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Un saggio del filosofo sovielico Ilienkov 

In dif esa 
delPuomo 

Una situazione fantascientifica: il dominio del 
te supermacctiine - II significato dell'«idea
te »nel pensiero moderno - La scuola sovietica 
II problema dell'arte • Una citazione del «pa

dre delta cibernetica», Norbert Wiener 

Viviamo alrncno nell am 
bito della cultuia occiden 
tale m tempi poco lavorc 
\oli all uomo Lo scicntismo 
neoposlu vista accampa 1 
piopn diritti in sempre nuo 
vi amhiti della ncerca e 
non solo si dilptta ormal di 
scomporre (sonza poi ricom 
polio) le opcie Ictterane e 

aitiMleho ma detU a un 
filusoiu che si nchiama al 
ma i xismo Louis Althu* 

»ei un eapilolo e una pii 
sizione antiumanislici II 
contagio e grave sc coin 
volge anche taiuni settoi 1 
dell J cultuia sov letica dal 
la soeiulogia riscoperla in 
chiavc laigamente posilivi 
sta, d quelle ricerche di 
frontiera che potremmo nu 
Hire sotto il nome di ciber 
nelico 

Non sorprende percio che 
prop no a paitne da 11a ei 
bcineUea un filosofo sovie 
tico noto anche m Italia 
per un suo studio sulla « Lo 
gica del Capitale • intia 

Eicnda in un suo nuovo li 
ro, «1 uomo e i miti del 

la tecnica » (Roma Editon 
Hlunlti 1971, pagg 272 
Luc J 000) una appassiona 
ta difesa dell uomo e delle 
prospective umnmstiche dpi 
comunismo Lmizio a ' sag 
glo prefigura una situr lone 
fantascientifica un mondo 
tutto dominalo da supermac 
chine dotale di pensiero (o 
quasi) initonomo che nco 
stiluiscono una specie di 
rut ova riligionc o almeno 
mitologla ma non e che 
lino sthtizn anche sc sini 
stiamonte saiinco dcil au 
tore Ilienkov piissa inlalti 
aubtio dopo a tracclaie un 
sinlellco ma eflieace pano 
ram a dol pensiero moderno 
mottendo soprattulto in lu 
ce il ruolo che in esso svol 
ge la categorla dell ideate 
da non confondere certo 
con 1 ideallsmo ehe sareb-
be quasi come confondere 
il pensiero • matenahstico » 
dl Marx — secondo una 
\olgamzazione cara alia po 
lemica anUcomuiusta di 
basso conio — con 1 attac 
ca mento ai «bem mate 
in) 11 . 

Al contraiio lo s<_opo di 
Ilienkov e di mettcre in lu 
ce come qnesta categoi la 
rte-U ideale tiapassj nel pen 
siero appunto di Marx e 
qui si converta da aspira?lo 
ne sia pur profonda in con 
creta volonta e possibility 
di reali?zazione altraverso 
la via legia dt Ha lotta di 
elassc c della \ittona e su 
hippo del sociahsmo 

Qui, di nuovo il saggio 
di Ilienkov fa una svolta 
Non si rlvolge piu alia sto 
rin del pensieio socialtsta 
ma alia realta immcdiata 
dolla soeieta in em egli vi 
ve quella so\ietica e U 
suo sguardo si appunta su 
uno degli oigam piu indica 
tivi e sensiblli di una tale 
sotieta la scuola c 1 educa 
zionr* 1 a domanda snttesa 
t questo lungo tapitolo 
« La scuola deve Insegnaic 
a pensare' » riguarda la mi 
sui a in cm il sistema scola 
sLico sovietico non nelle 
formulazioni programmati 
che ma nella sua quotidia 
na realta opera in vista, del 
la costruzione di quel 
1« uomo onnilaterale » che 
h il punto di riferunento 
0 te M pretense? 1 ideale 
iivolu7ionano di Marx 

La risposta di lhenkov 6 
entica A suo parere e so-
pratlutlo ad opera del bu 
rocrnti della educazione 
questa Ideale umanistico n 
»chia di passare in secon 
do ordine di fronte alle esi 
genze della prcparazione tec 
nico pi ofessnmale Simboh 
camenlc attravciso il gu 
»toso aneddoio di un fun 
zionnno che per salvaguar 
daie la puiezza degli 
alunni costrmge una ins-e 
gnante che si chiama Liu 
bov (« Amore • nome fern 
minilo molto diffuso in Rus 
«ia) a cambiare il suo no 
me in uno mono allusive e 
piu neutro Ilienkov mette 
alia berlma un ceito andaz 
70 a tiascurire o addint 
lui a ad escludcre ogni n 
fciimcnto ad una cultiii a 
non immediatamente teem 
co pratica a quella « educa 
zione dei sentiment] » che 
pure e stalo un tema pre 
gnanle della pedagogia so 
vielica 

Non soipiende nella linea 
ril swluppo di questa cnti 
ca che 1 autorc cleriichi a 
qucslo punto ta sin atten 
zione al problema della 
« senslbilita » In generate 
p all arte in paiticolare n 
prendendo ampianunte una 
problematic! cht e larga 
mcnle presento in quell ope 
ra londanle che sono 1 « Ma 
noscritti pconomico filosofi 
ci dii 1844 . di Mai\ • Lai 
to — sciive Ilienkov — e 
il pioclolto della toiza del 
1 imnia^ina/ionc di una fan 
tasln c\olula c pi ofcssinnal 
mcnle peileiionala » V^a 
quindi cduta 1 inimaginazio 

ne o meglio la foima e la 
sviluppa entao ambiti e mo 
dclli che la icndono pro 
duttiva piodutliva non so 
lo nello si>ecifico doinmio 
estetico ma in tutti i cam 
pi della nceica umana an 
che quelh appareutemente 
pm lontani dalla produ?ione 
artistica 

Ilienkov cila Einstein il 
maggior fisico dell epoca 
contemporanea del quale e 
ben nota la vasta cultura ar 
tistica e che una \olla eb 
be a dire « Dostoevs,kij mi 
ha dalo piu di lutti l teon 
ci, piu dello slcsso Gauss » 
E da paite sua nbadisce 
< L immagma7ione c^lta non 
e m nessun caso arbitrana 
T.ssa non e peraltro unazio 
ne compiuta secondo uno 
stain po secondo uno sche 
ma gi^ pronto e foimalmen 
te im par a to a memoria La 
cultura dell nnmaginazlone 
coincide con la libeita tan 
io dal poterc del morto 
schema quanlo dal capnccio 
aibilrano Sta qui il sejreto 
della cultura dell immagina 
aone creatua » 

Del resto — come I auto 
re mette in luce — la cul 
tura estetica la costinle 
frcquentazione della grande 
letteratura mondiale gioca 
no un ruolo non certo se 
condano nella visione del 
mondo di Marx e di Engels 
bisogna anzi aggiungere che 
queste pagine de « L uomo 
e l mill dtlla Uemea * de 
dicate a tale aigomento so 
no tia le piu officaci e fe 
conde di vere e proprie sco 
perte ' critiche e intcrpieia 
live 

Gia intiavvedo a questo 
punto la grinta di un qual 
che super rivoluzionano al 
1 ultima moda pronto a tac 
ciare Ilienkov di essere un 
adepto della «cultura bpr 
ghese » Veio e il contrano 
lo studioso sovietico oome 
ogni marxista sa perfetta 
mente che — se non a pa 
role — la boighesia non 
potia mai realizzare quella 
finalila dell « uomo onnila 
lerale* che e invece propria 
del pensiero marxista e co 
munista E ci piaee chiude 
le con una bella citazione 
che Ilienkov fa di una affer 
ma7ione del - padre della 
cibernetica » Norbert Wie 
net « L unica soluzione con 
siste nel costtmre una so 
ciela fondata sui valon uma 
m diversi dalla compraven 
dita Per la costruzione di 
questa soeieta a indispensa 
bile una grande preparazio 
ne e una grande lotta che 
in circostanze favorevoli po 
tra essere combattuta sul 
piano ideologico e in caso 
contiano chiss\ come Pu 
tale motivo ho ntenuto per 
me doveroso farnire le mie 
conoscenze e la mia valuta 
aone della situazione a colo 
ro che sono attwamente in 
teressati alle condizioni c 
allavvonne del lavoro ai 
sindacati operai» 

Mario Spinella 

Un paese destinato ad assumere un peso crescente nella vita dell'Africa 

II canniii deb Somafa 

DI RI10RNO 
DALL^ SOMALIA agobiu 

A poro meno di due anni 
dal molgimento politico del 
21 ottobre G9 ciediamo si pos 
sa dire che la Somalia e de 
slinatT ad assumeie un peso 
crescente nella vita politica 
afneana ed internazionale 
sembr^ confermailo lo stesso 
IUOIO avuin dalla delegazione 
somala alia recente nunione 
di Addis Abeba 

Paese lelativamente piccolo 
come pDpolazione (poco piu 
di tre mihoni di abitanti) an 
che se assai esteso (oltre due 
volte la supeificie dell Italia) 
pud affidare questo ruolo ol 
treche ad un potenziafe eco 
nomico non trascuiabile an 
die se nnn ancora valori77ata 
e ad una posizione di fonda 
mentale impnrtanza stiategica 
anche ad una espenenza po 
litica originate condotta avan 
ti con energia e decisione 

I nuovi 
quadri 

Gli altuali duigenti somali 
nuniti nel e attomo al Con 
siglio Supremo della Ruolu 
zione non nascondono it fatto 
che quella che essi clnamano 
la Rivoluzione del 21 Ottobre 
non fu il momento culmmante 
di un giande movimenCo popo 
lare ma 1 ntervento liberato 
no deiia paite migliore dei 
quadri dell esercito contro un 
legime pseudo pailamentare e 
can otto dscieditato nel pae 
se e sempre piu infeudato al 
neocolomalismo (non certo 
ultimo quello dt deteiminati 
cucoli Italian)') Di qui il loro 
sforzo pei allargare il qua 
dio rivoluzionano con la pal 
tecipa/inne di nuo\e rhtes n 
tetlettuali con la rigeneia 
7ione e il unnovamento del 
lappaiato statale e soprat 
tutto con la piomozione di 

L'occupazione britannica, 
ramministrazione fiduciaria 
italiana, l'indipendenza: una storia 
che coftiincia a cambiare di segno 

con il rivolgimento dell'ottobre '69 
La corruzione dei vecchi governanti 
(143 partiti fantasma!) e 
l'orientamento dei militari al potere 

iniziative di massa pei il la 
voio e la cultura come pre 
messe alia crea/ione di una 
lete di organizzazioni demo 
cratiche (operate cooperati 
vistiche giovanili femmmili) 
e di un partito nuovo 

E impossible comprendere 
come 1 esercito somalo abbia 
potuto esseie la fucina di qua 
dn che proclamano di voler 
ediftcare I avvenire del loio 
paese sulla base del sociali 
smo e che sono I elemento 
catalizzatoie di un moto rin 
novatore senza avere presen 
ti le condiziom precipue del 
la stona somala degli ultimi 
trent anni dalla fine cine del 
1 lmpeio colomale lascista 

Questa puo essere divisa in 
tie penodi di durata presso 
ch^ uguaie occupazione e am 
ministrazione bntannica am 
ministrazione fiduciaua ita 
liana umfica?ione e indipen 
den2a fino al 21 ottobre b1) 
Penodi cosi diversi ma tutti 
carattenz/ati da una stagna 
zione e perfino da un regres 
so della gia misera vita eco 
nomica e sociale della Soma 
ha paese dove tre quarti del 
la popolazione praticava la 
pastomia nomade con una 
agncoltura primitiva (salvo 
qualche piantagione in mano 
agli btranien) che aveva un 
solo porto per oltre 2 000 chi 
lometn di coste ed era pi a 
ticamente senza strade senza 
ospedali e sen/a scuole 

Gli inglesi si comportarono 
come i curaton di un falh 
mento L unico fatto positivo 
fu ehe almeno nei prinn anni 
permisero o dovettero accet 
tare che si esprimesse un mo 
vimento rinnovatme naziona 

le che si formasseio jkune 
elites politiche cittadine che 
ponev ano con i orza 11 pi o 
blema della indipenden7a del 
paese E mleiessante ricor 
dare come in quecli anni (e 
precisamente il 2a luglio 19-12) 
un gruppo di em grati itahani 
ricostituisse a Mogadiscio una 
be^ione del PCI con 27 iscrit 
ti Questo gruppo ebbe una 
sua influenza nell onentamen 
to di molti giovani somali 
tra cut il compianto \asm 

Installata nel 1950 per con 
to delle Nazioni Unite 1 Am 
ministrazione fiduciaria ita 
liana (AFIS) esparto in So 
malia quello che era il cli 
ma politico e eovernativo del 
1 Italia di allora della guer 
ra fredda e del sottogoverno 
con la aggravante dell utih? 
zazione di un personale am 
ministrativo che aveva anco 
ra la mentahta colonialista 
ed era preoccupato unica 
mente di difendere (anche a 
scapito del contnbuente ita 
Iiano) gli interessi di rapina 
di vane imprese commercia 
li e industrial! e in primo 
luoga dei piantaton banamen 

Creazione 
dell'esercito 

Invece di preparare il pae 
se ali indipenden/a si lavoio 
alia corruzione riei suoi qua 
dt per conservar\i anacro 
nistiche posizioni di potere 
politico e realt interessi co 
lomalistici I soldi del contri 
buenti italiam non andavano 
alia Somalia ma nella quasi 

totalila a un appaialo buio 
ciatico vecclno e nu^vo e a 
favonre inteiessi pnvati 

Bisogna due che 1 opera di 
corruzione ollenne un succes 
so con la cattuia di gian 
parte del quadro del grande 
partito nazmnale la Lega del 
Giovani Somali e con il man 
tenimento anzi 1 estensione 
di tutti i fenomeni antichi di 
tribahsmo e di chentehsmo 
Accanto all opera di corru7to 
ne non manco naturalmente 
I a?ione di repressione e di 
intimtdazione contio le forze 
democratiche piu avanzate I 
gruppi di ispirazione marxi 
sla che sorgetano soprattut 
to Tra gli studenti e anche 
quei democi atici itahani che 
risiedevano in Somalia e cer 
cavano in qualche modo di 
rappresentai e il \ olto della 
nuova Italia antifascista e 
democralica Ricordiamo che 
i comunisti e i democratici 
italiam difesei o con campa 
gne di sohdar °ta e con la 
present a Mogadiscio qua 
le awocrfti) difensoie il 
compagno Mano Paktmo gli 
amici e l Lompagni somali 
perseguitati dalle autonta 
italiane 

La proclamazione ufficiale 
dell indipendenza nel 1960 non 
porto a un mutamento sostan 
/ialc della situazione anche 
se introdusse alcuni elementi 
nuovi nella vita somala uno 
dei quail fu precisamente la 
crea/ione dell esercito Altn 
elementi importanti furono la 
unificazioiie con 1 ex Somalia 
bntannica e una nuova posi 
zione Internationale che met 
teva i! paese in contatto di 
letto con tutti l grandi paesi 

e tra questi 1 Unione Sovie 
tica 

L Ammimstrazione italiana 
era contiana alia creazione 
di un esercito somaio Que 
sto soise come un afferma 
zione di indipenden/a na 'io 
nale quasi subito una ensi 
internazionale assat grave 
marco ancota le nuove cat at 
tenstiche dell esercito 

Risveglio 
nazionale 

E noto che mihoni di 
somali vivono oltre le fron 
tiere in Etiopia soprattutto 
ma anche nel terntono di Gi 
buti e nel Kema e forse 
meno noto che il popolo so 
malo ha un unita hnguistica 
e religiosa assai forte ed e 
animato da un Torte senti 
mento na7ionaie II moto pei 
una unificazione di tutti i 
somali incoraggiato dalla 
guernglia che si sviluppava 
nell Ogaden etiopico mfiam 
mo il paese e lo port6 a mol 
tephci scontn sul piano poll 
tico con i gruppi legati agli 
interessi itahani sul piano di 
plomatico con gli inglesi sul 
piano mihtare con gli etiopt 
ci In quella situazione il go 
verno somaio cerco un aiuto 
mihtare presso 1 Unione So 
vietica lo cerco troppo tardi 
perche le sorti del confhtto 
cambiassero e accetto i com 
promessi e la capitolazione di 
fatto M se pero in moto un 
meccamsmo particolare per 
cui 1 esercito i cui quadn era 
no non solo i vecchi militari 

delle antiche truppe coloniah 
italiane ma giovani che ave 
vano combattuto nel 6i 64 
contro gli etiopici erano 
onentati in un modo ben di 
verso dat governanti del 
paese 

Cosi mentre questi sprofon 
cavano nelle politiche del sot 
togoveino e moltiplicawino i 
paititi fantasma (si arnvo a 
contame 143') pei l mille 
giochi chentelan i mihtau 
assumevano un onentamento 
sempre piu antimpenahsta 
cpntinaia di loro fr^quentava 
no scuole militari sovietiche 
1 esercito disponeva di buone 
armi di una sohda disciplma 
ed era fondamentalmente im 
mune da elementi di corru 
?ione Sin dall inizio di quel 
processo uno dei capi mill 
tan piu prestigiosi fu 1 at 
tuale Presidente Siad puma 
vice comandante e poi coman 
dante dell Esercito 

Incapaci di imped ire questo 
processo i governanti che si 
spostavano sempre piu netta 
mente da un modesto nfoi 
mismo na7ionahsta ad una 
posizione di seivilismo f lo 
occidentale tentarono di crea 
te un contrappeso con il raf 
forzamento e 1 armamento di 
una poli7ia affidata agli istrut 
ton e alle cuie della Ger 
mania occidentale Tentative 
maldestro che non poteva che 
accentuare lo spinto antigo 
vernativo gia esistente nel 
1 esercito 

Si sptegano con questa sto 
rta che abbiamo nassunto a 
larglu tratti le carattenstiche 
del quadro mihtare che oggi 
dinge la vita somala Non si 
tratta affatto di un quadro 
apohtico anche se ha pro 
clamato una lotta a morte 
ai politicanti esso punta sul 
risveglio e la utihzzazione di 
tutte le Foi7e nazionali per 
1 edificazione di un paese in 
dipendente 

Giuliano Pa jet t a 

Uno studio di 

F Albergamo 

Mito 
e magia 

Se e veio che il Rinascimen 
to si e conuaddistinto per il 
igt to cntico di quelle con 

suetudlni tultutah operanti 
nell eta immerilatamente pre 
cedente e tendenti a conclu 
deie la visione dell uomo al 
1 interno di paiadigmi etno 
giaticamente limitati se 6 ve 
ro che esso ha scommesso a 
favore di altre dimension! che 
fossero piu com pr ensi ve di 
una fede e di una dottrlna 
clrcoscritte nel tempo e nello 
spazio si pud allora dire che 
un analoga ansia si agita In 
fondo alle ricerche psicanali 
tiche e antropologtche dei no 
stri giomi che stanno rom 
pendo i confinl delletnocen 
trismo auropeo Dice giusta 
mente J B Casagrande «Mol 
ti studiosl dei vari rami della 
scienza che trattano dell uomo 
e delle sue opere dedicano 
attenzione ad un solo tipo 
umano piuttosto recente quel 
lo dell uomo occidentale A 
differenza dal suoi colleghl 
1 antropoloRo eitende il campo 
di studio a tutta 1 umanlta t 
prende m esamr tutto 1 insie 
me di quei diversi modelli dl 
vita "oclalmente organlzzata 
e soclalmente condivisa che 
usiamo chiamare cultura'" (in 
AAVV Lo ncerca antropolo 
gica Torino Einaudi 1968 
vol I p 7) 

Ad opera di quest! atudl si 
hanno implicazioni lntellettua 
li e morali vane concernenti 
per losmosi interdisciplinare 
filosofia psicclogia religione 
e altre sovrastrutture forte 
mente scosse dalla demi&Ufi 
cazione di alcuni fondamenta 
li preconcetti del passato qua 
le la pretesa superior ita della 

civllta occidentale» sulla 
( barbarie » dei popoli extra 
europei (cfr Inl^odustone di 
P ROSSI ad AAVV 11 con 
cetto rff cultura Torino Ei 
naudt 1970) 

E nell amblto di questi stu 
di che si colloca la generosa 
opera dl aiahsi di F Alber 
gamo che non cessa dl stu 
pirci per la Tecondita e acu 
tezza dei suoi lavori 6 appe 
na del 67 la Fenomcnoloj/w 
della supersttsiane (Editor! 
Rlunitli e del 70 questo Mito 
e Magia (Guida pp 470 Lire 
40001 e gia 1 autore ha pionto 
1 materiale di un *nlume che 

approfondista ancora di piu It 
concetto su cui sta lavorando 
da anni senza preoccupazioni 
dl letture indigeste come rl 
sulta invece dagli scritti di chi 
amblsca a carriere e ad ono 
rificenze accademiche 1 Alber 
gamo e al di fuori e al di so 
pra di simili competizioni e 
traffic! 

Mito e Magia cost! tut see 
una specie di scavo paieclogl 
co della mente umana come 
dice 1 autore stesso a proposl 
slto della <cprelogica» Si trat 
ta di un indagine che con e 
atrema chlarezza fa luce sul 
funzlonamento dl un conge 
gno mentale presente nel co 
siddetti <primltivi» nei fan 
ciulli e nei primltlvi e fanciul 
li che slamo uoi anche a 11 
vello filosofico e sovrastruttu 
rale in genei e soprattutto 
quando ciediamo di pensare e 
Invece lasclamo che per noi 
pensino e opeilno fattort emo 
tivi e irrazionali .ilusorlamen 
te ammantatl rii loglca Lau 
tore compie un coiaggloso e 
spietato cammino alia ricerca 
del tempo perduto cloe delta 
raglone peiduta tra 1 burroni 
e le ombre di un mondo am 
biziosamente ia?ionale ma so 
stanz'almente tendente a bloc 
care 1 avventura del pensiero 
e del progresso che nasce dal 
la sfida ai tabu ael pregiudi 
zio intesl ad uneterna opera 
di restaurazione e di corner 
vazione sia che si tratti delle 
credenze dei cosiddetti «pri 
mitivni sia che si tiattl delle 
spiegazioni el tanciullt sia 
che si tratti di sistemi flloso 
flci e di h t u g e ieli»iose del 
mondo occidentale 

Ugo Piscopo 

VIAGGIO NELLA ANGOSCIOSA REALTA URBANA DEGLI STATI UNITI D AMERICA 

« NON BERE ACQUA. NON RESPIRARE ARIA » 

Le canzoni della sopravvivenza - «Credete che riusciremo a salvarci?» - La crociata ecologica - Un «rinnovamento 
urbano » che continue a riprodurre i ghetti - L'esperienza del North End di Boston 

Nostro servtzio 
DI RITORNO DAGLI 
STATI UNITI agosto 

i Se usiti una citta amerl 
c a n a _ dice una canzone di 
Tom Lehrer — la troverai 
molto piacevole Devi perb ta 
re attenzione a due cose non 
here 1 acqua e non lespirare 
1 ana» Questa e le altre iR 
canzoni presentate da Pete 
Seeget nel suo < Survival song 
book > (canzon della soprav 
viven?a) conlengono tutte il 
medesimo intenof,ativo ango 
sciato E lo siesso che ct ha 
postu Mi Gores simpatico 
dingentc dell EPL di New 
\ork (Educational Tacilities 
I abot atones londazione rhe 
opera da anni nel c impo del 
1 architpttura sc Utisttca a stret 
lo conlatlo cun educator J e 
ammmistratoro al termine d 
un proticuo incontro di lavo 
ro Ctedete die riuscuenio a 
salvnrcf » La domanda veni 
va dopo un Fuocu d) ula di 
nchiesle nostre (sulh scuola 
ti a piano apeitoa senza mui I 
intern] sui material] sintetin 
per piste di pattinaggio sul 
I cirKani?7azione della media 
supeiiote ecc l — con con 
I rout i impielos con larrelra 
le/za cronica di tasa nostia — 
e tanto pm appanva uuo 
lita e quasi uno scheizo 

Qunlcuno inliitti ha sornso 
A me invece e seinbrata la 
espiesstone piu genuina di uno 

stato d ammo molto diffuso 
dove c e dentro la preoccu 
pazione per la sopravvivenza 
ecologica ma anche la sfidu 
cia nei pi opn governanti il 
Vietnam e il crollo del mito 
della superpaten?a mondiale 

In termini di urbanesimo 
e la stessa preoccupazione che 
fa senvere al Gottman a pro 
posilo della megalopoli atlan 
tied che \a da Washington a 
Boston « Es^a e diventata il 
sistema per mantenere lo svl 
luppo economico e per stabi 
lizzare la soeieta ma quanto 
potri cJnhnuare senza auto 
distruggcrsi9 Perche e come 
que&lo modo di \ were cosl 
intenso fiesce e msieme mi 
naccia se blesso''» 

Piani di 
emergenza 

Non man ano i tentativi per 
iiglnare 1 autodistruzione Si 
& gia accennau) al piano dl 
nazionahzzazlone varato que 
st anno dal governo federate 
per salvare le hnee passeg 
geit nelle lerrovie Le grandi 
soeieta krroviane private 
non Bono piu in giado dl sop 
portare la concoirenza delle 
a\ lollnee sulle lunghe distan?e 
nello stesbo tempo le leggl vi 
gcnti viet in > di abbandonare 
le linee in deficit per cui il 
servizio e in passu o e hem 

pre piu scadente II primo 
atto dopo la nazionalizzazione 
e stato il ndimensionamento 
del servizio con una drastica 
nduzione del treni ed ora 11 
governo si appresta a migbo 
rare la qualita. delle attrez 
zature 

Piani dl emergenza contro 
1 inquinamento atmosfenco so 
no stati adottati pm o meno 
ovunque nelle citta america 
ne Pittsburgh che anni fa ve 
mva chiamata «la citta fu 
mosa» ha affrontato sin dal 
1945 il problema del fumo pro 
venlente dalle numerose indu 
stne dell acciaio del suo ter 
ntono resistendo anche al n 
catto degli industrial! che mi 
nacciavano di andarsene 

Oggi della « pollution » par 
lano tutu « Fai quacosa con 
tro 1 Inquinamento » e lo slo 
gan che si legge ovunque al 
le fermate degli autobus sul 
le magliette dei giovani Sem 
bra quasi che si voglia din 
gere 1 oplnione pubbhea verso 
una crociata meno perlcolosa 
di quella contro la guerra m 
Vietnam E ciO che suggen 
see mahziosamente un altra 
delle canzoni della sopravvi 
venza 
< Non comprare un detersive 
lecca il tuo piatto 
non usare un fazzoletto 
tira su col naso 
non comprare altra caita 
usa la tua librena 
fai una piccola cosa 

per I ecologia 
Ma se vuoi fare qualcosa di piu 
di una ptccola cosa 
per 1 ecologia 
prova a fermare la guerra » 

II problema dei tifiuti e di 
ventato mfatti una delle preoc 
cupazioni dominanti degli am 
minlstraton amencani In un 
paese dove 1 alto costo della 
mano d opera ha ridotto al 
mimmo le operazioni casalin 
ghe Uavatura di piatti len 
zuola ecc ) la carta e la ma 
tena plastlca hanno sastituito 
quasi completamente l mate 
rial! durevoll Non ce bar o 
ristorante self service che non 
USJ contemton dl plastica da 
gettare la sera le strade delle 
utta sono ingombre di monta 
gne dl nfiuti accumulati sui 
marciapiedt Ora si cerca dl 
fare marcia indietro ad esem 
pio con la propaganda perche 
vengano ncuperate le bottl 
ghe di Coca cola ancora in uso 

Eppure tutti questi tentatl 
vl sembrano destinati a girar 
in tondo In un circolo chluso 
Da una parte ad esempio si 
cerca di argmare un fenome 
no come quello dell abbando 
no della ferrovia dall altra lo 
si facihta sostenendo la poll 
tica della strada e dell auto 
mobile Lo stesso uviene nel 
campo del rinnovamento ur 
bano 

E una opera7ione che vede 
impegnate su vasta scala mol 
te citta si calcola che nel 1960 
piu di duecento munlcipalita 

amencane avessero In atto 
piani di nnno\amento In ge 
nerale scopo del piano e quel 
lo di ricuperare una zona di al 
loggi detenorati slums di so 
lito nelle zone piu appetibili 
della citta ai fine di richia 
mare le classi medie cbe ne 
erano fuggite I vecchi abitan 
ti nel mighoie dei casi ven 
gono alloggiati altrove in ca 
se a basso affitto spesso de 
vono arrangiaisi per conto lo 
ro C16 crea In ognl caso altn 
quartierl segregati destinati 
anche essi a diventare slums 
perche gh abitanti non sono 
in grado di curarne la manu 
tenzione soprattutto perche 
appeni un quart ere sembra 
acquistare carattenstiche da 
slums non otticne piu credlto 
dalle banche perche entra nel 
la obsolescenza e quindi della 
pievedib le demolizione 

Circolo 
vizioso 

Molti specialist! dichiaraio 
che una delle cause della for 
mazione degli slums e ap 
punto quella della eccessna 
mobilita della popola7lone a 
mericana 1 alloggio passa di 
mano In mano a mquillnl di 
censo sempre piu basso smo 
a diventare imbitibile o qua 
si Con tutto cio 1 operazione 
rmnovamento \a a\antl nel 
teimini descutu nproduce 

nuova mobilita e quindi non 
fa altro che mangiarsi la co 
eta I casi nei quah gh abitanti 
di un quartiere si sono rifiu 
tati dl farsi trasfenre provano 
che la strada per risolvere il 
problema degli slums e un al 
tra ma sono abbastanza rari 
E celebre it caso del quartie 
re North End di Boston ci 
tato da Jane Jacobs nel suo 
libro « Vita e morte delle me 
tropoli E un quartiere abt 
tato soprattutto da immigrati 
puma irlandesi poi italiam 
dichlarato ormai irrecuperabi 
le dagli urbanisti della citta 
e destinato all operazione rl 
sanamento Gli abitanti si so 
no opposti sono nuscitl a tro 
vare piccoli finanziamenti me 
diante reciproca solidarieta 
ed oggi il quaitiere ripuhto 
e decente registra i piu bassi 
tassi di criminality e di ma 
lattie della citta Le sue stra 
de piene di negozi e d! gen 
te sono sicure piu di qualsia 
si altra zona ci ho passeggia 
to anch io una sera alia rlcer 
ca di uno dei tanti ristoranti 

Non sembra che questa espe 
rienza sia per6 servita agli ur 
banistt e agii amminlstratori 
e\ identemente la loglca del 
consume e della obsolescenza 
pianificata ha origini struttu 
lali che non possono essere 
modificate a livello di sovra 
strutture 

Novella Sansoni Una illustrazione tratla dal « Survival Songbook », una 
dl « camoni della sopravvivenza i 
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