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In un incontro a Budapest con 
un gruppo di patrioti, 

Lukacs parla della Grecia 
Dal nostro corriipondente 

BUDAPEST, febbraio 
Una delegazione del Co-

mitato degli emigratl politi-
ci greci che vivono In Un-
ghcria si fe Incontrata con 11 
grande filosofo e pensatore 
marxista, compagno Gyorgy 
Lukacs, per discutere sugli 
ultiml sviluppl della situa-
zlone greca. La delegazione 
ha presentato una dettaglia-
ta relazlone sugll avvenl-
mentl segultl al colpo di 
Stato del colonnelli e ha 
messo in luce 11 tentatlvo 
della giunta di mascherare 
11 vero volto della dittatura 
con la conccssione di una 
amnlstia, con la promcssa 
della Costitii7ione e del ri-
pristlno del Parlamento. 

Ha pol preso la parola 
Lukacs: «Anche il regime 
di Saigon — ha detto il fi
losofo — ha la Costituzione 
e 11 Parlamento E per quan-
to riguarda l'ahhellimento 
della dittatura pure in Spa-
gna e avvenuta la stessa co-
sa. Ma a proposito degll av-
venimentl greei di questi ul
timl glnrnl la mia oplnione, 
stil fatto che 11 re torn! o 
rimanga aU'estero, e questa: 
si tratta di una questione di 
secondo piano. Perche non 
camhiora 11 contenuto so-
stanziale del regime ». 

II filosofo ungherese e pol 
passato alia questione del 
fattorl stranierl connessi al 
colpo di stato militare gre-
co, mettendo in rilievo la 
contraddizione fra le affcr-
ma7ioni sulla pace e la de-
moera?ia dei dirigentl degli 
Stati Unitl e l'attivita del-
rimperialismo americano e 
della CIA. 

Lukacs ha sottolineato che 
11 colonialismo aveva sin dal 
diciassettesimo secolo la ca-
ratteristlca di avere appog-
giato nci paesi colonizzati le 
forze piu reazionarie. c Vo-
glio dire — ha aggiunto — 
che quel che vediamo ora 
nel Vietnam, pud anche es-
sere considerato come la ri-
petizione della politica in-
glese nel diciassetteslmo se
colo In India. Le condizioni 
generali, naturalmente, cam-

5hiate: anche i metodi sono 
divers!, ma la sostanza so-
ciale della politica del colo
nialist! non e mutata ». 

La dittatura 
di Horty 

« Nol ungheresl — ha con-
tinuato Lukacs — abbiamo 
varie esperienze nella que
stione deH'intervento impe-
rialista straniero. Nel 1919 
la dittatura del proletariate 
cadde e al suo posto venne 
Introdotta la dittatura di 
Horty. Gil awenimenti di al-
lora non avrebbero avuto 
questo corso se le democrazie 
borghesi, francese e inglese, 
non avessero appoggiato 
Horty. Questi due paesi, da 
allora, si sono relativamente 
indeholiti e attualmente non 
sostengnno il loro vecchio 
ruolo. Ora sono gli Stati 
Uniti ad avere assunto il ruo
lo di dirigere la reazione in 
campo mondiale. A mio awi-
so. quindi. il colpo di stato 
militare greco 6 il primo ten-
tativo dcH'imperialismo ame
ricano in Europa che ha per 
scopo quello di fare dei pae
si appartenenti al mondo li-
bero degli stmmenti propri. 
II sistema della dittatura 
militare in un paese dipen-
dente e sempre favorevole 
per I'trnperialismo straniero; 
corrisponde di piu. ai suoi 
obiettivi. In tal senso, il 
colpo di stato militare ef-
fcttuato in Grecia e un av-
venimento che solleva pro
blem! di vasta importanza 
intemazionale ». 

La delegazione ha pol in-
formato Lukacs sulla lotta 
dei patrioti greci contro la 
dittatura e suH'ampiczza del 
movimento intemazionale di 
solidarieta che appoggia ta
le lotta. 

— Quali sono, a suo av-
viso — hanno chiesto i gre
ei a Lukacs — i compiti de
gli intellettuali, in questo 
movimento di solidarieta? 

€ Io penso — ha rispo-
sto il filosofo — che agli in
tellettuali dcll'Europa occi-
dentale spettano compiti 
particolari, perche e noto 
che quando protestiamo noi 
dei paesi socialisti, la rea
zione presenta le cose co
me se fossimo mezzi della 
"azione politica di Mosca", 
ecc. Ripeto: gli intellettuali 
francesi, italiani, inglesi e 
degli altri paesi, possono fa
re molto per aiutare le for
ze democratichc. Se pren-
diamo in esame lo sviluppo 
degli awenimenti riguar-
danti il Vietnam, possiamo 
pcrd constatare che gli in
tellettuali hanno dato un no-
tcvole contributo p*r isola-
re la dirczione degli USA e 
per la diffusione, negli Sta
ti Uniti, del movimento de-
mocratico e per la pace. Non 
tlo a sostenere che questo 
bolamento sia direttamente 
• i csclusivamente risultato 

dall'attivita degli intellet
tuali; dico solo che gli in
tellettuali europei hanno da
to un grande contributo ». 

« Per quanto riguarda la 
Grecia, gli intellettuali eu
ropei e di tutto il mondo 
hanno il compito di dare un 
considerevole aiuto morale e 
politico ai combattcnti della 
liberta in lotta contro la 
dittatura, siano essi libcrali, 
borghesi, comunisti, oppure 
aderenti ad altre correnti po-
litiche, purche siano nemici 
della dittatura. L'appoggio 
degli intellettuali pud con-
sistcre in azioni di protesta 
e di solidarieta, nella orga-
nizzazione di gruppi di stu-
diosi per esaminare la situa* 
zione in Grecia, nella prote-
zione offcrta alio vittime 
della dittatura, ecc. 

Uunita di 
tutte le forze 
« E' gia, per6, in funzio-

ne il movimento di solidarie
ta che forma, in modo sem
pre piu energico, una opi-
nione pubblica tale da ren-
dere difficile la sussistenza 
della dittatura. Gli intellet
tuali greci debbono agire in 
questo senso non solo per la 
responsabilita che provano 
verso il loro popolo oppres-
so, ma anche verso tutti i 
popoli, perche il tentativo 
americano di creare la dit
tatura in Grecia rappresenta 
un pcricolo per tutta l'Eu-
ropa ». 

Nel corso della conversa
zione, la delegazione ha fat
to poi riferimento al carat-
tere che ha assunto il « ter-
rore » in Grecia. 

— E* stato affermato — 
hanno detto i greci — che la 
giunta si presenta con una 
veste di anticomunismo sfre-
nato di carattere tipicamen-
te fascista. E sehbene in-
fierisca i maggiori colpi al
ia sinistra, applichi metodi 
barbari nei confronti dei 
suoi dirigenti, quadri e so-
stenitori tra i quali alcuni 
sono stati uccisi e altri han
no la vita in pericolo, nello 
stesso tempo la giunta per-
seguita tutti i partiti poli-
tici, arrestando uomini po
litic! e personality militari 
che appartenevano ai piu 
diversi schieramenti ». 

• Secondo me — ha ri-
sposto Lukacs — e inim-
maginabile la politica delta 
persecuzione dei comunisti 
senza la persecuzione di tut
te le tendenze democratiche 
progressiste. Alcuni possono 
affermare il contrario e cioe 
che vengono colpiti solo ! 
comunisti. ma, nella pratica, 
si colpiscono tutte le forze 
progressiste. II periodo suc
cessive alia prima guerra 
mondiale fornisce ricche 
esperienze internazionali a 
proposito di governi che co-
minciarono con la persecu
zione dei comunisti e passa-
rono poi alia reazione feu-
dale. Praticamente 6 impos
sible procedere diversamen-
te. E' istruttivo l'esempio 
dell'attuale Germania occi-
dentale: nella Germania oc
cidental il partito comuni-
sta tedesco e stato messo al 
bando, i comunisti sono stati 
messi fuori Iegge. In questo 
clima politico, perd, sono sor-
ti e si sviluppano partiti po-
litici fascisti o semifascisti 
che mettono in pericolo la 
democrazia e la pace, e la 
cui attivita, naturalmente, 
non e ostacolata da nessuno. 
Ripeto: non si pud applicare 
la politica della persecuzio
ne dei comunisti senza la 
persecuzione di tutte le forze 
progressiste. Questa afferma-
zione vale per tutti i paesi; 
non ci possono essere distin-
zioni. Se, eventualmente, in 
Francia fosse iniziata la 
persecuzione dei comunisti, 
sarebbe da attendersi anche 
la persecuzione di Sartre. 
Possiamo dire Io stesso per 
llnghilterra, a proposito di 
Russell. Concordo quindi pie-
namente sul fatto che in Gre
cia la dittatura non pud — 
e neppure vuole — limitare 
la politica delle persecuzio-
ni solo ai comunisti. Percid, 
come risposta, e necessaria 
1'unita di tutte le forze ». 

La delegazione ha poi in-
formato Lukacs sulla dema-
gogica propaganda ideologi-
ca della giunta militare di-
retta a sostenere che il regi
me e basato ed agisce nello 
spirito della • cultura cri-
stiana greca >. La delegazio
ne ha fornito un valido csem-
pio su come venga falsificato 
lo spirito della eredita anti-
ca e come si abusi di esso. 

— Cosa significa l'antica 
cultura greca per la civil ta 
europea, owero quali sono 
i fattori che fanno si che un 
popolo europeo applichi la 
propria eredita culturale in 
modo creativo, per il proprio 
sviluppo ulteriore? hanno 
chiesto t greci a Lukacs. Tl fi
losofo ungherese ha rispo-
sto facendo presente che per 
prendere posizione nci con
front! delle affermazioni del
ta giunta sarebbe necessario 

analizzare concretamente lo 
sviluppo storico della Gre
cia e le nuove condizioni so-
ciali e culturali greche. «Io 
perd — ha aggiunto — non 
ho avuto occasione di farlo, 
quindi non posso che forni-
re le mie osservazioni in me-
rito alia cultura greca odier-
na; cultura che desta inte-
ressa non perche e tradi-
zionale, ma perche ha una 
voce fresca e decisamente 
europea ». 

«II popolo greco di oggi — 
ha aggiunto Lukacs — con 
le sue lotte sociali e con la 
sua cultura si presenta con 
problemi moderni e con que
sto da atto della nuova cor-
rente che tende verso il nuo-
vo, che si manifesta oggi 
in tutta 1'Europa. Tutto cid 
viene da noi seguito con il 
piu grande piacere e con la 
piu grande simpatia. Ed e 
per questo che guardiamo 
con profonda indignazione 
agli awenimenti greci dove 
la reazione blocca, con la 
violenza militare, ogni svi
luppo. Nella storia moderna, 
traiamo perd, la speranza 
che anche questa dittatura 
avra vita breve ». 

A proposito dell'eredita 
greca classica, Lukacs ha poi 
detto che ouesto problema 
non vale solo per il popolo 
greco, ma per tutto il mondo. 
« Pensiamo un po* al fatto, 
per esempio — ha prosegui-
to — che le scienze naturali 
e la filosofia sorta dalle 
scienze naturali sono nate 
insieme alle citta ioniche. 
Se noi oggi, in qualche mo
do, ci occupiamo della scien-
7a, siamo i successori dei fi-
losofi naturali ionici, essen-
do pure tedeschi, inglesi o 
francesi. Cosl e anche la si-
tuazione nell'arte. Le grandi 
forme della poesia europea 
sono state create da Omero 
e dai tragici greci ». 

La cultura 
della Grecia 
•Lessing nel XVIII seco

lo, a buon diritto ha potuto 
scrivere che, praticamente, 
nel dramma di Sofocle si ma
nifesta la stessa maturita 
della sostanza del dramma, 
che i contemporanei hanno 
tanto stimato in Shakespea
re. Owerosia, la Grecia e la 
culla delle grandi forme ar-
tistiche di tutta la letteratu-
ra europea. E lo stesso pos
siamo dire, sotto certi aspet-
ti, anche per l'arte figurati-
va, perchd senza la scultura 
greca, la scultura europea 
non sarebbe immaginabile 
fino ai giorni nostri. Solo po-
chi anni fa e morto il gran
de scultore francese Mail-
lol, e non sarebbe possibile 
immaginare Maillol senza la 
scultura greca. Anche noi 
ungheresi possiamo dire la 
stessa cosa. Pensiamo al no
stro grande scultore scom-
parso recentemente, Beni 
Ferenczi. Anche l'arte di Fe-
renczi b inimmaginabile sen
za la scultura greca. Cosic-
che si pud dire che noi che 
viviamo nella cultura euro
pea non potremmo neppure 
prendere respiro, non avrem-
mo neppure un pensiero sen
za basarsi sulla cultura gre
ca. Questo, naturalmente, 
non vuol dire che vogliamo 
imitare i greci, ma vuol dire 
che tutto quel che definia-
mo culture, a cominciare dal
le scienze naturali e dalla 
filosofia fino alia scultura, 
tutto & sulla base della tra-
dizione greca. Tutt'al piu 
posso dire che la pittura e 
la musica non possono esse
re ricondotte a fonte greca, 
sebbene conosciamo pittura 
e musica greca ». 

Lukacs ha poi aggiunto 
che Io sviluppo di una nazio
ne dipende fondamentalmen-
te dal fatto di essere capace 
di organizzare la propria vi
ta e sviluppare le possibi-
lita sociali interne a secon-
da delle esigenzc attuali del 
progresso. E ha concluso: 
«Quanto piu un paese si 
sviluppa nella direzione del 
progresso, tanto meglio e 
in modo piu creativo si ser
ve dei valori deU'ercdita cul
turale. Se applichiamo que
sta tesi per la Grecia, possia
mo dire che i greci di oggi 
tanto piu sono fedeli alio spi
rito dell'eredita antica, quan
to meglio prendono parte 
alia nuova cultura europea 
e mondiale in sviluppo; cosa 
che perd e possibile solo sul
la base del progresso gene-
rale della societa. Regimi, 
perd, come la dittatura mili
tare greca, non possono es
sere promotori ne dello svi
luppo sociale generale, ne 
dello sviluppo culturale. An
ti, al contrario, ne sono di 
freno ». 

La delegazione del Comi-
tato dei greci, congedandosi 
ha poi ringraziato il compa
gno Lukacs per il significa-
tivo incontro con il quale il 
filosofo ha voluto dare un 
valido contributo al movi
mento di solidarieta con le 
forze democratiche greche. 

Carlo Benedetti 

Letterada I mercati generali immortalati da Zola (le Hol

ies) saranno trasferiti al sobborgo di Rungis 

Trapianto del«ventre» 
per la Parigi del 2000 

Dura da un secolo il dibattito sul trasferimento di una tipica parte della citta mercantile e popolare - La 
ricerca di una adeguata soluzione urbanistica - Le intenzioni monumentali di De Gaulle e Malraux - II 
prefetto che censura gli architetti - Grido d'allarme lanciato dai comunisti - Una Washington francese? 

Maurice Doublet, prefetto di Parigi, indica i progetti delle nuove « Halles » 

PARIGI, febbralo 
Tra qualche mese — verso 

la fine di quest'anno. In ognl 
caso — Parigi subira un'ope-
razione dl trapianto destlnata 
ad alterarne, su una superfi-
cie di oltre ventl ettari collo-
cata nel cuore stesso della cit
ta, quel disegno urbanistico 
e architettonico rimasto prati
camente Intatto nel corso de
gli ultimi cent'annl. Non si 
trattera dl un trapianto del 
cuore ma del « ventre »: cioe 
del trasferimento del mercati 
generali (Halles), che Zola 
aveva appunto Immortalato 
come a i) ventre di Parigi», 
da quel grande quadrilatero 
compreso tra il Louvre e la 
splendida Place des Vosges 
al sobborgo dl Rungis, non 
lontano dall'aeroporto Inter-
continentale di Orly. 

I pianilicatori 

di De Gaulle 
L'ODerazlone era dlventata 

necessaria e improrogabile: 
sorte nell'attuale spazlo attor-
no al 1183. sotto Filippo Augu
sto, trasformate In mercato 
coperto daU'architetto Baltard 
al tempi di Napoleone III. le 
Halles erano diventate — con 
le loro colonnette e i trailed 
di ferro, le tettoie di vetro, 
I'intrico dei vicoli e gli odo-
ri pungent! — un gigantesco 
anacronismo. Una forte all-
quota dei 9.500 • clochards a 
recensiti a Parigi vl trovava-
no riluglo e sostentamento. 
I nottambull indigent e le 
agenzie turistiche ne avevano 
fatto il centro di tutte le scor-
ribande gastronomiche nottur-
ne. Ma il pittoresco dl que
sta umanita accaldata in con-
trattazionl d'ogni genere ftno 
all'alba, di questa mostruosa 
concentrazione dl tonnellate 
di came appena macellata. di 
legumi, di frutte, scaricate 
ogni notte da cinquemila au-
tocarri che bloccavano una 
parte considerevole del cen
tro pariglno, non bastava plti 
a giustificarne Tesistenza In 
una delle zone nevraleiche del
ta citta. 

Da un secolo Parigi ne dl-
batteva il trasferimento altro-
ve. E la decisione del trapian
to, presa nel 1963, sara realiz-
zata finalmente entro questo 
anno, allorche saranno termi-
nati 1 lavori di allestlmento 
dei moderni mercati generali 
di Rungis. 

Col trasferimento delle Hal
les scompare una parte tipi
ca della vecchja Pangl mer
cantile e popolare, bottegala 
e libertina. Gia la trasforma-
slone ormal ultimata dl Mont-
parnasse, cot suoi edif icj am-
minlstrativi e la sua a tone* 
di vetrocemento (l'architettu-
ra ada lmballagglo* — come 
la chiamano gli soontenti) 
sembra aver condannato ad 
una vita ngorosamente asetti-
ca e priva dl fantasia questo 
vecchio quartlere che fu uno 
dei piu vivaci e culturalmente 
atuvl nei prtml deoenni di 
questo secolo. Ora e la volta 
delle Halles, e basterebbe que
sto fatto a spiegare 1 ma-
lumori suscitatl dal loro tra
sferimento. Ma c*e deH'altru, 
Tutta la fitta rete di com-
mercl florita attomo al mer
cati rischia di riceverne un 
colpo mortale. Gia si dellnea 
il problema che oostituira. per 
tutti 1 macellai e 1 frutuven-
doli di Pangi, 1'obbligo dl an-
dare a rifomirsi quotidlana-
mente a Rungis. I prezzi al 
mlnuto aumenteranno. 

Ma siamo ancora e soltan-
to al marglnl del «tifone». 
La questione piu grossa, quel-
la attomo cui a'e gia aperta 
una gigantesca battaglla che 
vede impegnatl urbanisu, D-
naruderi, architetti, uomlnl po-
lltid a di cultura, e un'altra: 
« cosa a mettere in quello spa-
•lo che at rendera libera • 

attorno al quale sorgono case 
e palazzi costruiti tra il XIII 
e il XVIII secolo, una corni
ce unica e irregolare. che si 
insinua nel quadrilatero stes
so delle Halles e che per que
sto e minacciata di distruzio-
ne da pianificatorl non si sa 
bene se piu audacl o insen-
sati. 

Parigi sta dunque affrontan-
do in questi giorni — alia fine 
del mese e convocato il Con-
siglio della citta per discute
re deH'awenire urbanistico e 
sociale della zona — uno del 
piu Important! problem! dl 
trasformazione del suo cen
tro che mal siano stati af-
frontat! dall'epoca del « gran
de pianlficatore », dl quel ba-
rone Haussmann che aveva 
dato alia capitate francese la 
struttura e il disegno attuali: 
perche* decldere quello che 
verra collocato al posto delle 
Halles, I'architettura piii ade
guata alia cornice, gli istitutl 
che dovranno entrarvi, lo spa
zlo verde, le strade, i com-
mercl, 1 centri amministrati-
vi, di studio o di abitazione, 
vuol dire scegliere fin d'ora 
quello che sara il volto urba
nistico, sociale ed economico 
del centro pariglno neU'anno 
2000; vuol dire condizionre 
tutti gli altri plan! di ristrut-
turazione della citta gia ela-
boratl o in fase di ela-
borazione; vuol dire Inline op-
tare per cert! tnteressi piut-
tosto che per altri. 

Intanto il primo interesse 
che rischia di prevalere, e che 
e all'origine delle violente po-
lemiche di questi giorni, e dl 
natura politica. Pare che 11 ge
nerale De Gaulle e il suo 
c profeta», 11 minlstro della 
cultura Andre Malraux, pen-
sino infatti che la trasforma
zione del quartiere delle Hal
les si debba tradurre In qual-
cosa di monumentale, dl im-
perituro, in una sorta di mar-
chio etemo della Quinta Re-
pubblica nel cuore di Parigi. 

Re, lmperatorl e repubbllche 
avevano dato a Parigi monu
ment! d'arte u di prestigio: il 
Louvre, le Tuilertes, la Concor
de, Les Invalides, gli Champs 
Elyse"es, l'Arco di Trionfo, la 
Tour Eiffel. La Quinta Re-
pubblica vorrebbe dare a Pa
rigi, come monumento del 
suo passaggio nella storia 
francese, la riedliicazione del 
quartiere delle Halles. Quindi 
niente soluzioni frazionate o 
lottizzate, ma una soluzione 
d'insieme che risponda alle 
necessita della nuova struttu-
razione economico-soclale dl 
Parigi, al suo rlnnovamento 
architettonico e urbanistico, 
senza trascurare quella esi-
genza dl monumentalita lm-
posta dall'epoca, l'epoca del 
generale. 

II prefetto e la 
monumentalita 

Tempo fa erano stati pre-
sentati al giudizio della Mu-
nlclpalita di Parigi sei pro
getti di riedificazione ' del 
quartiere delle Halles, dovutl 
ad altrettanti architetti ed ur-
banlstl di fama. Ma prima 
ancora che 11 Consiglio si riu-
nlsse, il prefetto di Parigi sl-
gnor Doublet e intervenuto 
con una sua «memoria» di 
una ventina dl pagine che. in 
nome dell'esigenza del l'epoca, 
ha praticamente liquidato 
quattro dei sei progetti, vuoi 
per • una certa monotonia e 
rlgidita architettonica». vuol 
per msufticienza di quella 
monumentalita c h e cdovreb-
be contrassegnare 11 rlnnova
mento del centro di Parigi», 
vuoi inline per • mancanza dl 
carattere prestigioso ». Alia fi
ne il prefetto Doublet, esecu-
tore in terra delle volonta su
preme, ha sottoposto all'ao-
cettazione della Municipalita 

i due restanti progetti auspl-
cando tuttavia che il caratte
re del primo (architetto De 
Maiien), ispirato al desideno 
di creare un quartiere vivo 
e complesso, trovasse una ar-
monica fusione con la monu
mentalita del secondo (archi
tetto Faugeron), tutto pervaso 
da a una concezione risoluta-
mente contemporanea ». 

Sarebbe bastato molto me-
no per mettere il fuoco In 
una polemics gia a temrera-
tura elevata. I due progetti 
sui quail tl prefetto aveva be-
nlgnamente trattenuto la sua 
attenzlone sono stati addenta-
ti. vivisezlonatt e finalmente 
distruttl da una critica spie-
tata che aveva colto neU'in-
cauto intervento prefettizio la 
sollecttazione delle ambizioni 
del regime. In particolare e 
stato potverizzato il progetto 
che sembrava godere del fa-
vori deU'Ellseo, quello dell'ar-
chitetto Faugeron, autore tra 
t'altro del bel padiglione fran
cese all'esposizione dl Mont
real: una sorta di complesso 
edilizio-urbanistlco al llmite 
della piu spericolata fanta-
scienza con le sue costruzlo-
ni circolari, le strade-tobog-
gan. i giardini semmterrati. l 
negozi aerel, qualcosa a me-
ta strada — e stato detto aal 
critic! piu invelenitl — tra 11 
Colosseo di Roma e la citta 
di Brasilia. 

« Beliissimo — ha scritto dl 
questo progetto un'autorlta 
nel campo deU'architettura — 
costruitelo pure. Avete il mio 
benestare. Sul Massicclo Cen-
trale fara un effetto straordi-
nario. Ma. per caritA. non nel 
cuore di Parigi! ». 

Dopo questa impietosa 11-
quidazione dei progetti, la di-
scussione e ritornata alle ori
gin!. AU'epoca in cui git archi
tetti preparavano, nel loro 
studl, le soluzioni pjii o me-
no felici del problema, si dis-
se che essi stavano inventan-
do bottiglie dalle forrr>e piu 

audacl senza sapere che cosa 
vi sarebbe stato imbottighato. 
Ora, rotte le bottiglie, si ri-
parla del contenuto che do-
vra essere «versato» nello 
spazlo lasciato libero dal tra
sferimento delle Halles. 

Gli enlusiasmi 

di Malraux 
In verita le autorlta planl-

ficatrici avevano gia deciso, 
qualche anno fa, che al po
sto delle Halles avrebbe do-
vuto sorgere un quartiere • a 
domlnante culturale» p e r 
equilibrare l'lmponente avan-
zata del «collettl bianchi», 
cioe degli ufficl pubbllcl e 
privati, nella parte occtden-
tale della citta. E avevano an
che previsto, come perm di 
questa domlnante, la costru-
zione dl una biblioteca dl let-
tura pubblica e dell'Istltuto 
di architettura, generosi spa-
zl verdi, cinema, teatri. 

La soluzione era buona, ra-
zionale. Malraux ne era entu-
siasta. Poi gli interessl di par-
rocchia hanno mandato al
l's ria ogni cosa. Lo stesso mi
nlstro delta cultura ha accet-
tato che nello spazlo vuoto 
si insediasse 11 Mintstero del
le Finanze. lieto di recupera-
re quella splendida ala del 
Louvre attualmente occupata 
da Debre e dai suoi funzionari. 
II Mintstero delle Finanze. per 
rlnunciare al Louvre, ha chie
sto per se 120 mila degli 810 
mlla metri quadrat! dl super-
ficie abitabile che sarebbero 
stati « versatl » nel vuoto del
le Halles Centomlla metri 
quadri sono stati assegnati 
successlvamente al Centro In
temazionale degli affari. Cal-
colata la grossa fetta destlna
ta ai commerci e alle ablta-
zioni. si e visto che ben poco 
sarebbe rimasto agli edificl 

MOSTRA DI DOBRZANSKI A MILANO 

DAL PR0F0ND0 BUIO DELL'ESISTENZA 
UN'ASCESA ALL A LUCE DELLA STORIA 
Edmondo Dobrzanskt espo-

ne in questi giorni al MMo 
ne di Milano. 

Era una mostra attesa, the 
sta ottenendo un giusto e tar-
go consenso. E' raro, tnfattl, 
trovare un artista cosl osttna-
to nella ricerca di una di-
menstone morale • Itgurativa; 
cosi concentrato su di un so
lo untco lema; cosl tmmerso 
nella combustione dei propri 
sentimenlL E' questa sincera 
carica di fondo che, appunto, 
persuade nei suot quadri. 

Su di lui ha agilo proton-
damenie la cultura dell'espres-
sionismo. I centri della sua 
formaztone sono stati Milano, 
Trieste e Zurtgo, abbastanza 
toUt di suggestumi tn tale sen
so. D'ortgme mitteleuropea, 
Dobrzanski era d'altra parte 
incline a stmili tntlueme. A 
Ullano erano gli anni di • Cor-
rente* e Vespressionismo era 
dt cosa nel capoluogo lombar-
do. Sironi stesso, nei suot mo-
mentt ptii altt. era un esem-
pto espresstontsta. Egli ne 
scartava tstinttvamente tl lato 
utjtaale, ptk tipicamente ce~ 
lebrattvo e novecentesco, per 
tissare la sua attenzione sui
te pertierie urbane, su quelle 
citta spettralt tn bianco e ne-
ro che avevano caricato le 
strode e le piazze di De Chi-
rico di una latente angoscia 
sowerstva. Era cioe U ntchi-
Usmo dl Stroni che agiva nel
la zona piu segreta della sua 

emottvita. Ma del resto. a cor-
reggere Stroni, e'era I'amtctzla 
con Uorlottt, che a Brera fre-
quentava il suo stesso corso. 
Guttuso a Roma e Uorlottt 
a Milano gia guardavano al 
Picasso di «Guernica ». con
tro tl diffuso vangoghismo di 
mCorrente*. ha scelta politi
ca antifascista si identiticava 
con la scelta estetica dl que
sto particolare Picasso, dl cui 
esasperavamo Vinterpretazio-
ne, forzandone I fermtnl con 
violenza, talvolta con tmpteto-
sa rabbia. 

Quando Dobrzanski, nel '42. 
si ritugib in Svizzera, questa 
poettca di gruppo si era gia 
enucleata e Morlottt tncomin-
clava a tmpiegare nel suo la-
voro quelle energiche marca-
ture nert che torcevano le fi
gure e ne sottoltneavano il fu
rore. Qualcosa dt tutto cid. tn-
dubbiamente, Dobrzanski lo 
portb con si. 

La Svizzera non era diretta
mente toccata dalla guerra, 
ma il fuoco del contlitto ne 
lambtva le tronllere. Dobrzan 
ski ha vtssuto quel giorni tn-
tensamente. Cosl, dentro una 
solUudine dolente. turbala da 
nottzte terrtbili e tttta dt sgo-
mentt, gli prendeva.no forma 
nel petto le pnme vert tmma-
gtni della sua arte. 

Lo sforzo per tndtvtduare 
meglio i suoi motivi, per ren-
derli tn tutta la loro tntensi-
ta,tla parte piu accanita deU 

I'ultimo periodo creattvo dt 
Dobrzanski. tn cut egli pervte-
ne ai suoi ptii forti rtsultatL 
E' uno sforzo che tende ad 
evitare sia tl processo della 
deformazione espresstontstica 
che Vannullamento nel gorgo 
dell'tnformale: ta riduztone 
cioe dell'tmma0ne a un puro 
e generico grumo psicologico. 

II suo e un lavoro da mt-
natore Sembra che egli si 
apra la strada dentro blocchi 
di lucida antractte E da que 
sta scheggia'a oscurita ct man 
da i suot segnnlt dt luce, t 
suoi bagltort per gole. spne-
cature. fendtture, sfiatatoi So
no segnali umant. bagltort de 
sistenza dt quell'uomo contem-
poraneo che faridttd e le pre-
varicazioni dei tempt hanno 
costretto a vivere «tn toramt-
nibus petrae, tn caverna ma-
ceriae ». Non e'e cristallo, pie 
xtglas, allumtnto inotstdabtle. 
dt cui dispone la civtltd del 
consumt, che possa tar scor-
dare questa • realUt • La guer
ra e ttntta, ma le macene dts 
semtnate per I Europa non 
sono scomparse, hanno anzi 
allargato il loro domtmo. nco 
prono la terra, sono dentro di 
not E Dobrzanski ce le rimer-
te sotto gli occht: cost dal 

J ondo eststenziale st risale al-
3 storia. 
Le sue tmmagtnt sono equi-

volenti dt una palpttante ten-
stone tnleriore, tl traslato di 
una coscienza morale non 

astratta, non moraltsttca. ma 
tutta tntrtsa. grondante. dt 
emoztonalita. Sono tmmagtnt 
riconoscibilt anche se poUva-
lentu bunker-totem, cittaspac-
cato geologico. relttto bellico • 
reperto neoltttco; oppure 
uomtnt come supersUtt d'allu-
vioni e dtsfatte. vitttme d'of-
fese tnaudtte. 

E' questa particolare vtstone 
che tiene insteme le tmmagi-
nt dt Dobrzanski. comumcan 
dovt un tono solenne, qualco
sa che ne trasfigura ogni da
to tn struttura es%enztale. tn 
mtsura di grandezza Chi st i 
gia mteressato della sua ope
ra. un critico acuto e preciso 
come Gtlardom, ha messo pu
re tn evidenza le aftmtta spt-
rttualt che legano Dobrzanski 
alia generazione ptii tnquteta 
e provata degli arttstt svtzze-
ri, la generazione di Meyer-
Amden e di Wtmken. Chtssa 
dunque che da questa mostra 
non st rtesca a nsalire anche 
a loro: tl dtscorso potrebbe 
tarsi ptii aderente e comptu-
lo Ma Iincontro con Dobrzan
ski e gia ptu che sufftciente 
a tarci scoprtre una Svizzera 
ancora poco conosctuta, ben 
dtversa dall'immagtne utoptsti-
ca cosl targamente dtvulgala 
e celebrata, 

Mario De Micheli 

culturali. Insomma anche le 
vecchie Halles. invece dl di-
ventare un quartiere a «di>-
minante culturale », erano or-
mai votate al donnnio della 
burocrazia. del « collettl blan
ch! », delle calcolatrlcl elettro-
niche, cioe a un tipo di lnse-
diamento sociale in netta con
traddizione col carattere sto
rico economico e stortco-
culturale del vecchio centro 
parigino. 

Ora 11 problema di fondo 
e proprio questo. Parigi sta 
subendo, da qualche anno, un 
impressionante assalto della 
burocrazia, degli ufficl. Se la 
citta vera e propria — come 
rilevava in questi giorni L'Ex
press — ha quasi la stessa 
popolazlone del 1900 (2 millo-
ni e 800 mila abltanti). segno 
di una impossibilita quasi to 
tale dl far spazlo su larga 
scala alia nuova edilizia. la 
regione parigina, cioe la 
«grande Parigi n, e passata 
dai 6 milioni dl abltanti nel 
1945 al 9 milioni e mezzo re-
gistratl lo scorso anno 

Ogni anno 2000 appartamen-
tl del centro vengono « divora-
ti dagli uffici ed I loro anti-
chi inquilini, nella impossihi-
lita dl trasferirsi nelle nuo
ve e tnsufficienti case dl abi
tazione, t cui prezzi sono ab-
bordabtli soltanto dalla reren-
te iltte tecnologica, emigrano 
nell'estrema penferla, trasfor-
mata in un gigantesco dorml-
torio. Ma tnteri quartierl del 
centro parigino. un tempo vi-
vacisslmi di vita diuma e not-
tuma, ora muoiono alle sei dl 
sera, con ta chlusura degli 
uffici. 

Ristrutturazione 

sociale 
L'Ingegnere Louts Balllot, 

presidente del gruppo conii-
liare comunista. aveva lancia
to anni fa un grido dl allar-
me: • Parigi rischia dl diven-
tare una capitate dl funzio
nari e dl tmptegatl, una Wa
shington francese. Bisogna 
conservare a Parigi 11 suo vol
to attraverso la diverslta del
la sua popolazlone ». 

Di qui. o almeno In questo 
ordine dl Idee, era nato un 
piano dt • ristrutturazione so
ciale • dl Pangi teso a creare 
attorno al centro. e prevalen-
temente nella parte orientate 
della citta (per bitanctare II 
peso delle ammtnlstraztonl sa-
turantt ormal la parte ocd-
dentale) una serte dl c poll 
ammlnistrativi». In questo 
piano, perfezlonato e rtlancla-
to proprio in questi gloml, la 
riconversione del quartiere 
delle Halles era vista come 
un problema centrale e I'Idea 
di dare a questa riconversio
ne una domlnante culturale 
vi era rtconfermata come uart-
co modo per salvare quello 
che era ancora salvablle del 
carattere del centro clttadtno. 

Ma, come abbiamo visto, 
ben altri tnteressi minacctano 
lo spazio vuoto delle Halles e 
tutti I progetti che vorrebbero 
fame un'altra tsola di cultura 
sulla riva destra della Senna. 

La parola e ora al Consi
glio mumcipale che dal 28 feb
bralo al in marzo e chtama-
to a dibattere e a prendere 
le prime declstonl sull'aspet-
to che dovra avere questa fon-
damentale parte del centro 
parigino e qumdl tutto il cen
tro stesso. La battaglla e dl 
una eccezionale importanza e 
— per quel che Parigi ha rap-
presentato e rappresenta nel
la cultura mondiale — esuls 
dal conftnl della Prancta La 
sorte della Pangi del 2000 sta 
per essere decisa E e'e da 
impedire che la Parigi dt do-
man! sta una sorta di Washin
gton francese. una splendida 
e grande citta roorU. 

Augusta Pancaldl 
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