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La gerarchia cattolica e 
il dibattito sul socialismo 

Carlo Marx 
nel breviario 
del vescovo 
Come la Chiesa si misura con il tema dell'al-
ternativa ad una societa fondata sullo sfrutta-
mento, sulla fame e sull'alienazione - Una rin-
novata attenzione « per il progetto e la lotta 

del movimento operaio» 

II discorso sul tipo di so
cieta da realizzarsi la dove 
il sistema capitalistico, an-
che nelle sue forme piu 
aggiornate, non e riuscito 
a risolvere i problemi di 
un vero sviluppo umano sta 
allargandosi sempre piii al-
l'interno del mondo catto-
lico e a tale dibattito non 
pud, ormai, sottrarsi neppu-
re la gerarchia. Non e a 
caso che il Sinodo mondia-
le dei vescovi, che si apri-
ra a "Roma il prossimo 30 
settembre,' ha gia inserito 
nel suo ordine dei lavori il 
tema della gitistizia nel 
mondo. 

Anche i vescovi italiani 
sono chiamati ad elaborare 
un documento sui problemi 
della giustizia sociale in Ita
lia; essi terranno sull'argo-
mento una loro riunione ple-
naria nel mese di giugno. 
In tale occasione dovranno 
definire pure il loro atteg-
giamento nei confronti delle 
ACLI. 

Scelte concrete 
Il dialogo, tuttora in cor

so, tra le ACLI e la Confe-
renza episcopate italiana e 
divenuto difficile e comples-
so, fino al limite della rot-
tura, da quando il movi
mento aclista, con il con-
gresso di Torino e con il 
convegno di Vallombrosa, 
ha dichiarato una < scelta 
di campo » socialista. « Le 
ACLI — si legge in un do
cumento inviato dalla presi-
denza di questo movimento 
alia CEI — hanno sempre 
denunciato le ingiustizie del 
capitalismo, ma oggi il giu-
dizio si e fatto piu penetran-
te e radicale. Ci siamo chie-
sti: basta deplorare gli ef-
fetti senza risolvere le cau
se? La nostra risposta e che 
occorre mettere in discussio-
ne la logica del sistema. Il 
capitalismo, infatti, si e mo-
strato e si mostra incapace 
a risolvere i problemi di un 
vero sviluppo umano, sia a 
livello nazionale che inter-
nazionale. La realta e sotto 
gli occhi di tutti dal Mez-
zogiorno al Terzo Mondo». 

Indubbiamente, ogni scel
ta sul terreno morale e so
ciale pone dei problemi nuo-
vi, ma cio non deve sorpren-
dere perche — come scrive 
Giorgio Campanini sulla Ri-
vista di Teologia Morale — 
l'autentica * morale cristia-
na e un fatto di rottura con 
l'ambiente e con la tradizio-
ne ». Di qui, anzi, la neces
sity di fare un nuovo di
scorso morale < sull'uomo e 
sulla struttura sociale »• 

II problema non e italia-
no, anche se le ACLI hanno 
avuto il coraggio di metter-
lo a fuoco in Italia, ma e 
mondiale e riguarda l'atteg-
giamento stesso della Chie
sa di fronte al mondo ope
raio e di conseguenza l'op-
zione temporale, !a scelta di 
classe che il lavoratore di 
fede cristiana deve fare per 
ottenere, insieme ad altri la-
voratori che cattolici non 
tono, una trasformazione 
profonda della societa da 
cui sia bandito lo sfrutta-
mento. 

Nel convegno di Lour-
des. promosso dall'episcopa-
to francese nell'ottobre scor-
§o, l'ACO (Azione cattolica 
operaia) c la JOC (Gioven-
tu cattolica operaia) chie-
•ero (presenti 121 vescovi) 
che c la Chiesa nel suo in
sieme riconosca ed accetti 
nei fatti la realta della clas
se operaia e la natura pro
fonda del progetto e della 
lotta del movimento ope
raio ». Nel documento ap-
provato si rileva che que
sto riconoscimento «com-
porta delle scelte da com-
piere e degli atti da poire. 
La Chiesa non pud conti-
nuare a coprire un sistema 
che - accumula rovine, una 
•ocieta che fabbrica dei po-
veri o degli schiavi». 

Alia riunione tenuta a Na-
mur in Belgio il 21 febbraio 
scorso da quattrocento cri-
stiani, fra cui molti teologi. 
venne approvato un docu
mento con cui si prendeva 
posizione «in favore di una 
societa socialista > al fine di 
« libcrare 1'uomo dalle alie-
nazioni del nostro tempo 
quali la guerra, la repres-
•ione, la tortura » e si ag-
giungeva: «Concretamente 
questo significa che noi ci 
pronunciamo contro il capi
talismo come sistema econo-
Biico, sociale, politico 

H IB marzo si teoeva a 

Roma, per la prima volta, 
un convegno promosso dai 
ventiquattro vescovi del La-
zio sul tema Chiesa e mon
do operaio nel corso del 
quale mons. Liverzani, ve
scovo di Frascati e presi-
dente della Commissione per 
la pastorale dol lavoro, svol-
geva tre interessanti consi-
derazioni: il male che oggi 
affligge la nostra societa e 
dovuto al fatto che troppe 
cose non funzionano; il pro
blema della salvezza deve 
significare liberazione del-
l'uomo dallo sfruttamento, 
dall'ignoranza; la Chiesa non 
puo, quindi, non rivolgere 
la sua attenzione alia elasse 
operaia che svolge « un ruo-
lo egemone nella vita del 
paese per costruire una so
cieta piu giusta ». 

Eppure ci fu chi grido 
alio scandalo quando, poco 
piu di un mese fa, il vesco
vo di Ivrea, mons. Luigi 
Bettazzi, si reco in segno di 
solidarieta tra i lavoratori 
deU'ETI in sciopero contro 
la minacciata chiusura del-
lo stabilimento di San Gior
gio Canavese. Ora, sul set-
timanale della sua diocesi, 
oltre a riaffermare quella 
sua testimonianza, rispon-
dendo alia domanda se non 
ritenga che il suo gesto pos-
sa incoraggiare la lotta di 
classe, mons. Bettazzi cosi 
risponde: c Mi sembra trop-
po semplicistico definire vio-
lento ogni atteggiamento dei 
poveri teso a sottolineare le 
proprie esigenze e non ve-
dere la violenza oggettiva 
di un sistema economico che 
trascura cosi facilmente la 
dignita e le esigenze di chi 
lavora... Spesso, io mi do-
mando se anche il solo an-
dare a benedire opere pub-
bliche o iniziative private o 
il semplice partecipare co
me autorita alle varie ceri-
monie, non finisca con l'es-
sere strumentalizzato da par
te di chi si trova in posi
zione di potere, dimostran-
do in tal modo di avere una 
Chiesa ossequiente ». 

Lo stesso discorso e sta-
to fatto dall'arcivescovo di 
Chieti, mons. Loris Capo-
villa (gia segretario di Pa
pa Giovanni) di fronte alia 
minaccia di licenziamento di 
1.700 operaie della camice-
ria Afarum Gelber. 

Le giuste lotte 
In una leltera del 6 feb

braio ad un proprio sacer-
dote che gli poneva il pro
blema, il presidente dei ve
scovi della regione abruzze-
se cosi scriveva: « Non pos-
siamo lasciar soli i poveri. 
La prima nostra parola e 
di sostegno morale ai fra-
telli buttati, impunemente e 
senza convincenti giustifica-
zioni, in una criticissima si-
tuazione economica. Noi rav-
visiamo in loro Cristo stes
so, sfruttato, ironizzato, li-
cenziato. Noi diciamo chia-
ramente: siamo dalla loro 
parte, confortandoli nella lo
ro giusta lotta... Noi disso-
ciamo la nostra responsabi-
lita e la nostra compagnia 
da voci insincere e interes-
satc. da silenzi incompren-
sibili, da chiunque omctta, 
in sede politica, di prowe-
dere ad un'organica e con-
trollata impostazione della 
vita industriale della nostra 
regione, da chi ritiene e di 
fatto usa 1'Abruzzo come uti
le feudo per vassallaggi resi 
purtroppo possibili da mol-
teplici ricatti di ogni gene-
re esercitabili piu facilmen
te sugli indifesi... L'Abruzzo 
deve chiedere e pretendere 
1'industrializzazione, non ele-
mosinarla.' II governo non 
puo piu permcttere che noi 
abruzzesi siamo lasciati in 
balia del capriccio di po-
chi imprenditori... L'Abruz
zo non merita piu di essere 
ironizzato con la costnizione 
di aulostrade o con la pre-
senza di scuole professiona-
li che servono a preparare 
operai per le Industrie del 
Nord ». 

Le testimonianze che ab-
biamo riportato dimostrano 
come il problema delle scel
te socialiste sia presente. 
non solo a movimenti e stu-
diosi cattolici, ma anche ai 
vescovi, sul piano pastorale. 
La prossima assemblea dei 
vescovi italiani dovra. quin
di, sciogliere un nodo che 
e proprio al ccntro delle 
lotte sociali e politiche in 
corso nel nostro paese. 

Alceste Santim 

RITORNO A NAPOLI ED ESCURSIONE IN TAXI AEREO, UN GIORNO DEL 1985 

Un flip di fumo artifictate sol Vesuvio 
Un intervento polemico, in chiave avveniristica, sulla distr uzione sistematica del patrimonio artistico e naturale nel nostro paese — Ranuccio Bianchi Bandinelli immagina 
un viaggio da incubo sul golfo partenopeo, dopo un'assenza di 15 anni — II rione Terra di Pozzuoli trasformato ad uso dei miliardari — Pompei? Tutta di plastica — Le 
Fondazioni e gli Enti dediti a disperdere i monumenti e a concentrare gli affari — Le ironiche, sottili allusioni sulla continuita del presente — « Progresso e mutamento» 

Per gentile concesslone 
di t Futuribili » pubbli-
chiamo ampi stralcl di 
una <fantasia» che com
pare sul n. 30-31 della 
rivista sotto il titolo c Le 
magnifiche sorti e pro
gressive (1985) » e di 
cui e autore il compagno 
Ranuccio Bianchi Ban
dinelli. II numero e de-
dicato al problema della 
tutela del patrimonio 
naturale e artistico del 
nostro paese. 

Ero partito proprio di qua. 
da Napoli, quindici anni fa. 
Si era nel dicembre del 1970. 
La decisione presa e le ulti-
me settimane del distacco mi 
avevano prostrate Mi ero ri-
solto. percio. a fare il viaggio 
per mare, anziche in aereo, 
per segnare meglio. a me stes
so, che era un capitolo nuo
vo della mia vita il quale 
aveva ora inizio e per tocca-
re geograficamente. starei per 
dire, la distanza del continen-
te verso il quale ero diretta. 

Ricordo bene il senso di 
quella lontananza. Adesso so
no ritornato. invece. cosi ra-
pidamente. che la distanza mi 
e sembrata quella tra Mexico 
City e Cuernavaca. che coori-
vo ogni fine di settimana con 
la mia auto un po' scassa*a. 
Ma. mentre appariva la diste-
sa delle case che doveva es
sere Napoli. ho avuto per un 
attimo la sensazione di esser-
mi sbagliato di aereo e di 
trovarmi sopra a Caracas. In
vece no. ecco la il Vesuvio. 
con il sottile pennacchio di 
fumo che si apre in alto a 
forma di pino. proprio come 
aveva scritto il mio antico 
Plinio (ho saputo solo p:u; 
tardi che il fumo e artificia-
le ed ha scopo turistico: ma 
li per li mi aveva commosso). 

Non avevo riconosciuto nai 
1'altro. perd. in quel mare di 
cdih'zia multicolore dal quale 
emergevano fitti dei modesti 
grattacieli lucenti. Nemmeno 
Castel dell'Ovo 

Sulla terrazza piu alta del 
mio albergo ho trovato un 
posteggio di elicotteri-taxi e 
ne ho preso uno per fare 

un giro su questi luoghi un 
tempo lnfelicemenle aniati. in 
felicemente, dico, perche nun 
ero mai riuscito ad abitu.tr-
mi alia loro eccessiva bellez-
za. Non avrei mai potuto vi-
vere a Napoli per lavorarvi: 
l'armoniosa curva del golfo, 
la favolosa diversita e bizzar-
ria dei luoghi tra Pozzuuli. 
Baia e Cuma. la stessa ec
cessiva ricchezza della vegeta-
zione che si intrecciava e so-
vrapponeva in varieta di pro-
dotti, dal suolo su su alle ar-
boree reti delle viti; e gli uli-
vi. e le stesse erbe loltissi-
me e diverse lungo le prode 
e nei fossi, mi avevano sem
pre dato l'angoscia di uno 
spettacolo troppo intenso per 
esser sopportato di continuo. 
A ci6 si aggiungeva la pas-
sione che io avevo sempre 
avuto per il mondo antico: 
e in nessun luogo della ter
ra quel mondo antico era al-
trettanto tangibile, aveva con-
servato aspetti cosi evocatori 
e cosi familiari. L'acropoli di 
Atene, si. e piu sublime: Del-
fi, si. e esaltante; Efeso e 
piu grandiosamente pittoresca. 
Ma qui si sentiva tuttora pul-
sare la vita di ogni giorno. 

II Paese 
dei Capitani 
I Campi Flegrei evocavano 

i misteri dell'Ade e Cuma 
era, nel mio ricordo. un luo
go Iuminoso piu intenso delle 
stesse vette nevose dell'EIico-
ma, dove ero passato giova-
ne viandante solitario tenendo 
per la cavezza un mulo con 
il mio bagaglio. E poi Erc-o-
lano e Pompei e Stabiae: tre 
squarci di vita quotidiana di-
versissimi tra loro. documenli 
unici al mondo. che. negli ul-
timi anni precedenti la mia 
partenza, avevo con rabbia 
impotente veduto via via depe-
rire, sgretolarsi per mancan-
za di cure conservatrici. per 
mancanza di mezzi adeguati, 
per mancanza. persino. di per 
sonale sufficiente. (Ricordavo 

che allora. nel lontano 19G9. 
1'organico del personale deile 
Antichita e Belle Arti di tot 
ta Itaiia non raggiungeva quel-
lo di un grande museo di 
altri paesi e che da anni 
Commissioni di vario grado 
erano alle prese con piani 
di riforma). 

Ho dunque noleggiato un 
taxi aereo. II mio tassinaro 
aereo risulto essere stato. fi
no a pochi anni prima, il 
pilota personale del capo del-
rA.B.C.-ENASUT, cioe. come 
egli mi spiego. dell'Azienda 
Beni Culturali - Ente Nazio
nale Autonomo Sviluppo Ur-

" banistico e Turismo. Dopo an
ni di discussioni. di indagini 
parlamentari e di tavole ro-
tonde e quadrate, era stato 
finalmente costituito in Ita
lia questo Ente per la pro-
tezione del nostro «incompa-
rabile patrimonio storico ar
tistico e archeologico ». Que
sto potente ed efficiente or-
ganismo aveva ricevuto mag-
giore autorita dal fatto die 
alia sua testa era stato posto 
un uomo che aveva gia rico-
perto la funzione di Capita-
no. la piu alta carica dello 
Stato. (E qui non posso non 
esprimere subito la mia am-
mirazione per questa nuova 
Italia che andavo ritrovando, 
cosi dinamica e giovanile an
che nelle forme esteriori. In
fatti, neH'America centrale. da 
dove venivo. il comando era 
ancora ai Generali; altrove 
e'erano i Colonnelli: ma da 
noi. vivaddio, si era giunti ai 
Capitani. il cui titolo oltre a 
essere piu giovanile evocava 
glorie antiche: capitani del 
popolo. capitani di ventura, 
capitani reggenti della Repub-
blica di San Marino). II vice 
presidente dell'A.B.C. risulto 
essere al tempo stesso presi
dente della Associazione do-, 
Mercanti d'Arte, che garanti-
va. per cio stesso. la circola-
zione dei Beni Culturali e la 
loro valorizzazione. Cid che 
vent'anni prima era stato sol-
tanto accennato vagamente si 
trovava oggi felicemente rea-
Iizzato. 

II rito funebre a Venezia nella chiesa di San Giovanni e Paolo 

Requiem per Stravinski 
Dal nostro nmato 

VENEZIA, 15 
Per i propri funerali a Ve

nezia, Stravinski aveva pre-
visto un cerimoniale estrema-
mente semplice. Ma la gran-
dezza ha i suoi doveri. e un 
artista di tanta statu ra non 
si mette sotto terra cosi, co
me uno qualunque. La ma-
gnifica chiesa di San Giovan
ni e Paolo — una delle piu 
grandi d"Europa — ha aperto 
le sue porte; il clero di due 
confessioni si e raccolto nel 
rito; quaranta reti televisive 
si sono accordate per trasmet-
tere la cerimonia. Istituzioni 
e autorita di rutto il mondo 
(dal governo italiano a quel-
lo sovietico) hanno inviato 
corone e rappresentanti. Per-
fino uno o due musicisti si 
sono disturbati per rendere 
onore aH'uUimo grande della 
musica del nostro secolo. 

C'e sempre, in queste mani-
festazjoni di dolore ufficiale 
un lato esteriore e spettacola-
re che raffredda ogni - cosa. 
Stravinski che, come scrive
va Gianfrancesco Maliplero, 
aveva scelto la sua tomba a 
Venezia per sfuggire ad Hol
lywood, avrebb* voluto «vl-

tarlo. E, forse, avrebbe prefe-
rito evitarlo anche la famiglia 
— la moglie Vera, i figli Su-
lima e Teodoro, la figlia Ca-
terina — che se ne stavano 
raccolti, come un gruppetto 
triste 

Alle undici e entrato il ve
scovo ausiliario, monsignor 
Olivotti. che si e assiso nel 
coro. tra il parroco e due do-
menicani. I coristi di Anto-
nellini e gli orchestrali della 
Fenice, hanno preso posto 
davanti all'altare 

Poi il discorso del sindaco, 
Giorgio Longo. Infine ha par-
Iato Stravinski stesso coi suoi 
c Requiem Canticles», una 
delle sue ultime composizioni: 
una musica secca, essenziaie, 
con lunghi intermezzi orche
strali in cui il suono delle 
campane sembra provenire da 
Iontanissimi ricordi infantili. 

Appena Robert Craft, il so-
Ierte famulo del maestro, ha 
arrestato il coro della radio-
televisione e Porchestra vene-
ziana, 1'organo ha lanciato con 
voce potente, alcuni accordi 
di Andrea Gabrieli, il maestro 
veneziano con cui Stravinski, 
a distanza di tre secoli, si sen
tiva affine. Ma 1'attenzione si 
«ra ormai dlstolt* dalla mu

sica per cogliere l'ingresso 
deirarchimandrita Malissinos, 
cui e toccato il compito di 
officiare il rito funebre. se-
condo la chiesa ortodossa, 

Monsignor Olivotti e i rap
presentanti delle Chiese an-
glicana ed evangelica assiste-
vano in silenzio dando tutta-
via. con la loro muta parte-
cipazione alia preghiera. un 
sapore ecumenico al rito 

Le lunghe gondole nere at-
tendevano. La folia faceva 
ala lungo le fondamenta dei 
Mendicant!, guardando le 
gondole che si awiavano ver
so l'isola dei morti dove, nel 
piccolo cimitero ortodosso, 
tra il verde un po' selvaggio 
e trascurato, era stata scava-
ta la tomba per Stravinski. 
Non proprio accanto alia pic-
cola pagoda russa sotto cui 
riposa da quaranta anni la 
salma dell'amico Diaghilev, 
ma neppure molto lontana. 

Qui si e svolta l'ultima ceri
monia: fra 1 pochi presenti 
Stravinski ha avuto, final
mente, quell'addio semplice e 
dolente, che aveva desiderate 
per se, 

r. t. 

Giuseppe, anzi don Giusep 
pe (cosi mi suggeri di ohia-
marlo riferendomi le battute 
di un suo colloquio), il mio 
pilota. era un uomo saggio t 
informatissimo; ma anche en-
tusiasta. Lo pregai di punta-
re subito verso nord-ovest. vo-
levo scorrere a bassa quota 
su questi luoghi amati, dal 
promontorio di Cuma a Pun-
ta Campanella. 

Rione Terra 
•\di Pozzuoli 

A Cuma, tranne quelle po-
che zone verdi che contene-
vano i resti antichi, le vil-
lette avevano invaso tutte le 
sponde e le pendici. Ma cio 
che mi sorprese fu l'inter-
no. tra Cuma e Pozzuoli e 
tutto il promontorio di Capo 
Miseno: era un agglomerau) 
di abitazfoni. 

Riconobbi l'anfiteatro di 
Pozzuoli dalla sua cavita che 
faceva buco tra le fitte co-
struzioni. Appariva tutto re-
staurato, rivestito di materie 
plastiche smaglianti e servi-
va per spettacoli sportivi. Ma 
ammirando questo straordina-
rio progresso, questo incredi-
bile sviluppo urbanistico. non 
potei fare a meno di chiede
re al mio don Giuseppe, se 
sapeva di trovamenti di anti
chita. di scoperte archeologi-
che fatte durante questa cos! 
intensa attivita edilizia in una 
zona che doveva essere ricca 
di vestigia antiche. Don Giu
seppe credette di rassicurar-
mi subito dicendomi «Ci prov-
vide Fiascherino >. Poiche ia 
non capivo. mi spiego: « Fia 
scherino » era il nome di una 
grande Fondazione scientifica. 
che prendeva il nome da quel
la che ai miei tempi era stata 
una pittoresca stazione bal-
neare a sud della Spezia e 
che adesso si era estesa. an-
ch'essa. moltissimo. tanto da 
fondersi con Lerici. 

Questa Fondazione aveva ot-
tenuto dall'A.B.C. una esclu-
siva per svolgere un grande 
programma di prospezione 
archeologica effettuata su tut
to il territorio nazionale con 
grandi sonde stratigrafiche. 
In tal modo. tutto il territo
rio nazionale era stato esplo-
rato; si erano delimitate al-
cune zone da sottoporre a 
rapido scavo archeologico. si 
erano costruiti grandi capan-
noni per deposito dei mate
rial!. dopo di che. essendosi 
tutto il sottosuolo italiano re-
so archeologicamente sterile. 
non vi erano stati piu impac-
ci all'edilizia intensiva e il!o 
sviluppo industriale. Mi ricor-
dai. allora. che gia prima del
la mia partenza, all'inizio di 
luglio del 1969. era stata dif
fusa agli uffici archeologici 
una circolare che conteneva 
in germe questo magnifico 
progetto. Ma allora. nonostan 
te l'autorevole avallo del CNR, 
non era stata presa sul se-
rio. (...) 

L'anfiteatro di Pozzuoli mi 
dava I'unico riferimento topo-
grafico che fossi in grado dr 
riconoscere. Pregai il mio pi 
lota di abbassarsi ancora. E 
poiche I'apparecchio era .qua 
si stlenzioso. avevo I'impres 
sione di scorrere volando in 
pallone o addirittura per im 
pulso proprio. Fini per diso-
rientarmi un singolare insie
me di costruzioni che si spin-
geva nel mare e che aveva 

l'aspetto quasi di una fortez-
za con alti edifici torreggian-
ti collegati tra loro da cam-
minamenti e una larga fase'd 
del tutto libera e vuota at-
torno, dalla parte di terra, 
mentre dalla parte del mare 
la platea presentava dei fori 
dai quali vedevo emergere 
persone. Compresi che sotfo 
la platea si trovava il posto 
delle imbarcazioni. alcune del
le quali si vedevano balzare 
fuori velocissime. librate sul 
pelo deU'acqua. Don Giuseppa 
(quanto mi sembrava anacro-
nistico il permanere di quel 
«don» spagnolesco e..antico 
in tanta modernita!), don Giu
seppe mi spiego che quel 
complesso sorgeva dove un 
tempo si trovava il rione Ter
ra di Pozzuoli. il piu vecchio 
e piu misero, che si era do
vuto evacuare in fretta pa-
recchi anni prima a seguito 
di un allarme di moti sismi-
ci che poi si erano fortuna-
tamente arrestati senza al-
cun danno. 

Essendo stato sgomberato, 
il rione era stato poi bonifi-
cato demolendo le vecchie 
abitazioni dei pescatori, e vi 
era stato costruito un insie
me, del tutto autonomo, per 
trentamila persone, che pote-
vano viverci senza aver biso-
gno di uscirne mai. 

Mi venne voglia. invece, di 
domandargli che fine avesse-
ro fatto i pescatori del rione 
Terra. Mi disse che molti era-
no emigrati in Finlandia co
me manovali e mi mostrd 
dietro a certi grandi comples-
si industriali, dalla parte del-
1'ospedale psichiatrico, una se-
rie di capannoni di lamiera 
zincata dove gli altri erano 
stati. provvisoriamente. ba-
raccati. In modo confortevo-
Ie, da oltre dieci anni. 

Proseguimmo. Dall'alto, al 
di sopra di cio che era sta
to Posillipo, Napoli era irri-
conoscibile. La citta vecchia. 
la Napoli che io conoscevo. 
appariva grigia e spenta. II 
tessuto urbano si vedeva qua 
e la interrotto da macchie in-
certe che erano come pustole 
sopra una epidermide rugosa. 
Erano zone franate. abbando-
nate. Gli strettissimi vicoli che 
salivano dal centra o si stende-
vano a ragnatela mi restitui-
vano 1'immagine della Napoli 
dei «bassi». della miseria e 
della sporcizia. Mi stupiva il 
fatto che. in tanta espansione 
edilizia. il vecchio centro fos
se rimasto come prima. Ma 
don Giuseppe mi spiegd che 
non e'era nulla da fare. 
«Quella gente» mi disse 
c ama vivere cosi *. 

Napoli 
tra le mura 

Napoli era divenuta il piu 
grande porto militare inter-
nazionale ed era a questo 
fatto che si doveva, in mas-
sima parte, il boom edilizio 
che aveva esteso la febbre 
del costruire da Cuma a Pom
pei a Castellammare. Non 
e'era stato tempo per prepa
rare un piano di risanamen 
to e la soluzione era stata 
la grande via aerea che ta-
gliava fuori tutta la Napoli 
di un tempo e la chiusura 
della citta vecchia entro una 
specie di cinta murata, con 
pochi e sorvegliati sbocchi. 
Adesso vedevo anche io le 
vie interrotte da una mura-
tura e alcuni dei punti di 
passaggio, dove ai addensava 

la gente. Gia prima della mia 
partenza una oculata specula • 
zione edilizia aveva comincia-
to a trovare piu redditizio 
lasciar crollare il centro e 
fabbricare su aree nuove. II 
risultato di questa Iinea « ra-
zionale». perseguita per altri 
quindici anni, stava adesso 
sotto i miei sguardi. Era un 
risultato grandioso dal pun-
to di vista tecnico. 

L'elicottero attraversd il 
golfo a quota elevata. poi si 
abbasso e ristette, quasi im
mobile. Guardai e non cre-
devo ai miei occhi: sotto di 
noi tutto il centro di Pom
pei, della citta antica. era sta
to ricostruito: ma non riusci-
vo a vedere il resto degli sca-
vi, n£ a capire perche dall'alto 
le persone che vedevo muo-
versi nel Foro mi sembras-
sero quasi gigantesche. Poi 
compresi. Non eravamo sopra 
gli scavi. ma in una zona 
verso Torre del Greco dove 
era stato ricostruito un quar-
tiere dell'antica Pompei a un 
terzo dal vero. Ricordai. al
lora. che qualche cosa di si
mile era stato progettato mol
ti anni addietro anche per la 
Roma imperiale e che illustri 
accademici e specialist! di to-
pografia romana erano entra-
ti a far parte di una com
missione apposita. assicuran-
do la loro collaborazione. Poi 
non st ne era fatto piu nul
la e si era invece attuato il 
programma di Son et Lumiere 
nel Foro Romano. Ecco qui 
realizzata questa idea vera-
mente utile e istruttiva: e'era 
il Foro con la Basilica e i 
templi. il Macellum. le case. 
la bettola e. naturalmente. il 
lupanare. Vi era. verso mon-
te. la riproduzione della mas-
sa di lava avanzante alia di-
struzione della citta: una casa 
appariva investita e in atto 
di sgretolarsi. mentre figure 
di plastica colorata, in atteg-
giamenti di spavento e di 
morte. richiamavano l'aspet
to dell'c ultimo giorno di 
Pompei .̂ 

< Ala la Pompei vera. dov'e?» 
chiesi a don Giuseppe con 
voce alterata. c Eh. signd». 
mi rispose con un tono mi-
sto di compassione e di or-
goglio «eh. signo. quollo e 
il capolavoro che ci dicevo: 
la sotto stanno. Ie antichita. 
E tutto questo fatto in meno 
di dieci anni! >. 

Era. effettivamente. una co
sa strabiliante. Tutta la citta 
antica. le rovine di Pompei. 

66 ettari e piu, era stata co-
perta con una specie di cnor-
me tettoia che sosteneva una 
terrazza. La tettoia < proteg-
geva» i resti antichi: e al 
di sopra si era sviluppato 
un intero quartiere residen-
ziale moderno. Dovetti rico
noscere veramente che 1'ABC 
aveva fatto miracoli. Don Giu
seppe mi raccontd che vi era-
no state all'inizio violente po-
lemiche contro questo proget
to: ma la fermezza del Ca-
pitano Presidente dell'Azien
da Beni Culturali. congiunta 
alia potenza finanziaria e po
litica dell'Ente Autonomo Svi-
K.ppo Urbanistico e Turismo. 
Pavevano spuntata. II proget
to. studiato da due architetti, 
uno americano e uno tede-
sco. era finalmente stato rea-
lizzato direttamente dallo 
ENASUT 

Le ginestre e 
Manhattan 

I due architetti. mi disse 
pieno di ammirazione don 
Giuseppe, erano uomini di 
idee grandiose. Egli li aveva 
avvicinati spesso, quando era 
ancora in servizio col Capi-
tano Presidente. L'Americano 
gli aveva detto che aveva pen-
sato. un giorno. che sarebbe • 
stato bello trasformare tutta 
1'ltalia in un'enorme peniso-
la di Manhattan. Ma si era 
poi accorto. ahime. che non 
era possibile. perche e'erano 
troppe e impreviste montagne. 

Una impennata dell'appa-
recchio mi porto verso il mon-
te sui cui fia rich i brulli qual
che cespo giallo era ancora 
in fiore. E mi risuonarono 
neU'animo. da lontananze im-
provvisamente abohte le pa
role dell'alta poesia che Ie 
ginestre del Vesuvio avevano 
ispirato al poeta un tempo 
piu di ogni altro amato e 
< le magnifiche sorti e pro
gressive > dell'umanita da lui 
ironicamente invocate. Quel-
lo che avevo veduto era pro
gresso solo nel senso che era 
proseguimento di cio che ave
vo lasciato. appena agli inizi. 
alia mia partenza nel 19fl°. 
Ma io pensavo che un vero 
progresso non avrebbe dovu
to essere proseguimento. sib-
ben mutamento. muta men to 
profondo. 

R. Bianchi Bandinelli 
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