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La « Lettera di Bazel» 

di Giovanni Guaita 

Lo scrittore 
i 

e la chiromante 
Crudele parodia del narratore di grido 
sulla cresta dell'onda pubblicitaria - Di 
la dal « ritratto » del personaggio, una 
analisi attenta del rapporto fra letteratu-
ra e societa sotto egemonia imperialista 

UN FILM SULLA CONDIZIONE OPERAIA A TORINO 

Sembra uno scherzo com-
posto dalla successione in-
terminabile di minuscole 
awenture e di piroette 
strampalate di un clown. Ed 
e il caso del personaggio che 
Giovanni Guaita, uno scrit
tore tuttora poco noto ma 
notevole, ha infilato in uno 
straordinario libro che sta 
fra la farsa e la parodia sa-
tirica, fra il romanzo grotte-
sco e il saggio problematico 
trasposto in racconto: Lette
ra di Bazel alia chiromante 
(ed. Scheiwiller, pp. 175, 
L. 2000). 

Bazel e uno scrittore, e 
nella lettera * si descrive ». 
La situazione pud apparire 
ed e strampalata. Lo scrit
tore e «famoso», tradotto in 
quaranta o cinquanta lingue, 
preraio Nobel, noto nel pia-
neta tutto intero, dall'Unio-
ne Sovietica dove lo accolgo-
no con onori e rispetto, agli 
Stati Uniti, dove trova in 
pratica il centro dei propri 
interessi. Per sostenere il 
peso di questa fama, egli ha 
accumulato nel suo cervello 
teorie, scienze e tecniche: 

. psicoanalisi e sociolsgia, me-
todi linguistici e cibernetici. 
E' sempre presente, sempre 
aggiornato, sempre disponi-
bile: in prima fila nella. nar-
rativa dell'io, quando trion-
fa il soggettivismo o il rea-
lismo psicologico, salvo a 
tingere di sociale le imma-
gini o a superare le fron-
tiere dell'avanguardia nella 
disintegrazione dei linguag-
gi. In ogni caso e lui che 
da lezione ad altri, che pure 
si arrovellano sui problemi. 
Bgli li risolve con scaltra 
eleganza, inventando e dif-
fondendo agguerritissime 
teorie. Proprio per questo il 
suo scetticismo lo porta a 
gironzolare a I trove, magari 
sulla spiaggia, mentre i suoi 
confratelli si accaniscono o 
si accapigliano nei loro con-
vegni letterari. A Bazel ba-
stera il resoconto che, con 
puntigliosa precisione ger-
manica e divertente mime-
tismo da spogliarello, gli fa-
ra in seduta notturna la sua 
giovane amante straniera. 

Quello che a Bazel impor-
ta, per essere presente, e 
stare fuori e al di sopra. E 
infattl pare che cavalchi la 
cresta dell'onda pubblicita
ria. Ogni cosa serve a im-
porre al pubblico il suo pro-
dotto: anche la sua persona, 

• anche le awenture, anche 
gli incontri femminili, an
che i periodi di assenza e 
di riposo o il suo viaggiare 
dai tropici all'India, alia Ci-
na, o magari la trasforma-
zione in « missionario > vo-
lante della lettej-atura, giri 
di conferenze fra piccole co-
munita sperdute, contadini 
o boscaioli o cacciatori di 
pellicce, dal Messico alia 
Groenlandia. 

Nella personality di Ba
zel e facile individuare uno 
o due confezionatori di best-
feller a ripetizione. Guaita, 
in forma di sapiente paro
dia, riesce a riprodurre qua 
e la persino lo stile di qual-
cuno, a volte asciutto. a vol
te animato da impennate 
brusche, a volte scorrevole 
negli indifferenti atteggia-
menti di un voluto distacco 
parascientifico. Ed e come 
te davvero ci insegnasse a 
vedere in tanti racconti e 
romanzi, una continua rin-
corsa dello scrittore dietro 
• se stesso. 

Non e strano, allora. che 
un uomo cosi soddisfatto 
delle sue tante tecniche, si 
livolga poi alia « chiroman
te »? Qui, senza dubbio, 1'av-
ventura supera il farsesco 
— o il « ritratto » in chiave 
di parodia — e penetra in 
un piu ampio campo di ana
lisi. E cioe ci troviamo di 
fronte alia situazione stessa 
della letteratura nella socie
ta dominata sempre piu dal
le leggi di mercato. 

Non e piu neppure il tem
po in cui Baudelaire poeta-
va e si angustiava fra mia-
smi e veleni della nascente 
condizione industriale. Oggi 
•i e scrittori per grazia di 
un mercato tanto piu sottile 
quanto piu si affinano o si 
consolidano gli equilibri dei 
rapporti sotto 1'egemonia 
deirimperialismo. Quest'ul-
timo impone una sua cultu-
ra nella cui atmosfera si 
vive un po' tutti: e in que
sta atmosfera c'e bisogno di 
immagini dilatate o di sur-
rogati di immagini, comun-
que di prodotti letterari su-
perlathi, capaci di mettcre 
in moto processi collcttivi 
tf scarico dei veleni. Si pen-
•i al caso recente di Love 
Story e alio stesso personag
gio del suo autore. 

I l l ae Basel ba deoiso di 1 

scrivere quella «lettera », 
e che il sistema di « credi
bility » e di « razionalita > 
nel quale era sempre stato 
al sicuro, e entrato in crisi. 
Prima avvisaglia di questo 
urto con la realta e l'incon-
tro con Manuel, enigmatico 
sud-americano tra\olto da 
misteriose vicende, dall'im-
barco in aereo in baule di
plomatic agli arresti mul-
tipli dovunque arrivi, alia fi
nale e altrettanto misteriosa 
uccisione. Ora Bazel dappri-
ma lo considera un « nulla » 
che ha fortuna con le don-
ne. Ma nella serie degli in
contri successivi, dalla insta
bility stessa della situazione 
di Manuel e dalla sua sotto-
missione ironica, ricavera il 
primo momento di riflessio-
ne. Scoprira che egli stesso 
si trova tagliato da ogni 
possesso di una « realta ra-
zionale ». Per il suo passato, 
per i suoi stessi rapporti con 
ia ex moglie, e come se fino 
allora fosse passato «di 
continue — incolume e igna-
ro — sul ponte di neve di 
un crepaccio ». In un mon-
do programmato dai calco-
latori clctironici, tutto gli 
torna avvolto da una nebbia 
romanzesca. ed e questo che 
lo portera a rivolgersi agli 
antichi espedienti divina-
tori. 

E* una lettera che non 
partira. Gli fornisce, piutto-
sto, il materiale per nuovi 
romanzi « tradottt in tutte le 
lingue ». La" crisi e breve. 
Bazel scopre, infine, e acco-
glie il significato dell'iiltimo 
sorriso di Manuel: « la sere-
nita nell'insicurezza». Ma 
dopo tanto correre a vuoto 
dietro ai significati, si ar-
rende piuttosto a se stesso 
e alia sua buona coscienza. 
Sceglie la strada del pote-
re: sposa la « padrona » del
la piii grande rete di gior-
nali, miliardaria ottanta-
duenne sempre in gamba e 
anche giovane (grazie alia 
chirurgia plastica). 

Al Iimite della assoluta 
mancanza di er.uilibrio, lo 
scrittore appare cosi nella 
situazione e nelle vesti del-
l'uomo costretto a reinven-
tarsi di continuo per scodel-
lare ai suoi lettori una ra-
zione periodica di immagini. 
Perche non rovesciare la 
sua crisi? Dalla stessa in-
candescenza di questa mate
ria, Guaita ha saputo estrar-
re i motivi per un saggio di
vertente e malizioso, nella 
sua crudelta, scritto in un 
linguaggio sicuro che trova 
rilievo nella sua ricerca di 
precisione. E, alia fine, ci 
si pud anche accorgere che 
i problemi attribuiti a Ba
zel, anche se ci illudiamo di 
starne alia larga, ci rappre-
sentano un po' tutti, e ci 
toccano da vicino. 

Michele Rago 

II regista Ettore Scola racconta la vicenda di un ragazzo di Trevico immigrato 
Come e nato il progetto - Una troupe in cooperativa - II boicottaggio dei diri-
genti delFazienda - «Si gira» soltanto fuori dei caneelli - Un altro cinema 
rrerfco-rormo, un film bol-

cottato dalla FIAT. E" un film 
sugli emigrati a Torino, su 
un giovane, in particolare. 
che da Trevico, un paese in 
provincia di Avellino, giunge 
nel regno italiano dell'auto-
mobile, per fare l'apprendl-
sta alia FIAT. Agnelli non 
ha dato il permesso di «gi-
rare » entro il perimetro del
la grande fabbrica e anzi ha 
ordinate a tutti i guardian! 
degli stabilimenti di impedi-
re alia picrola troupe di awi-
cinarsi ai caneelli, ai muri 
che cingono le fabbriche. Una 
striscia di terra intorno alle 
officine e area del padrone, 
per toccare il muro che'ehiu-
de gli operai ci vuole il suo 
benestare. Per guardare den-
tro, per respirare li dentro. 
ci vuole la sua autoriz-
zazione. > 

II turno 
di notte 

A raccontarci la storia di 
questo film e Ettore Scola. 
Scola e un regista giovane; 
sceneggiatore, per tanti anni, 
con Maccari — una coppia 
fissa del cinema italiano — 
viene dal Marc'Aurelio e dalla 
radio, a Credevano che sapes-
si solo far ridere e mi nan-
no sempre chiesto di far ri
dere ». Dopo quattro film e 
un episodio e venuto II com-
missario Pepe e poi Dramma 
della gelosia, che pungevano 
abbastanza. Prima di girare 
Permette? Rocco Papaleo (an-
cora in Iavorazione) Scola si 
e preso, diciamo cosi, una va-
canza. Ha riunito alcuni ami-
ci, un po' tutti del suo mestie-
re e. insieme, hanno fatto una 
cooperativa. «E' stato fa
cile — ci dice Scola — qual-
che telefonata la mattina do
po una notte d'insonnia. La 
idea l'avevo da tempo, ma 
una notte, appunto, mi sono 
messo al registratore e ho 
buttato giii il soggetto. Un 
canovaccio. una traccia. For-
tunato Santospirito, cosi si 

chiama il protagonista, parte 
da Trevico, che e il mio paese, 
e dove vado, quando posso, 
a trovare mio padre. Di li ho 
visto partire tanti ragazzi ». 

«Tutto H resto e realta — 
dice Scola —. Vere sono le 
soffitte delle case decrepite 
del centro storico di Torino 
dove si ammassano gli ope
rai, vere le stanze con quat
tro, cinque, sei letti a ore 
— ci dorme di notte un ope-
raio che fa il turno di gior-
no e di giorno un operaio 
che fa il turno di notte —, 
vero il dormitorio dove, so
pra ogni letto, e'e il norae 
del privato o dell'ente che lo 
ha donato e vera e la tar-
ghetta su uno di questi: e'e 
scritto FIAT ». « Un regno fon-
dato sulla fatica umana, sul 
sangue degli operai, stabili
menti che si allargano a vi
sta d'occhio. E non una casa, 
non un servizio sociale, nien-
te. Un letto in un dormito
rio per cinquanta persone...». 
II protagonista della storia 
fa tutte queste esperienze, 
compresa quella di dormire 
alia stazione. Dice Scola: «La 
stazione di Torino e la sta
zione d'Europa piu frequen-
tata di notte. C'e tutto fl 
campionario umano possibile 
e immaginabile ». 

Impossibile raccontare tut
to quello che c'e nel film. 
Scola ci parla di Don Allais, 
un sacerdote addetto alio 
smistamento dei meridionali 
che arrivano a Torino. Un 
prete che ha scritto ai par-
roci e ai vescovi del Sud di 
dissuadere i loro parrocchia-
ni a venire a farsi sfruttare 
a Torino. wPerchd venite a 
farvi sfruttare?» dice loro, 
quando arrivano. «Dove an-
date a dormire, chi vi da da 
mangiare? ». 

Ma non sono solo i pro
blemi logistici, quelli presi in 
esame da Scola e dai suoi 
amici. C'e il contatto con il 
mondo della fabbrica, con i 
movimenti, con i sindacati, 
con i partiti. C'e la parteci-
pazione alle manifestazioni an-

tifasciste, il primo salario, la 
prima presa di coscienza, la 

j prima ribellione, il primo 
scontro col capo officina. 

Non potendo entrare nella 
fabbrica la troupe si e messa 
fuori dei caneelli. « Sono sor-
te contestazioni con tutti i 
guardiani. "Qui non potete 
stare, andate via". "Rispettia-
mo i •limiti di protezione del-
l'area del padrone. Misuria-
mo". Intanto la macchina gi-
rava, e sulla pellicola rima-
nevano impressi i volti delle 
migliaia di operai che entra-
vano e uscivano dagli stabi
limenti della FIAT: Mirafiori, 
Ferriere, Rivalta». «Quando 
entrano — dice Scola — que
sti uomini sono quasi belli. 
Scherzano, si danno manate 
sulle spalle. si lanciano frizzi, 
sono vivi. Ma quando escono 
sono limoni spremuti. Non 
dicono una parola. In silen-
zio se ne vanno nelle loro 
case, dove, con qualche ora 
di' riposo, si ricaricano per 
essere l'indomani sfruttati e 
spremuti di nuovo ». 

Chilometri 
di pellicola 

«Per questo arrivare all'al
ba e spesso prima dell'alba 
— ci racconta Amerigo Casa-
grande il capomacchinista — 
ci chiamavano i nove del-
l'Ave Maria, anche se in real
ta eravamo in dieci». Casa-
grande e un «anziano n del 
cinema. Nemmeno lui sa di
re H numero di film ai quali 
ha lavorato. Allarga le brac-
cia e dice: tanti. Per questo 
Trevico-Torino ha una defini-
zione speciale: e un altro 
cinema. E ci racconta parti-
colari della Iavorazione, la 
collaborazione trovata dap-
pertutto. E vengono fuori al
tri aspetti della FIAT. I lavo-
ratori si portano da casa il 
mangiare. a Pane e broccoli, 
pane e verdura, come i mu-
ratori romani. Solo i piu an-

ziani, quelli che hanno una 
famiglia, una donna (ma gli 
emigranti le famiglie per lo 
piu devono lasciarle al pae
se) si portano qualcosa di 
caldo in un thermos. Nien-
te case, niente mense, orarl 
impossibili», dice Scola. Si 
potrebbe scrivere un libro. 
E Scola ne ha fatto un film. 
Ha girato cinquantamila me-
tri di pellicola. Altro che un 
film. 'Quando Scola dovra 
montarlo, dice Casagrande, sa-
ranno guai. Che cosa scar-
tare? C'e tutta una parte del 
materiale girato che riguarda 
le interviste con gli emigrati. 
Scola ce ne racconta una so
la, che basta a dare il qua-
dro della situazione. La trou
pe va a casa di un emigrato 
siciliano. L*uomo fa il turno 
di notte. E a casa ha tro-
vato la figlioletta che non vo-
lendo andare a dormire pri
ma dell'arrivo del padre si e 
addormentata davanti alia 
porta. Richiesto di parlare. 
di raccontare, l'uomo non ha 
saputo che mettersi a pian-
gere, ripetendo cento volte 
una sola invettiva. 

Ma perche raccontare an-
cora? Le immagini paxleran-
no meglio di quanto sappia-
mo e possiamo fare noi su 
queste colonne. Al pubblico 
il giudizio. Ma quale pub
blico? 

Dicevamo all'inizio come sia 
nato questo film. Una coope
rativa, un gruppo di cineasti, 
e Scola vuole che li citlamo 
qui tutti. Per primo Ameri
go Casagrande, 11 macchini-
sta, poi Bruno Angeletti, l'e-
lettricista, e di seguito Lucia
no Ricceri, Claudio Cirillo, 
1'operatore, Vittorio Massi, 
Giorgio Scotton, Sandy Nor
man, Paolo Incrocci, Paolo 
Turco, il giovane attore che 
impersona Fortunato Santo
spirito. 

II film abbiamo detto, non 
ha un produttore, e nato 
fuori dei canali tradiziona-
li. «Penso che ogni autore 
democratico ne dovrebbe fa

re almeno uno l'anno. Ma 
non devono, a mio parere, 
essere film, o documentary 
per una elite. Tanto varreb-
be riunirsi una sera tra ami
ci e scambiarsi i propri pun-
ti di vista, raccontarsi le pro-
prie esperienze. No, i film 
vanno fatti per il pubblico ». 
Ma il pubblico vede quello 
che i produttori, d'accordo 
con le case di distribuzione, 
decidono che debba vedere. 

Chi sara 
il distributore? 

E' raro — e viene giudicato 
un atto di coraggio — per 
un produttore fare un film 
che non sia stato gia ven-
duto anticipatamente ad una 
casa di distribuzione, la qua
le a sua volta lo ha gia ce-
duto ad un grosso esercente, 
cioe ad una catena di sale 
cinematografiche. Ma Trevi
co-Torino, non avendo un 
produttore tradizionale, es-
sendo stato girato cost alia 
disperata, non ha un distri
butore, non ha un esercente. 
II caso di questo film ren-
de quanto mai attuale la pro-
posta di legge comunista per 
il cinema, che chiede la ro-
stituzione di un circuito di 
sale comunali — riscattando 
tutte quelle di propriety dei 
comuni e ora addette al
ia noimale programmazione 
commerciale — la cui gestio-
ne sia affidata agli enti lo-
cali, alle organizzazioni demo-
cratiche: una gestione dal 
basso, con funzione antimo-
nopolistica. 

Comunque, tornando a Tre. 
vico-Torino, sarebbe questa 
una buona occasione per la 
Italnoleggio e per la RAI-TV 
di mostrare di essere davve
ro degli enti pubblici al ser
vizio del pubblico. Ci sembra 
1'occasione che i dirigenti de! 
due enti non dovrebbero far-
si scappare. Dimostreranno di 
avere piu coraggio di Agnelli? 

Mirella Acconciamessa 

Si apre domani all'EUR la Conferenza 

per la ricerca scientifica 

» II «gap 
rovesciato 

4 I 

Battute d'arresto della tecnologia americana 
Gli USA si trovano oggi in svantaggio sull'Eu-

ropa in una serie di importanti settori 
La ' « Conferenza nazionale 

per la ricerca scientifica» — 
che si aorira domani all'EUR 
per iniziativa del governo — 
potra avere un contenuto va-
lido solo se prendera atto 
della svolta che si sta mani-
festando su scala internazio-
nale, appunto nel campo del
la scienza, della tecnologia, e 
del loro rapporto con l'eco-
nomia. Solo tre anni fa si 
dava per certo che la situa
zione in questo campo fosse 
caratterizzata dall'esistenza di 
un « gap tecnologlco » fra Sta
ti Uniti ed Europa occiden-
tale, a favore dei primi. In se
guito, lo sbarco di tre ameri-
cani sulla Luna fu accolto 
come la conferma di un van-
taggio degli USA che difficil-
mente sarebbe stato colmato 
in un avvenlre prevedibile. 
Perci6 piu d'uno con stupore 
apprenderli che il 7 giugno 
scorso il noto settimanale a-
mericano U.S. News and 
World Report ha pubblicato 
un artlcolo con il seguente 
titolo: «Ora e un "gap tec
nologlco" che minaccia '.'Ame
rica ». 

E non e una esagerazlone. 
L'articolo reca dati molto si-
gnificativi, non solo su una 
serie di ricerche americane 
andate a male (per esempio. 
il corpo dei marines ha do-
vuto comprare dalla Gran 
Bretagna un aereo superso-
nlco a dccollo vertlcale, In 
seguito al fallimento di un 
programma USA in tal sen-
so). ma sugli aspetti piu ge-
neralt della ricerca tecnologi-
ca degli Stati Uniti, che se-
gna un netto regresso. II nu
mero degli scienziati e inge-
gneri disoccupati e ora di 
65 000 (pari al 12 per cento. 
circa il doppio del tasso ge-
nerale di disoccupazione). In 
regresso e 1'incidenza delle 
spese di ricerca sul reddito 
nazionale; e il numero di lau-
reati in discipline scientifi-
che e stato in USA nel 1970 
di 142.000. contro 247.000 del-
1*URSS. 

Tutti sanno, del resto. che 
gli americani hanno rinuncia-
to a produrre l'aereo super-
sonico commerciale (SST), 
mentre Tanglo-francese Con
corde e il sovietlco Tu-144 
hanno proprio In queste set-
timane dimostrato la propria 
funzionalita agli esperti con-
venuti al Salone aeronautico 
di Parlgi. Non tutti invece 
sanno che gli americani stan-
no segnando il passo in un 
campo di Importanza econo-
mica ancora maggiore: quello 
del reattori nuclear! <cveloci», 
i quali costituiscono niente-
meno la risposta al proble-
ma della produzlone di ener-
gia a basso costo. Attualmen-
te due prototipl di reattori 
a veloci» sono quasi ultimati 
e vicini a entrare in funzione: 
uno in Gran Bretagna. l'al-
tro In URSS. Un terzo. in 
una fase leggermente meno 
avanzata, sorge in Francia. 

Ci si pu6 chiedere quale 
sia il motivo di questa inver-
sione del «gap tecnologico». 
non piu a favore. ma a dan-
no degli USA. Sicuramente il 
motivo e da rioercare nella 
struttura che la ricerca si 
era data negli Stati Uniti, col-
legandola strettamente alia 
spesa militare piuttosto che 
alle esigenze produttive civili. 
La conseguenza e stata una 
ascesa vertiginosa dei cost! 
delle innovazloni tecnologi-
che: sostanzialmente perche 
quest! costl. invece di esse
re ripartiti su una consisten-
te quantita di prodotti desti-
nati al mercato. sono stati 
sostenuti per esempio da 
qualche centinaio di aerei da 
combattimento. o da una doz-
zina di navi spaziall. Cos! il 
programma «ApolIo» e costa-

to decine di migliaia di ml-
liardi (di lire), e un singolo 
aereo da caccla dl nuovo mo-
delta si avvia a costare dodi-
ci miliardi: vale a dire quan
to un Concorde, ma quesful-
timo sarfc rlpagato dai vlag-
giatori. Non puo sorprena3-
re dunque che In America 
si parli molto di revision? e 
ristrutturazione del sistema 
ricerca - economia - spesa mili
tare, mentre i costi ormai 
proibitivl hanno insabbinto 
parecchi programmi. 

Ma torniamo alia Conte 
renza che sta per aprirsi al
l'EUR. Prendere atto della 
svolta fin qui descritta signi-
fichera. in tale sede, rlcono-
scere alcune responsabilitA 
precise del governo italiano; 
e — anche piu che del go
verno — delle direzioni Indu
strial! e degli organl prepo-
sti alia ricerca Infatti. e facile 
vedere che 1'Italia non si • 
mai mossa nella direzion" in 
cui si sono mosse la Gran 
Bretagna. la Francia. e anche 
la RFT e il Benelux: la dl-
rezione di una iniziativa eu-
ropea, che ha permesso ora 
almeno in due campi di su
perare gli americani. L'ltalia 
per esempio non si e asso 
ciata all'attuazlone del Con
corde. e anzi si e puntRto 
all'inizio proprio sul fanto-
matlco SST amerlcano. esisti-
to in pratica solo sulla carta 
(sebbene anche la «carta» 
sia costata al contrlbuente 
USA novecento milioni di do!-
lari). 

In campo nucleare. il no 
stro paese non solo e in ri-
tardo nel campo dei reattori 
veloci. ma nell'intero arco 
delle attivita di interesse in
dustriale. in una mlsura tale 
che gli rende oggi difficile 
persino collegarsi utilmente 
con le iniziative europee gia 
in atto. E la ragione prin
cipal dl questo ritardo e che 
1'industria (come piu volte e 
stato denunciato su queste 
pagine) ha giocato ostlnata-
mente e ciecamente la carta 
delle licenze americane. riflu-
tandosi di condurre o finan-
ziare iniziative di ricerca ita-
liane. dl natura analoga a 
quelle condotte in altri paesi 
europei. Le Ucenze USA, oe-
dute a condizioni dl dumping. 
hanno arricchlto un pugno 
di industrials ma non hanno 
corrisposto alle esigenze di 
sviluppo tecnologico ed eco-
nomico. che per l'Europa. co
me e ormai chlaro. si pon-
gono in modo dlverso che per 
l'America. e in termini piu 
avanzati. 

E' da qui che la Conferen
za deve partire: dalla con-
danna deiramericanismo tec
nologico. dal riconoscimento 
del danno che esso ha reca-
to al paese. dall'affermazione 
dell'esigenza di collegare una 
nuova llnea di ricerca Italia-
na a iniziative e prospettive 
europee. E infine qualcuno 
dovra pur essere indicato co
me responsabile del ritardo 
e dello spreco. e chiamato a 
darne conto. La politlca go-
vernativa. innanzitutto: ma 
non si dimentichi che ui que
sta faccenda della tecnolog a 
d'accatto 1'industria privata. 
l'aziendalismo hanno giocato 
una parte rilevante quanto 
mortificante. fino a paralizza-
re interamente l'attivita di ri
cerca posta a carico della 
spesa pubblica (trasforman-
do largamente tale spesa in 
una forma di sovvenzione). 
La risposta a questo proble 
ma pu6 essere data solo dal
l'affermazione della premi-
nenza dell'interesse pubblico 
nella ricerca. e dalla sua ar 
ticolazione con la program 
mazione economlca. 

Cino Sighibold i 

LA ZONA DEL CENTRO STORICO PROIBITA ALLE AUTOMOBILI 

L'isola bhi di Firenze 
Superoto felicemente il primo periodo di prova -
getta I'allarme: negli ingorghi, mocchine come 

Traffico privato e tmffico pubblico - Un'inchiesia 
camere a gas - Citta e territorio da organizzare 

FIRENZE, giugno 
La «zona blu» che vieta il transito 

— dalle 8^0 alle 20 — ad ogni ge-
nere di veicoli in una parte del «cen
tro storico* ha superato, felicemente, 
il primo periodo di prova. Solo lievi 
varianti, che includono nella zona in-
terdetta parte di via Calimala e di 
via Lamberti, si sono rese necessarie 
dopo il primo collaudo. Nella zona 
monumentale che va da Piazza Si-
gnoria a piazza del Duomo da alcuni 
giomi 1 cittadmi ed i turisti circola-
no, dunque, liberamente e tranquilla-
mente senza correre il rischio di es
sere coinvolti negli ingorghi del traf
fico, 

Certo, le lacune non mancano (e 
anacronistico l'attraversamento della 
zona pedonale da un itinerario di traf
fico, quello che si svolge su via Con-
dot ta), ma con ulterior! variant!, il 
prowedimento funziona. Esso 6 inte-
grato dalla Istituzione di un servizio 
automobilistico gratuito (basta il bl-
glietto del postegglo) che dalla For-
tezza da Basso, raggiunge piazza del
la Repubblica, ogni dieci ed ogni sei 
mlnuti a partire dalle 7,40. Cosi, una 
delle parti p iu . caratteristiche del 
centro florentino — piazza Signoria e 
le viuzze medieval! che si diramano 
fino al Duomo — e stata restituita, 

come si usa dire, all'uomo. Le rea-
zioni preannunciate, prima dell'entra-
ta in vigore del prowedimento, da 
parte di alcune categorie commer
cial! chiuse nel loro corporativismo, 
non vi sono state e la prima — an
che se breve — fase sperimentale, 
pud dirsi riuscita. Si tratta ora di an
dare avanti ed attuare quanto prima 
le misure votate dal consiglio comu-
nale per l*ulteriore estensione della 
zona pedonale nelle altre parti del 
centro e della citta ove si rende in-
dispensabile eHminare il traffico pri
vato, che ha portato al punto Iimite 
la crisi del mezzo pubblico. Gli esem-
pl di tale crisi sono sotto gli occhi 
di tutti: circolazione paralizzata. dis-
servizio del mezzo pubblico, velocita 
commerciale In progressiva diminu-
zione (su! 10 Ion. orari), aumento 
del deficit aziendale (5 miliardi), cre-
scente, oltre i limiti della tolleranza, 
l'mquinamento. 

A questo proposito ci paiono estre-
mamente significatlvi — ed agghiac-
ciantl — alcuni dati rilevati recente-
mente per miziativa del servizio di 
rilevamento suirinquinamento atmo-
sferico del laboratorio provinciale di 
Igiens e profilassl. Ebbene, ne! mo
ment! d! «traffico vischioso » nel cen
tro e fuorf del centro storico, lungo 

determinati itinerarl di traffico, gli 
abitacoli delle vetture sono delle vere 
e proprie camere a gas, caliche di 
piombo e di ossido di carbonio. 

Mentre il Iimite t accettabile» dl 
piombo, per una esposizione continua 
per 24 ore, (indice Rjazanov) e valu-
tabile intomo agli 0,7 microgrammi 
per metro cubo. percorrendo alcuni 
itinerarl si toccano delle punte che 
vanno dai 10 al 20 microgrammi per 
metrocubo ed anche oltre: ad es. 
in piazza Signoria, via Calimala ed 
altre strade del centro, con vento 
dominante, sono stati rilevati aH'in-
terno dell'abitacolo 53 microgrammi 
p*"- m.c; In piazza S. M. Novella e 
vie adiacenti, 16 m.c. per m.c. Lun
go I viali, che sopportano il mag-
gior carico dl traffico (circa 100 mi-
la vetture), 22,7 microgrammi per m.c. 
e 17 in via Ponte alle Mosse, una 
direttrice verso rautostrada. Analo-
go discorso vale per 1'ossido di car
bonio: in via Por S. Maria, ora par-
zialmente chiusa al traffico, sono sta
te registrate 100 parti per milione, 
contro un massimo tollerabile dl 283. 
Dunque — come e stato documentato 
dal gruppo consiliare del PCI — non 
e solo il centro ad essere ucciso da 
Inquinamento, nut l'lntera citta. E' 
evidente che, nonostaate la tspecifl* 

cita* della struttura urbanlstica fio-
rentina, (e, particolarmente del sao 
centro storico) il problema fe genera-
le e costituisce un bruciante atto di 
accusa contro quelle forze che hanno 
promosso e favorito llmpetuoso sri-
luppo della motorizzazione privata e 
la mostruosa crescita delle nostre 
citta. 

La « zona blu » non pu6 essere, dun
que, che un primo passo per nuove 
e radical! scelte, di politica economl
ca ed urbanlstica. Anche per Firenze, 
si pone urgentemente il problema del 
decentramento e dl uno sviluppo dei-
llntera area metropolitana (Firen-
ze-Prato-Pistoia): deve essere in pri
mo luogo contestato e rovesciato 11 
disegno di alcune component! del 
centro-sinistra volto a conservare la 
gravitazione dell'area urbanlstica sul 
«centro» di Firenze, al quale si ten-
dono ad assegnare — secondo la logica 
della rendita fondiaria e del capitale 
— funzioni privilegiate, dlrezionall, le
gate a determinate attivita consuml-
stiche e dl «spreco» ed all'espulsio-
ne del ceti popolari. I provredlmenti 
per il traffico non possono essere s«-
parati dalla lotta per una diversa or-
ganlzzazione della citta e del territorio. 

Marcello Uzzerini 
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