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L E T T E R A T U R A A R C H I T E T T U R A 

Attraverso la ricostruzione di Giorgio Luti 

Le riviste letterarie 
italiane dal 1920 al 1940 
La politica culturale del fascismo ondegg id fra la richiesta d'un'« arte fascista » e il 

favoreggiamento d'un'« arte pura » che non desse fastidio al regime 

I I recente volume di Giorgio 
Lu t i . Cronache letterarie tra 
le due guerre (Bar i . Laterza. 
1906. pp. 278. L. 2.200) pre-
penta un notevole interesse e 
costituisce, senza dubbio. un 
contributo prezioso alia siste-
mazione di una materia per 
molt i aspetti ancora sfuggente 
p non sufficientemente decan-
tata. I I l ibro dopo aver ana-
lizzato l'esperien/a dell a Ron-
dri, passa alio r iviste di Go-
hotti e poi a Solaria per ap 
prod a re. alia f ine, all ' inquie-
to ed equivoco travael io del-
I 'ult ima generazione preceden-
te \n seconda puerra mondiale 
divisa f ra i mi t i del regime. 
la fronda all ' interno del fa
scismo e le intransigenze del-
l 'nntifascismo. Tl prof i lo sto-
rioo 6 persuasivo (anche se 
non e del tutto originate). I I 
Lu t i vede bene la differenza 
che separa i l « r ich iamo nl-
l 'ordine » della Rondo da nuel-
ln proclamato da Gobetti. For-
se concede un no* tropno alia 
esperienza stil istica della pr i
ma. sfumandn e problematiz-
7ando i l piudi/ io del Caret l i . 
che nella sua netta rbiare/za 
r isultava molto pin sicuro. 
Perehe rattegsliamento di oon-
servator i consapevoli che ave-
vano i rondisfi sul piano po
l i t ico e sociale. ispira anche 
i l loro programma letterario 
e rende molto meno valida di 
quanto non apparve ai con-
temporanei la cosiddetta loro 
€ lezione di stile >. Gli idoli 
polemici dei rnndisti sono i 
fu tur is t i , i dannunziani. i vo-
c ian i : insomma la letteratura 
chiassosa e avanguardistica 
che credeva con una formula. 
con un messaggio. con un'av-
ventura infellettuale di risol-
vere i problemi pi i i angoscio-
si della societa. Ma. questa 
polemica rondesca non si ap-
punta ' contro la matr ice i r ra-
zionale di qualche esperien-
7a let terar ia. bens! contro gl i 
aspetti piu esterni. in specie 
quell i della lingua e dello sti le. 
Insomma quei movimenti . e 
soprattutto i fu tur is t i . sono 
messi sotto accusa per la r i -
voluzione che hanno portato 
nel lcssico. nel periodo. nelle 
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gli oppositori 
di Johnson? 
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VI 6 una parte dell'Ame-
rica che fungi dal cullar-
si nel mito della propria 
opulenza preferisce oggl 
porsl Interrogate azzar-
dati respingendo catego 
ricamente i miti del pas-
iato e del presente 

Robert Kennedy, Ful-
bright, K e n n a n , 
Snow, Mailer, Spock, 
Galbraith, Morgen-
thau, Feiffer, Geno-
vese, Mumford e i 
giovani della « nuova 
sinistra » propongo* 
no le loro alternative 
alia guerra, alia di-
scriminazione razzia-
le. alia poverta, 

Editori Riuniti 

buone creanze sti l istiche, nel
la grammatica. Giustamente e 
stato osservato che mettere a 
fuoco i l valore sostanzialmen-
te reazionario della scapiglia-
tura post-vociana. del vi tal i -
smo dannunziano e dei fuochi 
fatui fu tur is t i avrebbe potuto 
voler dire porre in luce anche 
la nalura insidiosamente rea-
zionaria del fascismo. esterior-
mente anarchico e populista, 
uff ic ialmente patriott ico e na-
zionale. int imamente demago 
gico e « i l l iberale». Ma tale 
messa a fuoco non poteva es-
sere opera dei rondisti che 
repugnavano dal disordine for-
male di quei movimenti ed era-
no invece, loro parenti strett i 
sul piano ideologico. Voplio 
d i re che al par i dei vociani. 
dei dannunziani e dei futur is t i 
essi avevano una concezione 
irrazionale della realta che li 
circondava. un senso di soli-
tudine e di vuoto. sui quali 
eostruivano i loro arabeschi 
formal i . preziosi ed i ronic i . 
Decaduti anch'essi. dunque: i l 
loro classicismo. lunpi dal r i -
farsi davvero alia tradizione 
classica caratterizzata dal do-
minio della rapione. ordinatr i -
ce e moderatr ice. sugli affet-
t i . pud essere pitittosto p i r a -
gonato all'esigcnza di perfe-
zinne tecnica e verbale che 
sorge spesso dal caos di una 
concezione decadente della vi
ta. E nel l ' immediato dopoguer-
ra . piu che mai . una proposta 
veramente classicista non po
teva scompagnarsi da una con
cezione razionale e i l luminist i -
ca (e quindi democratica) del
la societa nazinnale. Queste 
cose, naturalmente. i l Lut i le 
sa benissimo (la nostra im-
pressione che egli conceda un 
po' troppo alia lezione di sti le 
della Ronda e determinata da 
sue osservazioni marginal i e 
non dalla l inea del suo discor-
so pr inc ipale) : tanto e vero 
che egli sa cogliere i l valore 
d'impegno totale che la difesa 
della letteratura e la polemi
ca contro Ic avanpuerdie del 
pr imo decennio del secolo as-
sumevano nel Baretti di Piero 
Gobetti. 

I I programma del Baretti e 
un programma difensivo. pro-
prio d i ch i . uscito sconfitto 
dalla grande prova contro i l 
fascismo. cerca di salvare i l 
salvabile. di mettere al sicuro 
per lo meno alcuni valor i ele-
mentar i ( la qualitd let terar ia. 
la dignitd dello scri t tore. la 
purezza del l 'ar te dalle in t ru
sion) di una polit ica e d i una 
vi ta prat ica corrotte e serv i l i ) . 
E nello stesso tempo 6 un pro
gramma europcistico. piena-
mente consapevole della car i -
ca r innovatr ice e antifascista 
che avrebbe rappresentato per 
la nostra cul tura i l collepa-
mento con le piu sofferte espe-
rienze dcH'Europa contempo-
ranea. I I r ichiamo. dunque. 
alia serieta professional? del
lo scri t tore. non era un appel-
lo a un gusto formale tanto 
raff inato quanto vuoto. non 
era i l r isultato di un atteggia-
mento scettico. distaccato e 
qualunquistico. ma I' invifo a 
quel risrore intellettuale e a 
quella severitn morale che Go
bett i (con i suoi maestri Sal-
vemini . Amendola. Croce e 
Gramsci) voleva divenisse pa-
tr imonin d i tut t i gl i i ta l iani . 
Ne consepue — e anche que-
sto i l Lu t i sa vedere con chia-
rezza — che neH'impepno sti-
l ist ico e caratteri77ante tanta 
parte della letteratura del 
ventennio. bisnpna sapere di-
stincuere i l pfoco formale so-
stanzialmente gratuito dalla 
difesa dei va lor i let terar i co
me difesa dei valor i mora l i 
e c iv i l i Eccellenfe a questo 
proposito i l capitolo dedicato 
a Solaria .che rappresenta 
forse i l modo piu importante 
per comprendere esattamente 
la dimensione d i quei proble
m i . mentre e da lamentare la 
scarsa attenzione dedicata al-
Vltalia letteraria (nel periodo 
in cui venne diretta da G. B. 
Anpiolett i) dove si sarebbero 
ritrovati — sotto una diversa 
aneolazione — problemi molto 
s imi l i a quel l i che si apita-
vano sulla rivista f iorentina. 
Gli i i l t imi capitol i del volume 
ci app.iiono meno sicuri e pre-
cis i . quasi f ru t to di una pr i 
ma approssimazione (anche se 
assai pnepevoli sono le padne 
dedicate al Selraqqin di Mac-
ca r i ) . Anche in questo caso 
i l Lut i sa cogliere i termin i 
generali del problema. i l vol-
to ambieuo o. se si preferisce. 
ambivalente di quella lettera
tura nei confronti del regime 
fascista. 

Un'ar te fascista proclamava 
di volere 900. ma nello stesso 
tempo con i l suo cosmopoliti-
smo contraddiceva I'esigenza 
del regime fascista d i r ichia-
marsi alia tradizione italiana, 
di esaltare un primato ita-
l iano, d i seguire una polit ica 
autarchica anche nel campo 
cul turale. L'autonomia del fe-
nomeno art ist ico veniva affer-

mata, invece, dagli scr i t tor i 
della prosa d'arte e, in questo 
senso, essi approvavano una 
linea di resistenza al tenta
t ive del fascismo di asservire 
la letteratura ai propri f in i 
propagandistici. Ma, d'al tra 
parte, i l r i fugio nella bella 
pagina e la fuga dalla realta, 
potevano far comodo a un regi
me che proprio nella defor-
ma/ione della realta fondava 
gran parte del suo potere. 

Voglio dire che in tutte que 
ste manifestazioni letterarie — 
sia pure in misura diversa a 
seconda dei casi — s'intrec-
ciano momenti di appoggio o 
di fiancheggiamento del regi
me fascista a elementi d i op 
posizione. Tanto che la poli
tica culturale del fascismo on 
deggid spesso f ra i due poli 
della richiesta di un'arte fa
scista (che esaltasse le impre-
se del regime) e del favoreg

giamento di un'arte pura che, 
per lo meno, non desse fasti 
dio al regime. Tuttavia, se i 
termini generali del problema 
sono abbastanza chiar i al Lu 
t i , piu confuso appare i l qua 
dro delle varie manifestazio 
ni letterarie in questo periodo 
Dipendera probabilmente dal 
fatto che i l materiale. qui . e 
ancora incandescente e fluido 
o, forse. cosa piu probabile. 
dal fatto che quelli sono av 
venimenti che la mia genera 
zione ha vissuto direttamente 
e che appariranno sempre 
sfuocati in una ricostruzione 
storica obiettiva rispetto al r i-
cordo delle lotte. delle passio-
ni e delle speranze che allora 
abbiamo sostenute o alimen 
tate. Tanto piu che erano gli 
anni della nostra giovinezza. 

Carlo Salinari 

schede 

PUBBLICATO DA « VIE NUOVE » 

Un fumetto USA 
anti-Johnson 

Mc Namara, Humphrey, Dean Rusk, Lady Bird, ecc. 
alia ricerca di Super Johnson misteriosamente 

scomparso 

Fare un discorso sul mito della « grande societa » americana, 
sulla sua opulenza. sulla efficienza < infal l ibi le» delle sue strut-
ture. tutti elementi che costituiscono un ombrello < anti-ansia » per 
l'amencano medio, e una sorta di impegno che potrebbe essere 
soddisfatto solo in un libro. estremamente testuale ed analitico. o in 
un saggio che dovrebbe essere frutto comune di sociologi, econo
mist!. osservaton politici. l i fumetto. invece. con la sua potenza 
demistificatrice sostenuta da immagini-massa e da frasi-slogans. 
trova una scorciatoia tutta sua. che anticipa e « sbeffeggia > U mo-
mento analitico. 

Ma resiste i l fumetto quando esso esce dalla temattca avventu-
ristica. fantascientifica. e diventa politico? Una verifica onginale. 
persuasiva. deU'ampiezza d'impiego di tale linguaggio ci e dato 
da un fumetto che. in album-inserto. e pubblicato da « Vie Nuove >. 
nel numcro in questi giorni nelle edicole. Si tratta di un fumetto 
amencano. edito a colon ma naturalmente tradotto in italiano. dedi
cato appunto alia grande societa americana. Gli autori della diver-
tente storta hanno utilizzato gli ingredient!, i personaggi piu usuali 
di tale < letteratura ». mettendoli al servizio delle avventure e delle 
sfortune politiche del gruppo dirigente amencano e dei suoi opposi
tor i . che pur rientrano nel sistema. La grande societa. infatt i . mito 
noiovimente johnsomano. qui diventa attraverso la parola Grande 
(Great, in inglese) e con I'uso diverso e allusivo delle iniziali. i l 
Group Resigned to End all Threats (Gruppo Designato a Scongiu-
rare tutte le Minacce). cioe un gruppo dingente che si regge. anche 
in mezzo alle sue contraddizioni. suU'ofTerta propagandi^tica della 
sicurezza che esso intende oflr ire agli americani e al mondo occi-
den'ale. 

Le minacce vengono da tutte le part i , e t van Tumetti che si 
susscguono nell'album ne fanno drammatica e ironica testimonianza. 
ma alia fine e sempre i l Super Johnson che vince. e cosi. come 
appunto senvono gli auton. c gli uomim del mondo intero dormono 
tranquilli perehe sanno che i cattivacci non potranno far loro alcun 
male, fino a quando I'uomo dai superpoteri vegliera su di loro >. 
Naturalmente. attraverso U" racconto demist if icatono. I* invito al 
sonno tranquillo e tutt'altro che garantito. I I Super Johnson, infatt i. 
una mattma. dopo aver bevuto la sua rituale spremuta d'arancio e 
mangiato i l suo uovo bollito alia cottura di tre minuti e quattro se
cond i. ango«ciosamente scompare Si nunisce la Great Society, cioe 
i l gruppo contro le minacce. nel quale sono chiaramente rafTigurate 
le facce di Mc Namara. Humphrey. Dean Ru«k. I^dy Bird. ecc. e 
decide di spargers! in vane zone del mondo alia ncerca del presi-
der.te mistenosamente spanto 

I particolari viaggi dei stngoli personaggi danno luogo a van 
episodi e disawenture. che riassumono tutti i < dispiacen >. cioe le 
implicite minacce. nella politica interna ed estera americana. Cosi 
Dean Rusk si sospinge fino in Francia. nelle vesti di < cavaliere 
ma5Cherato >. ma viene destinato da Gaullefinger. cioe da De Gaulle 
inquadrato alia 007. al supplizio della bomba — quella bomba atomica 
francese. orgogu'o del generate — la cui corda e rosa dal tarlo 
della NATO 

Mc Namara. invece. che si ft nascosto all'interno della ruota 
di un acreo. cade preda del < malvestito, malnutnto e fanatico eser-
cito cinese ». che egli avrebbe voluto distruggere. insieme alJ'eco-
nomia del paese di Fu Man Lai (cioe di Ciu En Lai) . < molto tempo 
fa ». Invece ora si accorge che I'esercito cinese non e un nemico 
ordmano e che distruggere la Cina e una cosa piuttosto dura 
e azzardata Cost dunque cade la < grinta > di Mc Namara. A l tn 
c squarci > nguardano Fidel Castro, Goldwater. Robert ed Edward 
Kennedy, i l capo del Ku Klux-Klan. ecc. 

Ma alia fine i l Super Johnson, la cui forza fistca domtnatnee 
era stata annullata da una pietra magica. come appunto avviene 
nei fumett! a Nembo Kid. toma a < volare • sulla spinta del suo 
superomismo e salva tutti 1 membrl della Great Society in di«gra-
na . Gli americani. dunque, possono dormire tranquill i, ed anche 
i l « mondo libero ». 

UN SAGGIO DI CARLO AYMONINO 

Origini e sviluppo 
della citta moderna 

Stimolante e discutibile contributo all'analisi delle relazioni fra politica 
e urbanistica nei loro autonomi campi d'azione 

La collana di studi monogra-
fici c Pohs », inizia, opportuna 
mente, con la pubblicazione del 
noto saggio di Carlo Aymoni-
no: t Origim e sviluppo della 
citta moderna >. 

Va innanzitutto notato che 
mento di Agmonino e di aver 
conclusivamente denunciato e 
provato « iastrattezza generi 
ca » della maggior parte degh 
urbamsti che, informati agli 
slogan del movimento moder 
no in architettura, si sono li-
mitati ad affermarli e talvolta 
ad applicarli, episodicamente 
e meccanwatnente, rinuncian 
do ad ogni revisione critica 

Per affermare nuove ipote 
si di ricerca Aymonino elabo-
ra acutamente un'analisi del 
processo di formazione della 
citta industriale e speculati
ve, che conduce alia visione 
del carattere settoriale della 
citta moderna, fondata sull'an 
titesi tra citta e campagna, 
rappresentaliva delle classi 
dominanti, escludente la parte 
di fatto quantitativamente piu 
importante della citta stessa, 
ed a questa economicamente 
necessaria, destinata alia resi 
denza delle classi maggiorita 
rie; parte di citta che Aymo
nino incisivamente definisce: 
« citta ineshtente: problemati-
ca di parlenza per ogni rinno 
vata ipotesi di sviluppo *. 

ha citta industriale capitali-
sta, improntata alia Parigi di 
Hausmann, organizzata su per-
corsi prevalenti, conlinui, pun-
tualizzati dalle attrezzature di-
rezionali, risolve funzionalmen-
te e rappresentativamente gli 
interessi ed i rapporti della 
borghesia, in una dimensione 
che respinge e sempre mag-
giormente decentra, nello spa-
zio e nella partecipazione, i 
quartieri e le periferie popo-
lari, cui conseguentemente_ si 
applicano tipologie urbamsttco 
edilizie particolari, soggette ad 
una legge economka diversa 
da quella che produce il vol-
to della citta borghese minori-
taria ed egemone. 

II tentativo di recupero del
la parte subalterna della citta 
ha polarizzato I'attenzione de-
gli urbanisti da Morris ai no-
stri giorni, nei limiti di un im
pegno soprattutto morale, ideo-
logicamente concluso, nonostan-
te ogni presunzione. nella sfe-
ra culturale e politica deter
minate la citta speculativa. 

E' la ricerca di soluzioni par-
ziali, difensiva dei livelli ba 
se di organizzazione e di vita 
dei lavoratori. che non sower-
te Vorganizzazione della citta 
speculativa, ma la completa e 
ne risolve alcune carenze nella 
sempre piu complessa rete di 
funzioni specializzate, in parti-
colore dei consumi e del traf-
fico. 

In questo ambito vanno po-
sli anche i piu illuminali tenta-
tivi di soluzione del bifronti-
smo: residenza operaia e cit
ta speculativa: la proposta 
di € Cite" industrielle » di Gar-
nier, Vesperimento condotto 
dalla Amministrazione sociali-
sta di Vienna, nel 19191929. 
con I'inserzione di residen
za economica nell'aggregato ur-
bono dominante, in reciproco 
condizionamento. 

L'impostazione sowertitrice 
del problema della citta risale. 
secondo Aymonino. ad Engels 
che argomentando I'esigenza di 
trasformazione di tutti gli al 
loggi urbani, e non soltanto 
Vinterazione della residenza 
operaia in un contesto immw 
tato. da fondamento aU'ipote-
si di una nuova citta ove la 
parte soggetta. la citta ope 
raia. divenga organizzativa-
mente prevalente e catalizza-
trice dell'assetto urbano. 

La condizione politica rivolu 
zionaria in Unione Sovietica. la 
proprieta pubblica di tutto il 
suolo. consente di verificare in 
esperienze diverse la nuova 
ipotesi. Le cittd lineari. teoriz-
zate o sperimentate. il siste
ma di urbanizzazione conlinua 
del territorio in relazione alle 
linee di energia e di trasporto 

f elaborato dalla SASS. il piano 
regolatore di Mosca del '32, co 
stituiscono diverse proposte di 
ristrutturazione globale della 
citta. in parallelo con la riro 
luzione sociale in atto. che in 
dirizzano anche le realizzazio 
ni posteriori. 

Aymonino nota come la cittd 
sovietica. nel lungo travaglio 
sperimentale, pur avendo con 
quistato neWintegraztone delle 
componenli. una c notevole uni 
formita urbano altrezzata *, 
non risolve la quest ione di fon 
do: della dicotomia tra cittd e 
campagna, dei rapporti tra 
cittd e territorio. riflettendo la 
mancata realizzazione di un 
rapporto non subordinato tra 
agricoltura e industria. di equi
libria tra le due produzioni; 
prospettiva in cui va vista la 
concreta realizzazione della cit
td socialista. 

L'analisi della storia della 
cittd, condotta da Aymonino, 
i chiara e per molti versi U-

II quartiere Tuscolano a Roma 

iumiuanfe. ed indica precise 
ipotesi di ricerca per la citta 
futura: il superamento del fun 
zionalismo settoriale dell'orga 
nismo urbano. I' eliminazione 
del contrasto tra cittd e cam 
pagna, nell'invenzione di una 
struttura nuova come contenu-
to e come forma, caratteristi-
camente urbana in ogni sua 
parte, in continuo complesso 
sviluppo: capace dell'inseri-
mento nel sistema della cam
pagna come scelta alternativa, 
in uguali condizioni di livello 
di vita; potenzialmente idonea 
€ ad accogliere, riflettere ed 
esprimere le cento maniere 
diverse di interpretare la real
ta odierna >. 

Realta dinamica in cui, i 
inoltre da notare, lo sviluppo 
del settore terziario, il molti-
plicarsi dei lavoratori-impiega-
ti e il fenomeno piu appariscen-
te. dilatante con rapiditd estre-
ma. e con diversi accenti. la 
problematica di rapporto tra 
la cittd dominante, regolatrice 
a suo fine delleconomia e del 
la cultura, e I'intorno residen 
ziale. Con il presentarsi con-
temporaneo di due fenomeni 
nuovi capaci di una nuova de-
terminazione del rapporto cit-
td-campagna: la ruralizzazio-

ne cioe di attivitd fino ad oggi 
tipicamente cittadine, di edu 
cazione, ricerca e decisione, e 
la specializzazione in senso ur 
bano industriale delle attivitd 
agricole, per le quali e* sem
pre piu ridotta I'esigenza di 
spazio produttivo. 

Discutibile appare, peraltro, 
l'analisi condotta da Aymoni 
no sulle relazioni tra politica 
e urbanistica. 

Pur riconoscendo neH'urba 
nistica due campi fondamenta-
li, essenzializzabili nei termini 
della pianificazione territorio-
le e della composizione urbana 
o t town design >, cui competo 
no metodologie critiche diver 
se. Aymonino ricompone i due 
termini in una disciplina spe 
cifica, Vurbanistica, cui riven-
dica capacitd di c previsioni at 
tinenti i fatti urbani stessi >. 
di autonoma elaborazione. che 
pud. o meno, trovare coinci 
denza con Velaborazione poli 
tica. 

Ci sembra che un'analisi piu 
attenta dei due termini dell'ur-
banistica accolti da Aymonino: 
pianificazione territoriale e 
composizione urbana, possa pa 
lesare un nesso qualitativa-
mente diverso tra questi e la 
politica, ed in conseguenza una 

piii complessa relazione tra 
politica ed urbanistica. 

Ad evitare il rischio di con 
trapporre alia semplicislica te 
si di un rapporto meccanico 
politicaurbanistica, asserzioni 
altrettanto semplificatorie. 

Una immediata analisi strut-
turale della disciplina urba
nistica tende a rivelare che 
uno (ed uno solo) dei termi
ni indicativi: la composizione 
urbana. si manifesto quale for
ma di conoscenza (od operati-
vitd. il che $ lo stesso) deter
minate in senso normativo 
I'oggetto cui si rivolge; espres 
sa pertanto significativamente 
dallo stesso oggetto. qualifica-
to da una coerenza necessaria 
tra gli elementi componenti. 
tra essi e la struttura globale. 
tra contenuto e forma. 

Conoscenza quindi capace di 
autonoma elaborazione, di pro 
pria storia, per la tendenza ad 
una finalitd. comune all'ogget-
to ed al soggetto. che ne co-
stiluisce nel contempo la ve
rifica: la idoneitd ad inserirsi 
in una piii ampia struttura del 
lo stesso tipo; al limite nella 
totalitd del movimento storico 
culturale. 

La pianificazione come disci 
plina. d'altra parte, pud con-

stderarst strutturalmcnte simi 
le alio scienze cd alle tvenicha 
scientifiche fisico clnmwhe. spe-
cifiche e generalizzabili nella 
ricerca di un massnno di intel 
ligibilitd della sezione di real
ta cui si applica; non sm>cct-
tibile tuttavia di processo au 
tonomo, con una sua logica in
terna, cioe di storia indipen 
dente dalle finalitd economiche 
e sociali, pena la sun nlicna-
zione. nel dtstacco e iwlln (lis-
sezione della globalitd nntu-
rale ed umann. (Come, per por 
tare un esempia macrowopico. 
pud accadere alia fisica qunn-
do dall'intclliqenza della ma
teria perviene alia bawha ato
mica). 

Quando la piamHcazione ur
banistica intcrvenga alia tra
sformazione della realta m sen
so non alienato. e pertanto li-
berativo della prassi umana. 
quindi finalistico. viene a quali 
ficarsi, oltre il suo ruolo di 
teoria specifica ed autonoma, 
come elcmento coerente di una 
piu ampia conoscenza. siqnifi-
cativa e normativa. della real
ta; in defimtiva della politica 
e di una precisa volition di in-
tegrazione 

Quanto accennato rale ad af 
fermare. ancor piii die una te
st. un'esigenza di ulteriore up 
profondimento del dibnttito sul 
tenia del rapporto volition ur
banistica. 

Per il pericolo die I'* auto-
nomia » prospeffafa da Aymn 
nino, se non correttamente di-
ntensionata nel suo valore qua-
litativo, possa. contro ogni in-
tenzione, avallare un vizio ideo
logico, denunciato peraltro dal
lo stesso Aymonino con le pa 
role di Engels: « I'utopin snrqe 
quando ci si propone, m base 
alle condizioni attualmente e-w-
stenti, di prescrivere la for
ma in cui dovrebbe essere ri-
solta questa o quella enntrad-
dizione deU'attuale societa » 

Parole sempre valide nei con
fronti deqli architetti urbani
sti che da oltre mezzo secolo 
sulla base della polemica offer-
mazione di Morris: che i'ar-
chitettura * rappresenta Vinsie-
me delle trasformazioni opera
te sulla superfice terrcstre in 
vista delle necpssitd umane ». 
ampliando ancor piii t'astprto 
dall'ambiente alia societa. ten-
dano vanamente a presumersi 
autonomi modifteatori della 
realta 

Vittorio de Feo 

S C I E N Z A 

COSE L ERG0N0MIA ? 

L'obbiettivo e: adattare 
il lavoro all'uomo 

Un problema che va affrontato nel momento in cui si progetta la macchina, si prepara I'ambiente in 
cui operera il lavoratore, si decidono le mansioni e i turni - Sotto accusa a Carrara INAIL ed ENPI 

Una nuova espressione si va 
imponendo nel mondo scient i f i 
co della medicina del lavoro in 
I tal ia e tanto piu al l 'estero, 
c I'ergonomia ». che sarebbe lo 
studio dell 'adattamento del la
voro al l 'uomo per ottenere la 
situazione piu favorevole al 

j benessere dei lavorator i ed in 
sieme a 11 economia col let t iva. 
rovesciando i l rapporto attua-
le che vede invece luorno adat 
tato al lavoro. 

Secondo questa nuova scien-
za. o meglio questa nuova ap-
plicazione delle scienze (medi 
c ina. psicologia. ingegneria. 
ecc.) i l problema della sicurez 
za del lavoro non dovrebbe 
piu essere affrontato solo a 
val le. cioe a macchina gia in 
movimento. bensi a monte. al 
momento in cui si progetta la 
macchina. si prepara I'ambien
te d i lavoro. si decidono le 
mansioni e i turn i Appena su-
bito evidente che pregiudizia 
le assoluta della validita e del 
la reale applicazione d i questi 
pr incip i innovatori § quella d i 
ottenere la pubblicizzazione de-
gl i is t i tut i e dei centr i che si 
dedicano alia ricerca e al io stu 
dio. per evitare che ancora una 
volta sotto i l nnantn togato di 
ermell ino si nasconda in realta 
I'ipocrisia deH'interesse pr ivato. 

In una fase di passaggio dal 
la razionalizzazione all 'automa-
zione dei processi tecnologiri 
come quella che caratterizza i l 
momento attuale. sarebbe al t r i -
menti non poco dif f ici le sfug-
gire alia tentazione di perfezio-
nare la macchina e I'ambiente 
per ottenere piuttosto una mag-

giore produtt iv i ta per I' impren-
di tore che una maggiore sicu
rezza per i l prestatore d'opera. 

Come realizzare nel nostra 
paese. ed in genere in tu t t i i 
paesi a regime capitalistic^), un 
sistema e delle strutture che 
possa no dare ai lavorator i la 
garanzia che non si compia an
che questa opera zione scienti
fic^! ai loro danni . e tmpresa 
tanto ardua che meriterebbe 
ben al t ro impegno d i quello che 
oggi si tende in genere a de-
stinare alia realirzazione del 
c fondamentale d i r i t to » alia sa
lute. Tutta l'impostazione del 
problema e ancora ben lontana 
da un'analisi e da una cr i t ica 
sufficienti a delineare con chia 
rezza le cause di fondo di un 
sistema nel quale e molto piu 
sorprendente che si rompa la 
macchina anziche I'uomo: tanto 
che puo essere addir i t tura cau 
sa d i scandalo. piu o meno sin 
cero. i l solo mettere in dubbio 
che i l metodo assicurativo e 
legislative f inora applicato sia 
i l piu idoneo a trovare la so
luzione. 

E' quanto 6 awenuto ad 
esempio all ' interessante « Con-
vegno sull'Tgiene del lavoro e 
sugli inquinamenti indust r ia l i» 
organizzato recentemente dal 
comune di Carrara sotto I'egi-
da del Ministero della Sanita. 
nel quale i rappresentanti del 
I N A L e dell 'ENPT (che sarebbe 
c la prevenzione • per antono-
masia) si sono sentit i ofTesi dal
le relazioni che hanno condotto 
una cr i t ica stnrico-politica al 
sistema d i cui i due enti in pa
rola sono le colonne portant i . 

La disordinata veemenza del
la loro repl ica, propr ia di chi 
e stato troppo r isparmiato in 
passato tanto da adagiarsi pi 
gramente al d i sopra dei giudi 
zi a l t ru i . non ha potuto perd 
smentire le due ver i ta essen-
zial i loro contestate. e cioe per 
i l p r imo. I ' lNA IL . d i essere 
essenzialmente 1'istituto d i as-
sicurazione degli imprendi tor i 
contro i rischi delle azioni g in 
diziar ie promosse dagl i infortu-
nat i per responsabilita c iv i le e 
penale. e per i l secondo. TEN 
P I . d i essere emanazione diret
ta dell 'Assolombarda pr ima 
(18JH — auspici e promotor i 
pr inc ipal i Pi re l l i e De Angelis) 
e della Confindustria poi (1912. 
enn uno Statuto t ipicamente fa 
scista. divenuto legge nel 1938, 
che at t r ibuiva agl i industr ial i 
anche i l d i r i t to d i nominare i l 
Presidente!) Non e a caso che. 
con radic i d i questo genere. i 
f ru t t i degli studi e delle r i -
cerche contensano immanca-
bi lmente i l sotti le veleno d i 
parte che l i rende indicesti e 
inattendibi l i . come le statist i 
che che conducono al sorpren
dente ed incredibi le risultato 
che circa I'fifl% degli in for tuni e 
malat t ie professionali sono da 
addebitarsi a l cosiddetto c fat-
tore umano > (delicato eufemi 
smo per intendere la respnnsa-
bi l i ta dei lavorator i ) . mentre 
solo i l 2b% awe r rebbe per le 
condizioni d i lavoro (ma i . ov 
viamente. per responsahilita d i 
retta del l ' imprendi tnre) . 

I I Convegno d i Carrara ha 
avuto i l grande mcr i to di met
tere. senza la solita miscricor-

dia dei consessi scienti f ic!, i l 
di to su queste piaghe. a r r ivan 
do f ino a prnporre nella mo-
zione conclusiva un'al ternat i 
va valida che ha ricevuto an
che I'avallo del Ministro della 
Sanita: nel progressivo supora 
mento del sistema assicurativo. 
che condiziona la legge cosi co 
me la scienza ed i l suo sv i lup 
po. i l Comune e la Provincia. 
e tanto pi i i la Rcgione. rappre-
sentano i nuovi pi lastr i sui qua
l i deve fa r perno un efficace 
« Servizio di Medicina e Inicne 
del lavoro» su basi puhhlici-
stiche. e non piu pr ivat ist iche 
come quelle at tual i . cosi co
me indicato dalla Messa « rac 
comandazinne » del l 'Uff icio I n 
trrnazionale del Lavnro f in dal 
1919 

Alia inaccettabile proposta 
ora aU'esame del Consiglio Su-
periore di Sanita. secondo la 
quale * i l medico di fabbrica » 
vedrrhbe istituzionalizzata la 
sua dipendenza dal datore di la
voro. la mo7i*one stessa contrap-
pone I 'attribuzione d i ampi no-
ter i d i control lo e d i intervento 
al l 'Uf f ic io Sanitario Comunale. 
gia oggi possibile at traverso 
una piu ampia ed estensiva 
interpretazione delle leggi vj-
genti Solo cosi. sottraendola 
al camuffato interesse pr iva
to e restituendola ai suoi di-
ret t i interessati , la medicina 
del lavoro potra r iprendere fl 
cammino tracciatole nella pa-
t r ia d i Ramazzini . Loriga e 
Dcvoto. 

Mario Cennamo 


