub-
blica, Ufficio alloggi di via Dogana 
2,1'urgente necessiti di occupare i 

locali anche in relazione all'esi-
genza di dovere ottemperare all'or-
dinanza sanitaria che perdurando 
I'occupazione dell'inquilina non 
poteva essere ossetvata. Nonostan-
te questa grave situazione - si ri-
corda che per il mancato rispetto 
di un'ordinanza sanitaria e prevista 
denuncia penale - , a tutt'oggi non 
sono ancora in grado di conoscere 
quando rientrero in possesso dei 
locali. Sono molti gli interrogativi 
da porsi in una vtcenda come que
sta. Primo fra tutti, come sia possi-
bile vivere in locali senza servizi 
igienici e senza che nessuna strut-
tura pubblica si occupi da cosi lun-
go tempo delle condizioni sociali 
della mia inquilina. Secondo, se la 
Commissione per I'assegnazione 
della forza pubblica di via Dogana 
2 sia dotata anche di poten tali da 
consentire la deroga di leggi sani-
tanevigenti 

PAOLO NEGRI 

Un classlco 
del sopruso cllnlco 
Sono un cittadino italiano che 

paga regolarmente le tasse. Sono 
stato coinvolto nell'ennesimo caso 
di malasanita Mi sono fa>!o visitare 
all'ospedale Sacco di Milano per 
un intervento chirurgico agli occhi 
e mi e stata prospettata un'attesa di 
alcuni anni. L'alternativa sarebbe 
slata di sottopormi all'inteivento a 
Como, in una clinica convenziona-
ta, dopo pero essere stato wsitato 
privatamente sempre a Como dal-
io stesso oculista dell'ospedale 
Sacco. Non e forse stata fatta appo-
sta una legge sull'incompatibilita 
per tutelare i cittadmi da questo ge-
nere di soprusi? Come puo questo 
«aiuto» calpestare cosi impune-
mente e tranquillamente la legge? 

CARLO FABR1ZI 

Prowedltore 
•super partes» 
Gentile direttore, su\l'Umta di 

domenica 21 aprile e stato pubbli-
cato un articolo a firma Vito Piazza 
dal titolo «ll caso- Scuola milanese 
super partes o no'», che menta una 

precisazione da parte mia. L'arti-
colo fa rifenmento a un incontro-
dibattito sulla scuola milanese or-
ganizzato dal Polo il giomo 12 apri
le scorso. In un manifesto era indi-
cata la prevista partecipazione di 
varie persone, tra le quali la mia 
Normale previsione in quanto rive-
stendo le funzioni di proweditore 
agli studi di Milano e normale che, 
quando si parli di scuola, sia previ
sta la mia partecipazione Analoga 
previsione, del resto, aveva fatto 
i'altro schieramento, 1'Ulivo, quan
do, presentando i propri program-
mi, mi aveva correttamente invitato 
a partecipare. Tra invito e parteci
pazione, pero, e'e una grande dif-
ferenza. Non ho partecipato, infat
ti, proprio per essere «super partes» 
ne alle manifestazioni dell'Ulivo ne 
a quelle del Polo e il giorno 12 non 
ero neinmeno a Milano. Speroche 
ora, esauritasi la tensione elettora-
!e, la scuola pos raJinalmente e se-
renamente, occup'arsi di cose se-
ne 

FRANCESCO DE SANCTIS 

L'attMta 
autorlzzata 
Sono molto dispiaciuta dell arti

colo (pubblicato il 16 apnle scor
so) che mi riguarda in relazione ai 
locali da me occupati in via Doga
na 4, in Milano. Qui chiarisco che 
I'attivUa svolta nei locali a me affit-
tati e autorizzata dal Consiglio co-
munale, dall'Ufficio di igiene e dal-
la Prefettura di Milano Pago rego
larmente ed esattamente il canone 
d'affittocome da importo prestam-
pato su bollette che bimestralmen-
te il Comune di Milano mi spedi-
sce 

MARATERZI 

Non e chiaro, muece, se parlando 
di attiuita autorizzata, la signora 
Mara Terzi si nfensca a quella del
la scuola di danza, oppure a quel
la di sartoria per cm era stato effet-
tiuamente nlasaato il permesso 
dagh organi competent!', come <! 
emerso dalla relazione conclusiua 
deirinchiesta comunale sugh alfit-
ti nel •quadrilatero d 'oro- milane
se OLM 
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FARMACIEDITURNO 
Olurne (8 .30-21) . via Larga, 16; 
via S. Giovanni sul Muro, 7/9; via 
Senato, 2 (ang corso Venezia), 
piazza Cinque Giornate, 6; stazio-
ne Fs Garibaldi, viale Zara, 145 
(piazzale Istria), via Ungaretti 
(ang, via Trilussa, 23) , via Pavia, 1 
(ang. corso S. Gottardo); viale Fa-
magosta, 40, via Ripamonti. 108, 
viaie Abruzzi (ang. via Matteucci, 
4 ) ; via Ponte Nuovo,40; via Ron-
chi, 31, via Masotto, 1 (ang. via 
Lomellina, 62); piazzale Martini, 
3, viale Ungheria, 10; largo Scala-
brini, 6; piazza De Angeli, 1 (ang. 
via Sacco); via Forze Armate, 212, 
piazza Caneva, 3, piazza Rosa 
Scolan, 3. 
Nottume (21-8 .30) : piazza Duo-
mo, 21 (ang via Silvio Pelhco); 
via Boccaccio, 26, piazza Cinque 
Giornate, 6; viale Fulvio Testi, 74, 
corso San Gottardo, 1, Stazione 
Centrale (gallena carrozze); piaz
za Duomo (gallena via Orefici); 
corso Buenos Aires, 4; piazza Ar
gentina (ang via Stradivari, I ) , 
viale Lucania, 10, viale Ranzoni, 2; 
via Canonica, 32; piazza Firenze 
(ang viaR. DiLauria, 22). 
Guardia medica 24 ore: lei 
3 4 5 6 7 . 

MUSEI 
CIVICI MUSEI - Aperti tutti i giorni 
con orario continuato dalle 9 30 
alle 17.30. Chiusi tutti i lunedi. In-
gresso libero Acquario Viale Ga-
dio 2, tel 86462051 Museo Ar-
chaologico Corso Magenta 15, 
tel. 8053972. Museo D'arte Con-
temporanea (Cimac) piazza 
Duomo 12, tel. 62083219. Palazzo 
Reale, tel. 86461394; mostre: Ce
ladon di Koryo ore 9 30-18.30, fino 
al 4 febbraio. Sala Castellana e Sa
la della Balla 1° piano. «Kinko», fi
no al 28 febbraio. Sala Viscontea: 
«L'io e il suo doppioH, fino al 3 
marzo. Musei d'Arte del Caatel-
lo Sforzesco, tel 6208 int. 39417. 
Museo di Storla Naturale Corso 
Venezia 55, tel. 62085407, marte-
dl-venerdl 9 30-17 30, sab ' • rlo-
inenica e festivi 9 30-i8„,< ,.kU-
s e o Navale Dldattlco Via San 
Vittore 21, tel. 4817270 Orario: 
9.30-16.50. Museo del Risorgl-
mento via Borgonuovo 23, tel 
8693549. Museo dl storla Con-
temporanea via Sant'Andrea 6, 
tel. 76006245. In corso la mostra 
fotografica di Lorenzo Cappellin 
«Fatti e personaggi>, fino al 29 feb
braio Museo dl Milano via San
t'Andrea 6, tel. 76006245. Museo 
marlnaro Ugo Mursla via San
t'Andrea 6, tel. 76004143. Museo 
Francesco Messina via San Sisto 
10, tel. 86453005 Museo Bagattl 
Valsecchl, via Gesu 5, tel 
76014857. Orano: dal martedi alia 
domenica 13-17. Gallerla dl arte 
modema via Palestro 16. 

ALTRI MUSEI -Cenacolo Vincla-
no Piazza Santa Maria delle Grazie 
2, tel 4987588. Orano- 8-14 da 
martedi a domenica; chiuso lune
di; ingresso 4000 lire. Museo del 
Duomo Piazza Duomo 14, tel. 
860358. Orari 9.30-12.30 e 15-18 
(chiuso lunedi), ingresso 4000 li
re. Museo Sclenza e Tecnlca 
Via San Vittore 21, tel. 48010040. 
Orario da martedi a venerdi 9.30-
17.00, sabato e domenica 9 30-
18 30 (chiuso il lunedi); ingresso 
6000 lire Museo della Scala 
Piazza della Scala 2, tel. 8053418 
Orario: 9-12 e 14-18, domenica 
ore 9.30-11.30 e 14.30-17.30; da 
novembre ad apnle e chiuso la 
domenica, ingresso 4000 lire. Mu
s e o Poldl Pezzoll Via Manzoni 
12, tel 794889: orari dal martedi al 
venerdi 9.30-12.30 e 14 30-18; sa
bato 9.30-12.30 e 14.30-19.30; do
menica 9 30-12 30. Chiuso lunedi 
dal primo apnle al 30 settembre 
anche la domenica Ingresso 4000 
lire. Plnacoteca Brera Via Brera 
28, tel 86463501. Orario martedi-
sabato 9-17; domenica e festivi 9-
12.30 (chiuso lunedi) Ingresso 
4000 lire, gratuito sotto i 18 anni e 
sopra i 60. Palazzo della Ragio
ne Piazza Mercanti, tel. 72001178 
mostra «ll flauto magico. Neoegi-
zio ed eresia massonica nell'Euro-
pa della fine del 700», fino al 25 
febbraio, ore 9.30-18,30, chiusa il 
lunedi. Museo Permanente dl 
crlmlnologla ed arm! antlche 
pusterla di Sant'Ambrogio piazza 
Sant'Ambrogio, tel 8053505 Ora
ri- 10-13 15-1930. Aperto anche 
sabato e domenica Museo della 
Basilica dl Sant'Ambrogio piaz
za Sant'Ambrogio 15, tel 
86450895, orario 10-12 e 15-17, 
chiuso martedi, sabato mattina e 
festivi Museo del glocattolo via 
Pitten 56, orano 9,30-12,30 e 15-
18. Museo del Collezlonlsta 
d'Arte via Quintino Sella 4, lei 
72022488. Orano- 13 30-18 30 
Pontlflclo Istltuto delle Mlsslo-
nl Estere (Plme) via Mose Bian-
chi 94, tel 48009191, orario 9-
12,30e 14-18, chiuso s a b a t o c d o 
menica Museo del cinema e cl-
neteca Italians Palazzo Dugnani 
via Mamn 2, tel 6554977 Orari 
15-19.30, chiuso lunedi, sabato e 
domenica. 

PDS 
Awlso: continua la sottosenzione 
a premi a sostegno della scorsa 
campagna elettorale L'estrazione 
prevista per it 27M c stata postici-
pataal l ' l l maggio 


