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UN LIBRO Dl IGNAZIO AMBROGIO 

II grande momento 
del formalismo russo 

E' quello del rapporto con le avanguardie poeliche del periodo 
rivoluzionario e in particolare con il cubo-fufurismo di Maiakov-
skij - Dalla critica impressionistica alia crilica dei significali 

Le doinanilo poste in quest! 
•nn i sill « fornidlisiiio » russo 
Irovano alruim rispuste esson-
l i a l i ncll'miiiliht puunrniiiica 
rho Iguuzin Amlirogio lia Inic-
ciato in un'iiilcrcssanlc Iralla-
cidiio a Inv i to univprsiliirio 
Formalismo e avaiiguardin in 
Itussia (Kdi lor i K iuni l i , pp 
262, I.. 2500). E fra le tanto 
floinando \ o r r r l rirnrilurr qiivl-
la clio ri^u.ml.i i l noniv slrsso 
•let niD\it i ir i i to. (.nine in.ii, 
dopo la r ivol i i / ione d'ollolm-, 
t i f l prinui <;ranil«* pac-o socia
l ism, si inaniTc-ln mi i n i l i i i / / o 
nrti.Mico ( l ie, a fMinlicue dalla 
plicliclia, pnm-va I'arrvntn sul-
)n « forma » pinllosto clir sui 
« rnii lenuli » rholu / iuunr i? K-
•istcva, ilunipie, una iloppia 
real la: ila un parte la lolla 
r ivolu/ ioi iar ia viltoriosn nH Ie 
lollo i-ivili o conlro le au'^ics-
sioni oslerne; ilall 'allra una lei-
trratura, o almctin una zona 
«H e.ss.i, d i e si Ir.istullava m i l 
In belle forme ereililalc dalla 
liorclic-i.i? 

Le elirl ictle m m rol^ono uiai 
nel svjiiin. Speriv se rin^anno 
e delilieralo. In re.ilta i for-
malisli sliuli .nann il « linuu.iK-
pio portico », ma nella eoii ir i -
di'iiza possihilo ilei sipnifieati. 
I I terniiiic clip servi a ( lrnnini-
nar l i , fu conialo tl.ii loro nv-
versari m i l inlnna/iunc peg* 
gioraliva (o <li disprcz/.o) come 
Kia nel lardo Olloccnlo fran-
ecso fu conialo con intenri imi 
nualoplie il lermine « dvcailen-
lo ». Ksso prentleva di niira 
YOpojnz n « sociela per lo 
Bludio ilella lingua poclica » 
norla prnprio nel 1017. Mo l i i 
ftcriltori parleciparono n quel 
griippn o ne furnno ispiral i : 
Sklovski j . Kjt'lienliaiun, Jakoh-
»nn, 0 . Hr ik , Tynianov, Vino
gradov, I ' rupp. Anehe qunnrio 
i formalisli furnno dispersi 
ilallo persci-uzinni, la loro in
fluenza si fceo scnlire nella 
cullura europea allrnverso ;;li 
eclii o lo riprrcii isioni rl ie si 
ehliero in al lr i paesi nei vari 
gruppi d' indir i7/o strii l lurali-
• la , a cominciaro dal circolo 
I inpuisl im di I'raga. 

JVeU'esaiiHiiaro lo premrssc, 
lo conseguenze, i mnlteplici lc-
gami di quesla grande vicenda 
rti l lura!e, Anihrogio va lien n i 
tre 1 l imi l i indicali dal t itnlo 
del suo l ibro. I I panorama si 

arlicola in un'analisi conrct-
lualo di \ a r i inomenti idculi -
iieando, in ciascuno, gli Mru-
tuenli e i nielodi d ie la crilica 
Iclleraria si (la. La ricoslruzio-
ne risalc fino alia famosa d i -
gli imono aristoleliea sugli usi 
linguistiei della poesia e della 
sloria (o della svivnza; o della 
logica), o segue, atlraverso i 
lempi, lo varie elaliorazinni 
esteliclio da Kant a Hegel, a 
O r n i m k i j , a I'leclianov. sia 
al di fuori sia aH'iutcriin della 
cullura ru-s.i. L'iiul.igiue sul 
simholisnio, islesa alle premes-
so france-i (Maudel.iire, Hiui -
li.iud, .Mallarme) Irova nello 
slretlo iulreecin delle mnipo-
nenli rus.se — da Solovev a 
Hrjusov, a Blnk , a Helyj — le 
lineo clio sfoeiaiio nell'.ivan-
guardia di Cli lcltuikov, Bur-
I juk, M a j a k n \ - k i j e, pnralle-
luiuenle, nel nielndo formale. 

In realla (piest'iillimn lende 
all 'elaliora/ioni' di una uielo-
dologia. ad apprnpriarsi di stru-
nienli sieuri, eapaci di l i ipi i -
d.ire i e.iralteri arltilrari o fan* 
lasioM di ogni precedenie in -
dagiue impres>-ionislica. Le lia-
si di una << srien/a » o « Ico-
ria della lelteralura n vengono 
allora ricercale nella l ingui-
slica. IV anrl la prima appli-
ea7ione dcllo slrulluralismo a 
un rampn arlislico, e cine a un 
campo d ie , so Irova nella l in 
gua il prnprio maleriale, nnn 
puo dirsi cscliisivamcntc l in -
guisliro. 

Amlirogio sottolinea sin dal
le prime pagiuc gli inleressi e 
i rapporli di quesli s ludi : « ilnl-
I'iiulii iilunzimie th'lln "telle-
rnrielit" ("lilrrnlnrnnsl") alln 
scnpvrln del "i>rii;m", cine did 
"procedimvitlo" (a arlificio) 
tccnico-sliliftico die organizza 
p rcitdc "Irtlernrio" il maleria
le dvll'opern pneticn, in una 
siluazione starica-culturale in 
cut rilievn sent pre piii defer-
minante aswmono le iilnnze 
formulaic dal julurismo e dal
le anpnardic in genere, il pas-
so e moltn breve ». 

Ma il lalo forse pin impor
t a n t e lo sfor7o per liherarsi 
da ngui snvrapprosizinne di 
vcrclii a valori o e da ogni me-
tafi ' ica in un campo come 
quello nrtiMico espnstn sin dai 
pr imnrdi alle influenza delle 
sopraslrullure mistiche se non 

addir i l lura religiose. Anr l ie sc 
molte premesse del movimenlo 
venivaiio, come s'e gia visto, 
da foil I i idcalistiche, persino 
dallo inluizionismo Iiergsonia-
no, i l punlo di approdo e a I'a-
dozionu di un nietodo lecnico-
empirico, osiile per prineipio 
a ogni apriorismo, c i rapporl i 
di inlerazione eon il movimen
lo di avanguardia (sopratlullo 
eon i l fiiturisino c eon il L e f ) 
assicurano al formalisnio un 
conlallo non superficiale eon 
il Tarsi slesso della creazione 
arlislica e una piii acuta pe-
netrazione nei proli lemi ron -
creli deirelaliorazionc lettera-
ria ». K pero non seinpre, os-
serva Amlirogio, i l mctodo fun-
ziona per ogni l ipo di teslo 
poetico. Lsso rimaiio esterno, 
descritlivo, eapace di anlieipare 
i modell i di una elaliorazione 
sueeessiva (seeowlo un procedi-
niento clie, per rappunlo. era 
gia seguilo nelle scieti7e nalu-
rali e nella relaliva inilagiue 
empiriea e d ie si e venulo svi-
luppandn sia nella fisica alo-
mica sia nella liugui>licn). ma 
incapaco di Kiiperare queslo 
niomenln per rieoslruire i pro-
cessi formalivi deH'arlc (su eui 
si inlcrroghera poi il circolo 
praghese) o sopratttitlo della 
grande lelteralura del passaln. 
M a e tin meri ln indulil i io dei 
formalisli russi quello di avere 
apcrlo la straila a ogni l ipo di 
crilica semantica (esereitala, 
cine, nnn sulle forme ma so
pratlul lo sui significali dell 'o-
pera arlislica) e, quindi . alia 
slessa critica marxi«ta d i e si 
pone i prolilemi della specifi-
cila dell'opcra letleraria. 

In questo mndn va. dunque, 
precisala anclie raccu«a di for
malisnio. La quale sotiolinea-
va, seii7.i duliliio, il caratlere 
del mouienlo impegnato a fon-
do nelle lolte rivoluzionarie. 
ma insieme conleslava e ten-
deva a ridurre al sileii7io una 
ricerca clio ave\a un carallere 
di roliura sul terreno delle lec-
niclie di ricerca e, in prnspet-
liva sulla lelteralura. K' il mo
mento di un cnnflitto d ie Marx 
aveva individualn, ma nel l ' in -
tento di superarln, fra prole-
tariato rivoluzionario e tecnica 
rivoluzionaria. 

Che cosa si fa per la cultura nelle citta italiane ROMA 

Come «salta» il piano regolatore 
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VENIIIKSJ 
Bilancio di sei anni di centro-sinistra in Campidoglio 
Anche il PSU ammette: « siamo alia bancarotta » 
II pesante giudizio dell'INU 

Le previsioni del piano completamente stravolte - Un 
asse attrezzato «disegnato» e un asse attrezzato reale 

Una cintura di lottizzazioni abusive soffoca la citta 
II marchese dell'Appia Antica candidato nelle liste dc 

Michele Rago 
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IN ALTO: cosi sorgono le moderne borgate abusive: senza servizi, senza fognature, il piii 
delle volte senza acqua potabile. Eccone una nel press! di Tor Angela. SOPRA: Casal Morena: 
e in atto una lottizzazione abusive. II piano regolatore destina i terrenl ad agro. ma si sta 
gia costruendo. Le aree vengono cedute a quattromila lire II metro quadrato 

UNA DOCUMENTAZIONE SCHIACCIANTE DI ANTONIO PELLICANI 
SULLE RESPONSABILITA' DELLA CLASSE DIRIGENTE ITALIANA 

IL LUNGO «FHO NERO* DELLA 
COMPLICITA CON IL FASCISMO 

La vicenda esemplare di numerosi uomini politici clerical!, liberal., socialdemocratici: da Croce a De Gasperi, da Bonomi a Meda, da Rodind a Cingolani 

/ / lungo viagglo attarverso 
U fascismo cominciato qual-
che anno fa da Zangrandl 
continua ora col Filo Nero 
di Antonio Pellicani, un nu-
trito volume sulle quattrocen
to pagtne pubblicato da Su
gar (L. 3.000). dedicato alia 
documentazlone delle respon-
sabihta della classe dingente 
italiana nelt'avvento del fa
scismo. 

Pellicani ha solo ventotto 
anni. Del fascismo non ha 
qumdi conosctuto nulla per 
diretta espenenza, ma e pro-
prio nella vita attuale che tie-
de conttnuamente affiorare u 
medesimo filo nero, intessu-
to dal medesimt uomini cne 
lo presero in mono per pri-
mi. Di qui la necessxta di 
una ricerca accurata all'indte-
tro, verificando passo passo 
la test di Paolo Alatrt che e 
la chiave del volume: • La vit-
toria del fascismo fu causa-
ta soprattutto dalla complici
ty che esso trovd nella clas
se dirigente liberate e demo-
eratica. la quale ne segui is 
entente gesta con approvazio-
ne e slmpatia percM esse pit-
nivano del loro ardire quegli 
operal e quei contadlni che 

La morte del 
linguista 
Terracini 

ET morto a Roma il professor 
Aron Benvenuto Terracini. Xalo 
a Torino il 19 ottobre 1886. il 

Professor Terracini dirigeva 
« Atlante linguistico italiano >, 

un monumentale archivio dia-
lettale. che in circa 2000 carte 
descrivera e conservera I ma-
teriali raccoHi attraverso mille 
inchieste compiute in Italia. 
L'eminente studioso scomparso 
insegno Klottotogia nelle univer-
sita di Caglian. Padova e Mi-
lano sino al 1933 quando. in 
seguito alle persecuziom razzia!i 
del regime favista. fu ca^tretto 
a riparare in Argentina. Tra le 
numerose ojjerc che lascia. van 
no ricordate: « Guida alio studo 
della linguistica storica » (1949); 
«Conflitto di lingua e di cul
tura» (1957): « Lingua libera e 
Kberta lingmstica > (1963); c\na-
IW stilisUca t (1967). 

avevano osato sperare, per un 
momento, di sostituirla nella 
direzione della cosa pub-
blica ». 

Veccht ed iltustri liberali 
come Croce ed Einaudl, so
cialdemocratici come D'Arago-
na e Bonomi. democristtani 
come Sturzo e De Gasperi, 
Gronchi e Meda, tuttl colla-
borarono atttramente a spta-
nare la strada a Mussolini, 
convertendosi all'antifascismo 
wtroppo tardl per salvare at-
tro che la cosctenzaw. Eppu-
re. vent'annl dopo, I soprawis-
suti rispuntano tranquillamen-
te, raggiungendo le massime 
cariche dello Stato. sostenu-
tl dalle medesime tone pa-
dronah che. col ricatto antio-
peraio. avevano fatto At loro 
i complict delta dittatura. 

In questo elenco di vergo-
gne il pnmo posto spetta. na-
turalmente, al clericalL Pri
ma della Marcta su Roma, tl 
futuro Pio XI benedice t ga-
gliardetti neri nel duomo di 
Milano. mentre il cattolico mi-
ntstro della Giustizia Rodind 
tmpedlsce i processt agli squa-
dristi. armati daU'ex sociali-
sta Ivanoe Bonomi, ministro 
della guerra. Dopo U 28 ot
tobre, I capt del Partito Po-
polare (la Democrazia Cristta-
na d allora) balzano con en-
tusiasmo sulla diligenza. Ma
rio Cingolani offre in stile 
lirico la fiducia del suo grup 
po tin un momento grave co
me questo. cos\ acceso di tre-
pidazione e dl speranze, per 
la salcezza del Paese». E il 
venerabile Ftlippo Meda rin-
cara: «II fascismo e sorto e 
st manttne per ditendere la 
xocteta dalle estreme rovtne. 
per mettere in pregio le ener-
gie nazionali disconosctute e 
negate, per ridurre all'impo-
terua le forze del male inst-
dlantl la compagine della Pa-
trta». L'onorevole Gronchi 
per dirla con Tumtt, si ab-
bassa alia Camera ad «ana 
continua adulaztone del capo-
brigante ». mentre Sturzo pro 
clama che «se Mussolini 
scomparisse. sarebbe in Ita
lia U caos e Vanarchia ». Per-
sino nel '24. quando i clen 
call erano gia stati cacciatt 
dal banchi del governo. De 
Gasperi asslcurava ehe ideal-
mente a restavanol 

Eppure costoro non erano 
imbecilll. Prima o poi. men
tre altri vesttvano la oamlcla 

nera, si tiravano dlgnitosa-
mente da parte, anche senza 
prendere posizionl di aperta 
ribelhone. Ma erano e resta-
vano priglonieri della logica 
delle forze che rappresenta-
vano: la Chiesa e la bor-
ghesia. 

E' quindi ovvlo trovare con 
loro, quali fiancheggiatori del 
regime, i liberali e t loro ot-
ganl dl stampa. dal Cornere 
delta Sera al Giornale d'lta-
Iia. infausti sempre alia It-
berta d'ltalieu Nel '21 Lutat 
Einaudi sosteneva I'alleanza 
liberal-fascista contro U peri-
colo bolscevico e spiegava 
t perchi e doveroso andare a 
totare contro i socialists con
tro t comunisti e, aggiungasl. 
contro t popolari». In com-
penso De Nicola. Orlando, Al
berto Giovannini votavano dl-
<cipltnatamente nel "23 la leg-
oe elettorale Acerbo con cut 
tl fascismo truftaca una tne 
sistente maggloranza assolu-
ta. Quanta all'Ulustre Bene
detto Croce, in cut sempre 
convissero la natura dello stu-
dioso e del forcaiolo, egll vo-
tava imperterrito la fiducia a 
Mussolini persino dopo U de-
litto MatteottL E lo spieoo 
in bell'ttaliano: «U fascismo 
— disse — ha risposto a seri 
blsogni e ha fatto molto dl 
buono. come ogni ammo equo 
riconoscea; tnoltre, prosegui, 
resta vivo « tl desiderio di non 
lasciar disperdere i benefici 
del fascismo e di non torna-
re alia fiaccnezza e all'incon-
cludenza che I'avetano prece-
duto ». 

Tali dichtaraziom ptacque-
ro al fascisti desiderosi dl 
una verntce dt legalita, Bot-
tai lo notd scrivendo a Mus
solini: * Croce prospetta U 
problema del fascismo cost 
come noi andiam facendo da 
un pezzot. tl Pellicani ripor-
ta la frase in una delle nu-
merose e preziose note del 
suo volume, ma essa mente-
rebbe maggior rilievo perchi 
tllumina pienamenle la silua
zione tn cut si trovano i ben-
pensantt itallant terrortzzatt 
dal progresso delle idee so 
ctaliste tra le masse. Al pan 
di veccht media, tutu questl 
conservatori cattoltct o laid, 
vedono sempre U rtmedio tn 
una buona mcavata di son-
gue». Prima la guerra, valu
ta per scarlcare nel patriot-
ttsmo |« tensionl interne. Poi 

il fascismo. inteso come vlo-
lenza necessaria per raggiun-
gere un sano equilibrio. Co
me affermava Croce nello stes-
so dlscorso, * bisogna dare 
tempo al processo dl trasfor-
mazione »; o. come dtceva Nit-
ti, «bisogna che Vesperimen-
to fascista si compia indistur-
bato.- noi guadagneremo sem
pre se saremo estranei alia 
contesa ». 

II fascismo. per questi attl-
visti della non-opposizione, re-
stava € un utile strumento 
di lotta antlsocialista che 
avrebbe poi riconsegnato la 
Italia al costituzionall (I qua
li nel frattempo stavano a 
guardare) dopo aver reso lo
ro un servigio*. Niente rtvo-
luzionl, quindi, niente oppo-
sizioni violente, poichi il fa
scismo era il minore dei ma
lt Alberto Bergamtnt. vene-
rato portavoce dei liberali che, 
sino al dehtto Matteottl, ave
va fiancheggiato 9 con ammo 
risoluto e sereno il governo 
dell'onorevole Mussolini » (pa
role sue), ribadiva ancora la 
giustezza dell'attesa tn un'in-
tervista concessa quarant'an-
nl dopo. Egll esi dichiarava 
non d'accordo con chi vole-
va tenlare un colpo di Sta

to essendo non consenzlente 
il Qulrinale. Disse che una 
azione di tal genere, in unto-
ne con socialisti e comuni
sti, non poteva sfoclare che 
in una repubbllca giacoblna. 
Tanto valeva dunque attende-
re che passasse la bufera e 
le cose si assestassero vaci-
ficamente ». 

Nel frattempo la magistra-
tura, la burocrazla, Vesercito 
venlvano asserviti al fascismo. 
La Corona moltiplicava gli at-
testati di abietto servllismo. 
Gli oppositori che non la pen-
savano come Bergamini e so
rt finivano tn galera o davan-
ti at plotoni d'esecuzione. La 
Italia andava verso la cata-
strofe. Pot i compltci di iert, 
lavatl dalla pacifica aepettatl-
va. rlapparvero alia ribalta, 
e. ignorando il moto popo-
lare della Resislenza. riprese-
ro a recitare le medesime par
ti, col medesimo sptnto rea-
zionarto e anti-operaio, or-
mando la violenza poltztesca, 
varando tdentlche truffe elet-
torall (con la complicity dei 
socialdemocratici e dei repub-
bllcanl), facendo ogni sforzo 
per ricacciare la storia indie-
tro di mezzo secolo. 

Come questo recupero sia 

stato posslbile e come gli as-
salti dei reazionari vecchl e 
nuovi (git Scelba, t Tambro-
ni, 1 Malagodi) siano stall re-
splnti in tutto o in parte, il 
Pellicani non lo splega. Do-
cumenta lo scandalo senza 
sceverarne le cause, arrestan-
dost ad un clima di denun-
cia morale. 

Ma tl libro, avverte I'auto-
re, vuol essere soltanto una 
raccolta di documenti. In que
sto senso va leito ed e u-
tile, anche se la documenta
zlone si restringe al settore 
dei *complici» oltre il quale 
vi e — non bisogna dimenti-
carlo — tl settore determl-
nante degll autori e deglt at-
tort del fascismo, da Pirelli 
a Farinacci. dalla Confindu-
stria al Vatlcann. E' una di-
stinzione da fare, altrlmenti 
si arriva a mettere sullo stes-
so piano Mussolint e Amen-
dola che ebbe si delle illu-
sionl c legalitarie », ma che le 
pagb con la vita. E questo, 
evidentemente, non e lo sco-
po del libro. 

Rubens Tedeschi 

Un fascicolo di Ulisse 
sulPAmerica Latina 

L'ultkno fascicolo dj Ulisse si Intitola c II vollo 
dell'America Latina ». 

rj sommario e costiUrjto dal seguenti artkoli: 
Sergio De Santis. La situazione politico neWAme
rica Latina; Renato Sandri. Europa e America 
Latma; Augusto Lrrt. L Italia di fronte all'Ame
rica Latino; Domingo F. Maza Zavala. Sottosvi 
luppo e mdustrializzazione nell'Amenca Latina; 
Victor A!. Gimenez Landinez, La nforma agraria 
nel mondo latino americano; Ismael Vinas, 71 rao-
!o delle borgheste nella socteta latino-americana; 
Antonino L. Colajami. Le cond'izioni attuali delle 
popolaziont indigene in oleum Paesi deWAmerica 
Latina; Pablo Piacentini. La Democrazia Cri-
stiana nel Ctle e le sue prospettive neWAmerica 
Latina; Carlos R. Rodriguez. Siani/icofo e im-
plicazioni della ricoluzione cubana; Gregorio Or
tega, Che cosa ha rappresentato Yesperienza di 
San Domingo; Benjamin Carrion, Lis influenza 

pia importanti nella cultura latino-americana; 
Alberto Filippi, Cultura latino-americana e cul
tura occidentale; Ivema Codina. Note per un'in 
terpretazione del romanzo latino-americano; Vit-
torio Bodini, Asturias e Sabato; Giuseppe Bel
lini. La poesia latino-americana oggi; Ruggero 
Jacobbi. Coscienza e realtd nella lirica brasi 
liana; Pietro M. Bardi. L'arte latino-americana; 
Roberto Galve. Aspetti del teatro latinoameri 
cano ogai; Fernando Birri. Appunti svlla « guer
ra de guerrillas > del nuovo cinema latino-ame
ricano; Marco Negron. Dore va I'architettura 
latino-americana?; Giuseppe Susani. Brasilia 4 
Q Brasile; Francesco Pellizzi. La cultura bianca 
e le tradizioni mitologiche indigene delYAmaz-
zonia; Tullio Tentori. Aspetti religiasi deU'inccn-
tro tra indigent e neo-americani in Sud America; 
Mifutl Baraet, 21 mito dello cultura cufcon*. 

«Di una cosa devo dichla-
rarmi pentito: di aver vota-
to per I'Hilton». L'Hilton e 
il famoso albergo romano di-
venuto il simbolo di una del
le piii riuscite simbiosi po-
litiche di questi vent'anni (DC 
piii speculazione edilizia); il 
pentimento e di Rinaldo San-
tini, un funzionario della Cor-
te dei Conti da pochi mesi 
sindaco della capitale. Cosi, 
quando il successore di Pe-
trucci pronuncib la frase du
rante un pranzo con un grup-
po di giornalisti, vi fu chi ot-
timisticamente la considerb 
come il segno di un possibi-
le divorzio fra il gnippo di
rigente della DC romana e gli 
enormi interessi che a Ro
ma si coagulano intorno al
le aree edificabili. Ma si trat-
tava solo di una battuta, mol
to platonica quanto ai risul-
tati pratici e molto convivia-
le quanto alio stato d'animo 
di chi l'aveva detta. 

A Roma, in effetti, il lapis 
urbanistico e sempre salda-
mente in mano alle Immobi-
liari — DC mediatrice — che 
disegnano l'espandersi della 
citta a loro agio. Che dal 
'fi2 accanto ai democristiani 
siedano, sui banchi della 
Giunta capitolina, un gruppo 
di socialisti e un repubblica-
no invece dei liberali ha avu-
to infatti molto scarso signi-
ficato rispetto al nodo cen-
trale della moderna questio-
ne romana, il nodo urbani
stico. Detto cosi, il giudizio 
puo apparire generico e af-
frettato. Ma 1 fatti contano 
piii del programmi rimasti 
nel cassetto, e le parole de-
gli ordini del giorno votati 
in Campidoglio assai meno 
della cintura di lottizzazioni 
abusive che — imperante il 
centrosinisfra — soffoca or-
mai la citta. 

Rendila fondiaria 
e asse attrezzato 

Una decina dl giornl fa, 
prendendo la parola in Cam
pidoglio per replicare ai con-
siglieri comunisti, l'assessore 
socialista al patrimonio Car
lo Crescenzi, l'uomo a cul il 
PSU ha alfidato 1'incarico di 
attuare i pianj di zona del
la « 167» ha candidamente 
confessato che finverslone di 
tendenza che avrebbe dovuto 
verificarsi con 1'adozione del 
nuovo piano regolatore non 
e'e stata e che se questa in-
versione di tendenza non si 
verifichera al piii presto «11 
centrosinistra a Roma non 
avrebbe piii ragione d'esse-
re». L'affermazione e retort-
ca perchg, secondo 1 piii, U 
piano regolatore del '62 b or-
mai csaltatos sotto gli oc-
chi estaticamente sorpresi dei 
socialisti e quelli compiaciu-
ti e soddisfatti dei dorotel, 
mentre la forza di erosione 
dei piani della «167» rispet
to alia rendita urbana 6 ra
sa vana dal fatto che nemme-
no .un metro quadrato de] 
quattromila ettari vincolati ft 
stato ancora espropriato. 

II centrosinistra romano nac-
que nel '62 insieme al nuo
vo piano regolatore che ne ri-
specchib debolezze e contrad-
dizioni. Una era quel la di as-
sumere come elemento Irre-
versibile, massimizzandolo at
traverso un'extrapolazione. il 
flusso migratorio degli ultl-
mi died anni, proponendo co
me oblettivo del piano una 
megalopoli dl quattro o cin
que milioni dl abitantl. L'al-
tra era quella della previslo-
ne del nuovo asse attrezzato 
e dei centri direzionall (cioe 
le sedi degll organism! diret-
tlvl delle attivita principal! 
della citta e di talunl servl-
zi central!) nei quadrant! o-
rientale e nord orientate della 
citta (Pietnuata e Centocelle) 
con la contemporanea previ* 
sione dl una massiccla espan-
alone della citta nel quadrao-

te sud, dove erano e sono con-
centrati grossi interessi im-
mobiliari. 

Che cosa e avvenuto nei 
fatti? Che nel gioco dei com-
promessi e delle pressioni piii 
varie, del piano sono anda-
te avanti solo le componen-
ti compatibili con le esigen-
ze della rendita fondiaria, al 
punto che una parte degli 
stessi socialisti oggi parla 
apertamente di «bancarotta 
urbanistica ». La sezione lazia-
le dell'INU, per dire la stes-
sa cosa, ha usato una formu-
lazione eufemistica. « / puntl 
saltenti attorno ai quali si 
incentra la crisi dell'urbani-
stica romana — dice 1'INU — 
sono sempre gli stessi. rest 
piii gravi da quei nuovl in-
convenienti cui le mancate ini-
ziative hanno dato luogo ». In
somnia, quasi peggio di Re-
becchini e Cioccetti, quasi peg
gio del periodo dell'Hilton, 
della «capitale-corrotta, na-
zione infetta ». 

Non si tratta di giudizi esa-
gerati. Prendete l'asse attrez
zato, chiave del piano regola
tore e prendete tutto il si-
stema direzionale ad esso con-
nesso con i nuovi centri pre-
visti a Pietralata e a Cento
celle. Se e vero — come e 
stato affermato — che il di-
segno della citta non e piii 
soltanto la composizione for
male delle sue case e dei 
suoi spazi, ma anzitutto il di-
segno di un meccanismo pre-
ciso, vasto e complesso i cul 
element! sono tuttl chiamati 
a svolgere una ben determi-
nata funzione, allora, se di 
questo disegno a salta» la 
struttura centrale, allora « sal
ta » tutto. E al punto in cui 
siamo le probability di rea-
lizzare l'asse attrezzato sono, 
secondo molti, gia « saltate ». 
Perche", mentre il Comune 
non ha mosso foglia, le cose 
sono andate avanti per con-
to loro, e il nuovo vero asse 
attrezzato si sta delineando 
nei fatti al limiti del centro 
storico, lungo la direttrice di 
Corso dltalia per i sottovia 
del quale il Comune ha im-
piegato un'abbondante fetta 
delle sue scarsissime risorse 
fjnanziarie. Ma, fermo il Co
mune, sulle aree destinate a 
centri direzionali, hanno mes-
so le man! altri enti, anche 
essi alle prese con urgenti ne
cessity, come a Centocelle do
ve l'area dell'aeroporto mill-
tare e stata definitivamente 
assegnata alia nuova facolta 
d'ingegneria, mentre su gran 
parte degli altri terreni sorgo-
no borghetti di baracche, nuo-
ve borgate abusive frutto del
la spinta migratoria e della 
speculazione edilizia. 

Insomma, tutto il disegno 
del piano regolatore viene 
stravolto. Gli effetti sono ma-
croscopicamente visibili nel 
centro storico, teatro di una 
battagiia quotidiana fra mi-
gliaia dl automobilisti (una 
auto ogni cinque abitantl, qua
si come a New York): e a 
frenarb un mezzo antidiluvia-
no, il semaforo, ribattezzato 
col fantascientifico nome di 
conda verde». 

Salta il «piano» 

anche nelle borgate 
Pol e'e la realta drammati-

ca della periferia, con le sue 
quaranta e piii borgate piii o 
meno abusive, e con almeno 
diecimila famiglle che vivo-
no nelle baracche. E qui il 
dlscorso si fa piii amaro e 
necessariamente ancor piii po-
lemico percM e qui che la 
speculazione edilizia agisce 
senza alcuna maschera. lot-
ttzzando perfmo le falde 
acquifere che il piano rego
latore aveva destinato alio 
acquedotto. Sono I terreni 
dell'Agro, 11. verde, le zone 
per i servizi che se ne van-
no. La fame di case non sod-
disfatta dai piani di zona del
la 167 a daU'edillzia econo-

mica e popolare si sazia li, 
nelle «aree proibite» e 11 
piano « salta ». 

Una cosa, infatti. e disegna-
re un piano, e un'altra at-
tuarlo. II primo e un compi-
to che si esegue con una re-
lativa facilita, ma per adem-
piere il secondo occorre met
tere in campo delle risorse 
e, soprattutto, agire con tem-
pestivita. Ma oggi a Roma sia
mo arrivati al punto che gli 
assessori litigano fra loro per 
ottenere il personale necessa-
n o a preparare gli strumen-
ti del piano. 

Z piani particolareggiati del
le borgate, ad esempio. quei 
piani che avrebbero dovuto 
dare alia periferia quello di 
cui oggi manca: il verde. i 
servizi, le scuole, non si fan-
no perche" il grosso dei tecni-
ci capitolini e impiegato a pre
parare i piani dei comprenso-
ri la cui edificazione deve es
sere convenzionata con le 
grandi societa immobiliari. E' 
anche questa una scelta con
tro il piano, come e una scel
ta contro il piano quella di 
aver affidato Papplicazione 
della «167» (che interessa 
quattromila ettari) ad uno 
spanito gruppo di nrrhitpfh 
ed ingegneri 

Tecniche dei rinvll 
e scelle DC 

Ne quelle IUIIU tulle cose 
di questi giorni. Gia l'anno 
scorso il gruppo comunista 
in Campidoglio denuncib la 
esistenza di gravissime ipo-
teche sulla attuabilita com-
plessiva del piano: rinviare 
la realizzazione dell'asse at
trezzato — osservarono 1 co
munisti — significa infatti ri-
nunciare a realizzarlo; rinvia
re la soluzione dei problem! 
del centro storico significa 
dare per scontata la disgre-
gazione della parte piii nobi-
le della citta; rinviare la que-
stione della periferia signifi
ca accettare il sorgere. di 
nuove assurde lottizzazio
ni. con nuove speculazioni e 
nuove distruzioni dell'ambien-
te. Questo denuncib il grup
po comunista. Come parlare 
al muro. 

Niente di nuovo, allora? Tut
to come ai tempi di Rebec-
chin! e Cioccetti? No. Cose 
nuove ci sono state. Ma I'hu-
m us su cui sono nate non e 
quello del centro-sinistra. II 
grande parco di Capocotta e 
stato salvato — anche se non 
ancora definitivamente — dal
la speculazione: ma e'e sta
ta la presenza determinante 
de) PCI e 1'unita delle forze 
di sinistra e democratiche ad 
imporlo. E l'Appia Antiea, 
che Petrucci, "ex sindaco ora 
a Regina Coed per lo sporco 
affare dcll'ONMI, avrebbe vo-
luto lottizzare a pro del mar
chese Gerini, e stata invece 
interamente destinata a par
co pubblico. Ma anche qui 
e'e voluta l'iniziativa delle si-
nistre che ha isolato I doro-
tei, Petrucci e il marchese. II 
quale marchese oggi la DC 
porta candidato al Senato in 
un collegio sicuro tolto ad 
un fanfaniano: e. visto come 
vanno le cose urbanistiche di 
Roma, non si pub dawero 
tacciare questa scelta di in-
coerenza. 

Cosi, a riassumere 1 termi
ni della modema questione 
romana, possiamo rifarci an
cora una volta ad una frase 
dell'attuale sindaco. Santini, 
allorcM quattro ufficiali dei 
carabinleri presero Petrucci, 
allora assessore al bilancio. e 
lo scortarono a Regina Coeli, 
informo il consiglio comuna-
le in questi 'ermini: « L'asses
sore al bilancio e impedito 
assumo io le sue funzion!». 
Ecco, 11 piano regolatore di 
Roma e un piano «impedi
to », come la maggloranza che 
doveva attuarlo. 

Gianfranco Berardt 
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