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Un saggio su iimiiio De Marchi 

IL ROMANZIERE 
ALLA RICERCA 
DEL SUO PUBBLICO 

La nxcesMta di una lette 
r Uura • popolare » con fun 
•mm emmentemente cduca 
tivt di atrtcchimenlo moia 
lc o formazione civile dei 
citladmi di preparazione in 
somma alia nuova sociela 
na/ionalc 1 idcale di uno 
scnttoi r> inteso come apo 
stolo e vatc alta COSCK nra 
• del suo popolo » dcposi 
tano pnvilegiato ma tlar 
Siloie generoso di w!on 
questo motivo lomantico c 
rhorgimentale c npieso da 
Emilio Do Marchi in un Ita 
lia ortriai umfieala quando 
Ja borghosia viene orga 
niwando il suo potere di 
classe e si awia a creaie 
in questo quadro un indu 
slua della stampa e un mer 
calo di eonsumaton 

De Marchi si pone cioe i) 
pioblema di un lapporto con 
1 Ictton in termini oggetti 
vamenlp anacionistici lutti 
i suoi sfom mtesi a tennrsf 
del moderno apparato edi 
tonnle e dei mezzi di comu 
nicazione pin efficient] del 
suo tempo (quelli del! op 
pendtce) per dar vita a una 
letteralura non commeicia 
le e inlimamento parleeipe 
dei prohlomi sentimentali e 
sociali degli stiati subaHei 
ni (la piccola borghesia im 
picgati?ia in pnmo luogo), 
fcuill questi sfoizi fallisco 
no De March) si trova a 
\ l \e io infatti la profondn 
cnntiaddizione Ira i -\ idpale 
romantico di collab ia7ione 
al proccsso unitano e la 
tofllta di un pae^e gia lace 
raio dagli in1msM dt tin.* 
el idso tra un idcale di !PI 
teratuia • popohre » fonda 
ta su un rapporio autenlico 
con il letlore o la Mia dila 
fiante produzione di un edt 
tona eorruttiice 

T que*to il pi obi em a che 
Vtltorio Spinazzola pom al 
fondo di un suo recente 
brillante studio (Ennho De 
Marchi romnnziere popolare 
Oomunila pa^g 207 lire 
2 000) caratterizzato appun 
to da un impDstazlone SW?ID 
culturale prima ancora che 
crlllco letterana nel se nso 
che tilth 1 anal is 1 dei carat 
terl stllistici piocedimenti 
teenici e strutturali motivi 
psicolofeici doll opera di De 
Marchi viene condotta ipiu 
o meno diroHamente) in fun 
?lonc di quel pu npio di 
scorso In quest a paiiico 
laro accentuazione di inte
r e s t - che rrpiende un» 
prnblomatita tipicarm nl* 
giamseiana — sta la fell*** 
opportunity del libro nel 
quadro di una saggistica ita 
hanu chiusa aneor oggi tron 
po spesso tra vleto accad*1 

misma enpto irioahstico < se 
puiazlone tocnico specialist! 
ca 11 De Marchi di Spina*™ 
In iliventa percio un proaio 
so test per \enflchc attuah 
al di ta dello stesso ntiaUo 
ciltico csauiiente e icpio 

Del fallimcnto di De Mor 
chl del signifiento anaciom 
stico dt 1 suo tentative Spi 
na7zola fornisce gli elementi 
accennati collegandoh con 
l'lncapauta dello scnttoi e a 
prendeie posi?iom ni tu di 
frnnto alh « diseguagliim/a 
dei dctlnl individual! » le 
gRli//ata dalla « ipocnta bui 
tahtrt dollc istitu7ioni s e 
con il m o r a h s m o e pa t e rna l i 
l l smo di - n o m o d o rd ine » 
e h e si t e l a d i e l ro l a sua vo 
cazione « popo la re » e « n 
f o i m a t n e e » Ma nel far ei6 
Spina7Zola s embra quas i \ o 
lei so t to l inea re la gene^osi 
ta del t e n t a i n o p iu t tos io 
che \ e d e r \ i il p n m o segno 
di quel r eoupe ro n t a r d a t o (e 
n t t i i d a l n i e ) di un ideale ro 
m a n t i c o d e l h l e t l e r a t u i a e 
de l lo s n i t t o r e che conosce 
r a una l u n g i s e n e di jo in 
c a i n a i i o t n flno al! mptqno 
\ n l o i i t a n s t i c o dcgli m m 
q u a r a n l a c i n q m n l a e .ill illu 
aorio (mis t i f l ca tono) tl ialogo 
con il pubb l ico lu l l euforieo 
boom degli anni s r s s i n t i 

Da Marchi in la t t i n p r o p o 
ne quel l ideale — legalo a 
u n a rmoniosa vis one villa 
via del popolo nazionc e del 
r a p p o i t o sei i t to ic popolo — 
ne l m o m e n l o in cm si ap ro 
no p ro fonde c o n l r a d d u i o n i 
nocnl i e si miposta un in 
d u M u i c u l t m a l e di m i s s i 
fondats sul p ioh l i o F il suo 
fal l in ienlo doeumen ta e con 
fcrnia I imposs ib i l iH o^get 
tlva di una l e l l m l u r a po 
pola rc • m ogni t poc di 
cris i (in queMo senso I a n 
stoc al ic is tno di V c i g i r ap 
p r e s e n t a invece un e lemon 
t o di alta consapevo l t ra ) 
L a s u i « a t l u n l i U - u i l l a 
q u a l e ins is tc Sp ina7 /o l i e 
p e r c m a mio g iudi / io u n a l 
tua l i t a negat iva 

De Mai ehi in sost m ? i si 
p o n t il p i o b l e n u di un i ip 
po i tn che e girf ogget t iva 
m e n l c e n i r a l o in P I I S I egh 
conc lude un espi i icn/a * non 
puo dtiie i n d i c i z o n i n t t i \ e 
a un secolo (il N o \ t c e n t o ) 
ch( -.olio il s t g n o di quel la 
PI ISI si e dppun to svoltn 
M d i l i t si ha h m p u s s i o n e 
r b r Sp na/7ol.i ctlirt i sot In 
l ine n e 1 \ i l nu nun Tie t. Id 
gcntro-vitn dt 1 K n t a i n o de 
ma ieh i ino \o*Ji.i in qu il 
otie modo f r a n c dall t s p t 

r ienza romanl ica una lezionc 
\ a l i d a ancoi oggi 

C sigmficativo infat t i che 
tu t t a I imposta7ione del e n 
tico sia fondata sulld irri 
minciabi l i la di un in le r lo 
out o re c o l l e t t n o immedia to 
anzi di un « pubbl ico • come 
t e i r e n o sul qua le — p sul 
qua le soil i n t o — la le t l e ra 
tu ra puo e s t r c i t a r e una p ro 
p n a • ineidpnza p ia t i ca » nel 
senso di un r e i t e c o n t n b u 
to all emanc ipaz ione delle 
masse I n p u n l o di n f e n 
m e n t o del gene re puo es 
sere dncoia p r o d u c c n t e per 
i tempi di De Marchi per 
1 es is tenza dj u n a piccola 
borghes ia u rbana abbas tanza 
omogenea ( h e del « p u b 
b h c o popo la ie » cost j tmva il 
nucleo l o n d a m e n t a l e ma sia 
mo al h m i l e II * pubbl ico » 
di De Maichi e o m p r e n d e v a 
s t ra t i borghesi gia divisi di 
fal to t ra oppressi e oppres 
s o n e accomuna t i sul pia 
no s e n o l o s o dei « sen l imen 
ti • L e q i n i o c a d e ! • pub 
b h c o . indifTeien?idlo e in 
te rc lass i s ta affioiava gia 

Oggi in sostanza 1 accet 
tazione di una ta le d ia le t 
tica s c n t l o r e pubbl ico na 
sconde s e m p i e il n s c h i o di 
u n cond iz ionamen to conse r 
va to re e di u n c o m p r o m e s 
so consumis t l co s o p r a t t u t t o 
p e r c h e lo sc r i t to re e privo 
del sos tegno di una classe 
( d o m m a n t e o s f iu t t a t a ) ca 
p i c e di eonfigurarsi anehe 
c o m e in t e r locu to re col le t t ivo 
ii l i e come m o m e n t o a t t u a 
menle c u t co paradossa l 
m e n t e boighes ia e pro le ta 
n a i o (con tu t t e le loro diffe 
ien7ia / ioni e s f u m a t u r e so 
ciali i n t e r n e ) a p p a i o n o tan 
to ind i s t ln t e su l p i ano del 
c o n s u m o cu l tu ra l e q u a n t o 
s.ono divise sul p i ano della 
lolta pol i t ics sociale econo 
mica ( m e n t r e le ehte? avan 
zate si a l la rgano, ma re 
s tano p u r sempre ehtes) SI 
e h e al ia fine 6 la c o m p o n e n 
t e piu passiva e a r r e t r a t a 
a c o n n o t a i e ideo log icamente 
il - p u b b l i c o . nel s-uo in 
s i e m e N e d o n v a pe r lalu 
ni scrtittorl che di t a l e feno 
m e n o sono consapevol i , ad 
d i n t t u r a il n f i u l o di u n 
qua ls ias i « pubbl ico » e la 
ipotesi di una l e t t e r a t u r a 
narc is is t ica (in senso freu 
d i a n o ) o n v o l t a a u n ' e b t e 
di sodali o mtesa orgogilio 
s a m e n t e a crearsi u n le t tore 
mol to fu tu ro 

Una simile a l t e rna t iva po 
t ra esse re s-pezzata so l tan to 
da un m o u m e n t o di t ras for 
maz ione rea le da un rivol 
g i m e n t o ehe sia — o l t i e che 
pol i t ico s o c u l e economico — 
a n e h e cu l tu ra l e (il che non 
e s e m p i e au tomat ico come 
lo s tesso g rande Ot tob re in 
s e g n a ) A l t r e p ropos te pu r 
m o d e r n e e avver t i t e r i sen a 
no di e s a u n r s i alia superfi 
eie de l le cose al l ivello del 
c o s t u m e e del gus to senza 
ine iderc sulle idee forza che 
m u o v o n o le masse 

Gian Carlo Ferretti 

LE STRUTTURE CULTURALI A MILANQ 

\erso la megalonoli "Micova"? 
L'ipotesi, futuribile ma non tanto, di una citta-mostro composta dai trecentocinquanta comuni del triangolo Mila-
no-Como-Varese - Le colpe del centro-sinistra, che per anni ha favorito le grandi societa immobiliari - Perche gli 
architetti hanno disertato il comitato tecnico del Piano - Rapporto tra forze politiche e produzione intellettuale 

Nel mare di frutta, prima del macero 

Un mare di frutta, bell a, matura, dorata dal flammeggiante sole di questi giorni d'agosto sta per essere distrutta, tutta 
E iillora un gruppo dl donne ne raccoglie un po', licuramente peniando con rabbta alio scandaloso scempio che di h a poco 
farsnno le ruote degli autocarrl e commentando tra loro la corsa dei prezzi al mercati e nei negozi Si a mo nel Ferrarete, 
dove m quesle settimane viene mandata al macero buona parte d) quel mil lone dl quintal) di pere e di pesche « destinato • 
allci dislruzione Per questa operazlone alia rovescia, lo Sfato ilabano ha ftnora buttato al vento trenta miliardi In tan to 
anehe in Francia, non si trova dr meglio che ricorrere all'eli minaztone dei frutti eccedenti (eccedenti nspetto alia specula 
zione e al meccanismo di mercalo attuale, s'mtende) in un mese 30 000 tonne)!ate di pesche sono finite cosi 

Incontro con il pittore a Siena 

IL PALIO DI GUTTUSO 
II drappellone dipinto 
per la festa, con la folia, 
le bandiere e il cavallo 
« Qui e la gente che 
trasmette alFartista 
il suo sentire » 
Se Picasso amasse il 
Palio come la corrida... 

SIENA 17 
Scendiarno quasi subi to in 

giardino L a r i a dei salonl del 
Park Hotel can le poltrone 
profonde e distant! le flnestre 
socchiuse 1 t i \ lo basso con i 
fior: &i addice piu al rfposo 

, a n a i i concise e scontate che 
I non alia conversazione 

Tra i v .ikUl del parco Re 
nato Gut luso cerca un soffto 
di \ e n t o the fnccia respharc 

Gut tuso e contento La vlsi 
la di un vet-chio amlco r a 
bil7io Clerici lo ba messo dl 
buon imorp P i r l i amo del Pa 
Ho Gut tuso nstolta con aria 
at tenta con la laccia diste 
sa nel sorriso cordiole dl chi 

i i en te ricoidni I itti ed episo 
1 di rhe ha impaia o ad amare 

C lc rc i lamcTla il r l tmo os 
sessivamente iento deila paa 
srpkiatn stoi ica le sue pnu 
se ie indulgeni'e veiso 11 fe 

j nomeno folkloii ' .tlro 1 esecu 
I zione spe%so ailannosa Guttu 

so non e d a c c n i d o II coiteo 
| s tonco b per lui uno dei mo 
I mentl essenzial) della Jesta 1 
I upeters l di una pa i te oodil 

cat i che prepara lentamente 
] 11 cltma in cu si svolger i la 

c i n oia Du unte il corteo 
I la c u i \ a delle omo?ioi l conll 

una a <.tesceie f no a giun 
geif il .suo momento di ten 

' sione mashima Senza il cor 

teo s t o n c o la festa perdereb 
be molto > 

Guttubo ha dipinto un gian 
de drappellone Ha conosclu 
to il Palio soltanto nel luglio 
ocoiso ma ha subito sencito 
d amar lo Delia festa (ma 
blscKneiebbe d re del n t o ) ha 
colto sub L moment i essen 
zial la lo a le bandiere il 
cavallo 1 suo d iappe l lo ie e 
inlatti lusio e d queste t re 
insc nd bill component ia 
gente felice o disperata che 
can a o che piange vincitrl 
ce o sconf tta non abbandona 
per un is an t e la strelta fer 
iea dei -.uo colon Le bandie 
re t he v e i g t n n sollevale sono 
i if itt i coloi a cui biaogna 
esseie fedel perrhe nella cat 
tiva sorte come nella vlttoria 
s o n i i color m cui s crede 

A i c h e il cavallo e parleclpe 
di quest \ rej l ta il barbero 
nnn e ma nella corsa mez 
io per d rri si die superiority 
e u I amlco fedele che nschia 
e che sort ie i n t e r n e al ca^a 
h e n II p t tore ha qulndi in 
s e n t o la testa di cavallo nel 
la par te bassa del d i a p p e l o 
ne conrludente ma non •• ac 
cata dal d pinto sles'io parte 
d quella stessa re^lta In cui 
si riconosce e in cui I artlsta 
h i n t o n o c uro la u t a pju 
vera di una clita 

Gut tuso par la dei suo drap
pellone con soddisfazione e 
conlento che sia piaciuto aha 
genLe Quando gli dico che 
t u t u ne sono nmas t i entu 
siastl sor i ide lo sapeva gia 

II p t toie Massai vaie 
sino che lo ha aiutato a sten 
dere i co lon si e confuso con 
la gente ed ha r ferito 1 com 
menu Guttuso si schermisce 
dice che lui n rn ne sapeva 
niente ma il suo sorriso sor 
nione e coipevole fa venire 
il dubbio rhe a mandare 
1 amiro ad ndagare sia s ta 
to pi opt 10 lu 

II Palio e un at to pubblico 
\ iene v sto nello stesso mo 
mento da 60 000 persone Che 
efletto la a un artista la sen 
sa/ioni dl un giudi/io coilet 
tivo ta lmente vas to 7 < F una 
impre^siont s t rana General 
menlc un dip nto \ iene fruito 
al ma'isimo da r nquanta per 
sone In un museo ma e. gia 
un caso llmite II suo succes 
so fe frazionato nel tempo di 
Juito quasi II pittore dipmge 
e trasmette cio che ha send 
to ad altri Qui succede quasi 
il contrarlo E la eente cioe 
che sente e t rasmet te all ar t i 
sta quello rhe e il suo sentl 
re perche \ enga f ssato sulla 
seta Sembra quasi un sov 
vert imento dei criteri tradl 

zionali dell opera d a : t e » 
Ii Palio resta per un mo

mento in disparte Gut tuso 
parla ora del suo lavoro p u 
recente Ama molto un qua 
dro che ha per soggetto Gi 
belhna un altro ma questo 
fe di molti anni fa di un 
amico orma: scomparso La 
S cilia t raspare sempre dal dj 
scorso anehe ^e In q lesta 
eliiacchierata dl me?za esta 
te non viene mat nom nata 
nelle sue component! sociali 
I pochi accenni alia sua ter 
ra sono formal: i panorami 
i miracoli di archi te t tura un 
rifer mento diverti to ad alcunl 
p atti tiplci un ncordo com 
mosso di Ignaz o Butti t ta 

Grande poeta 1 pid lucido 
Tormamo a pariare di Sle 

na Mi dice dl aver letto che 
il drappellone deil anno pros 
simo sara dipinto da Burr 
Non fa commenti Aggiui^f 
soltanto t (2orrado Cagll l,i 
rebbe un grande Palio perche 
lo sentirebbe molto nel suoi 

| valon piti \en Anehe Align 
Sassu farebbe qualcosa di 
molto bello Ml hanno porta 
to a \ ede re quello rhe dlpln 
se Maccan Non ml e pia 
c uro e fatto senza affetto ne 
partecipazione Mino ha di 
pinto per se e per i suoi ami 
c t i-enza accostarsi senza 

l e m m e n o tentare un avvici 
namento tra 1 opeia e la gen 
te Chi potrebbe veramente 
Fare un opera eccezionale e 
Picasso ma dovrebbe poter 
amare 1 Palio come ama la 
corrida Pui t roppo compira. 
no\ an t anni fra poco e non si 
m u o t e quas pju 

Egh a> rebbe lo sp in to adat 
to S accosterebbe alia festa 
come ad una nuova espenen 
za da cu t ra r re il massimo 
profitto per la sua ar te » 

Guttuso paila dell amlco con 
affetto e nspe t to t Una volta 
Picasso ha detto lo non cer 
co trovu Non e vero e sol 
tanto una boutade t roppo fa 
mosT Non c e nessuno che 
ncerca t in t J come lui Mi ha 
fatto vedere una tela quando 
i h o m c o n h i t o 1 ul t ima volta 
e ml ha delto Da qui vedt 
>io imparalo qualco<ia Picasso 
ha inteso la sua arte come un 
tendere a qualcosa che si tro 
va difhcilmente Un tendere 
L.he non s appaga > 

«Anehe tu — concludo — 
ti sei gettato sul Palio come 
su di qualcosa da cui volevi 
mpara ie 

Andrea Rauch 
Nella fnlo Renato Guttuso 

con Fabrizio Clerici 

MILANO agobto 
In una rnis ta che si autodcfi 

nisce « una guida pi r vi\ere 
nella grande Milano* e che e 
una sorta di compromebso ebdo-
madano fra il « Progeito 80 » e 
il muiiKi|ialismo ideologico del 
la «eapitale morales borgliese 
si avdtiza\a qualche tempo fa 
con una ccita trepidaziont un 
vaticimo ehe nel 19(11 Milano 
policbbe ritrov us i \entun mi 
lioni di mildnesi » L ipotesi na 
see come estrapoln^ione dei dall 
lelativi ai piani regol iton e di 
fabbncazione di circa trecen 
toemquanta comuni del tnango 
lo Milano ComoVaiese Gli ap 
prendisti stregom deila megalo 
poll le hanno gia assegnalo un 
nome coniato su analochi mi 
scugh statunitensi come BO 
WASH (che contrasscgna il pro 
cesso di saldatura urbana fra 
Boston e Washington; II mo 
stro futunbiie ma non tanto si 
chiamera MICOVA 

Che dice in proposito Piero 
Bassetti presidente della giunta 
regionale lombaida Che «i mi 
lancsi devono renders! conto che 
siamo gia \icini al iimite di lot 
lura » che si sa gia a che cosa e 
necessdiio fare sul piano teem 
co » per bloccare un lipo di svi 
luppo che a sarebbe una pazzia 
e un delitto nello stesso tempo » 
I nmedi ' « Non dobbiamo tra 
scurare 1 opmione pubblica » di 
ee Bassetti «non si puo par 
tire da una premessa che non 
lenga conto della geneiale pre 
sa di coscienza » Le propane ' 
Sottoporre a revisione tutti 1 
piani regoidton della Lombardia 
alio scopo di ndur ie la densita 
urbanistica e ancora «Dovre 
mo anehe trovare it modo di ai 
restare il disordinato s\ iluppo in 
dustnale per imperlire il conti 
nuo caotico fiusso immigratorio 
e cioe sforzandoci di mcentivare 
i nostn imprenditori ad andare 
nel Sud » 

Un urbanista come Roberto 
Guiducci npropone invece il pro 
getto di una « seconda Milano 
a forma "ircolare costituita dal 
le citta di provmcia e staccata 
dalla prima Milano congestio 
nata » come * cn teno fondamen 
tale per sp'-ovmciahzzare 1 m 
tera regione costruendola come 
una area metropolitans a di 
versi centn secondo i modelli 
europei » 

Un socioiogo come Aiberoni 
sottolmea invece che «una si 
mile concentrazione nel Nord del 
la Lombardia farebbe esplodere 
conriitti sociali non go\ernabih » 
Aiberoni cita 1 esempio di To 
rmo dopo 1 ultima ondata migra 
tona determmata dalle assun 
?ioni FrAT (un caso esemplare 
di committenza urbana del mo 
nopolio) < II semplice problema 
di ordinamento dell area metro 
polilana» dice ancora Albcro 
ni «nchiederebbe una concen 
trazione di potere impensabile 
per ora pena il coslituirsi di 
ghetti di « slums » e di aree sot 
toprolctane in cromca nvolta a 
ogni fluttuazione congiunturale 
A\ remmo cioe probabilmente 
una citta di tipo amencano o 
asiatico » Ci si consola pensan 
do che regioni piani di interventi 
net Mezzogiorno e una creatu 
ra dell Utopia tecnocratica come 
il piano ter r i tor ia l urbamstico 
della Lombardia (secondo i\ Co 
nutato regionale per la program 
mazione economica) prevedo 
no ipotesi di sviluppo meno mo 
struose e drammatiche 

Certo la metafora dell appren 
dista stregone cui la creatura 
magica bfugge di mano sembra 
parlicolarmente calzante Ma la 
geologia della citta le forze die 
regolano i sommovimenti proton 
di della struttura a Milano non 
sono poi cosl mistenosc Non c e 
bisogno di rlnviare alia megalo 
poll la soluzione di problemi che 
nascono gia nella metropoii 

Prendiamo il centi o sinistra 
milanese per anni fornitore di 
mfrastrutture all urbanistica del 
le grandi societa immobihaii 
portatore di una centraliz7azione 
urbana che annovera tia te sue 
creaturp la realizzaztone del cen 
tro direzionale e ne] centre di 
re7ionalc espnme 1 esigen7a di 
una central izzazione dei processi 
di mformazione e ammmistra 
zione della vita cittadind una lo 
gica del controllo che e la a ra 
zionalila » specifics del blocco di 
potere urbano attuale (nel qua 
le ! immobihare ha il ruolo di 
braccio secolare del capitale 
industr ial e finanziano) 

Bene il centro smistia in al 
cunt esponenh pohtici e cuituiali 
soprattulto e certo sotto la pres 
stone dei movimenti di massa di 
questi anni giungc ad espnmere 
come correttivo della sua prati 
ca ammmistrativa una ideologia 
ptogrammatona e una strategia 
del «duitto alia ci t ta* che a 
\ oler psspre clemenh puo essere 
dpfmita di stampo proudhoniano 
Non si vede come 1 appello alia 
coscienza dei milanesi di Bas 
selti o i pur giusti e necessan 
richiami allestetica del \erde 
cittadino e dei centn slonci pos 
sano essero a) punto cui sia 
mo a r m all qualcosa di piu cho 
una diveisa ideologia del « con 
sumo urlnno * cioe a\ rebbe 
detto Proudhon un diverso « va 
lore d opmione » 

D a l t i a p a r t e dice Mar\ 1 opi 
nione del consumatore si tonda 
sui sum mez7i e i suoi bisogni 
« Gli nni e gli altrt sono delei 
minati dalla sua posizmne so 
cidl- la cudle dipende audi essa 
ddlia organizzazione socialt net 
suo complesso Si 1 operaio che 
acciuisla delle patate e la mante 
nuta che compra dei merletti 
sefeiiono I uno o 1 allr i le loro 
nspe t tne opinioni Md la diver 
sita di questo st spiega altiaver 
so la differente posizione che ess 
occupano nei mondo IT quale 
e tl multato dell organizzazione 
sociale» dli stessi bisogni del 
i r s t ) nnn riimcnticbi imolo na 
scono s d retlamente dalla piodu 
7ione s> Citiamo ancon M,u\ 
«11 commercio dell nnciso e 
imperniatn q MM nleramcntc su 
dei bisogni bisogni non del con 

sumo indniduale fanehe di quel 
lo urbano n d r 1 ma della pro 
duzione » Di qu bisogna partire 
se non si vuole che il \e rde cit 
ladino o i campi attrezzati per 
i giochi dei lane ulli siano crea 
luie di qualche opmione magd 
r nspettabile ma figlia di una 
fitosofia irrimediabilmente desli 
nata alia misena Che o stato 
anehe il destmo di lanta parte 
e certo non poco geneiosa dc! 
1 urbanistica modema 

C e una lei tera con la quale 
gli atchitetti Giancarlo De Cai 
lo Silvano Tinton e Alessandro 
Tutino presentdrono 1c 1969 le 
loro dimissioni dal comitato tec 
nico uibanistico del PIM (il 
Piano intercomunale milanese) 
nella quale e testimoniato uno 
dei momenti di questa misena 
« La volonta di rovesciare la lo 
gica dello sviluppo metropohta 
no» senvevano gli architetti 
dimissionan « confermata in tut 
li i documenti uTficiali a partire 
dai 1961 fino all ultima mozione 
sulta piamfica zione del capoluogo 
(febbraio 1969) appare ormai 
\anificata da sette anni di espe 
rienza durante i quah i solenni 
e ineccepihih document! unitari 
del PIM non sono mai nusciti a 
incideie sostanzialmente sui com 
portamento dei due pi inopali 
operaton pubblici (Provincia e 

Comune di Milano) e ancoi me 
no su quello dei puvati » La 
letleia prosegue denunciando al 
cum fatti \ ananl i di piano i e 
golatore adottale in contnslo 
con gh mdinz7i del PIM (Centro 
dnc/ionalc zona bud via Mo 
sco\a) il rilascio di lucnie edi 
lizie « nel fanufcralo pirlorio di 
moid dctla leggc ponte» ecc 

Quanto all ogg bastcieblic ci 
tare Inpeiaznnc di puia maun 
speculatna con la quale una no 
cietd privatH e nuscita a edifl 
caie con il pietesto del seivmo 
t jbhlice Alitalia un teimmal 
natuiaimente m deroga al piano 
regolatore nella zona del cen 
tro direzionale Qualche tempo 
dopo la stessa Alitaii i lia nco 
nosciuto insitMiciente HI suoi SCO 
pi I edificio che viene lasciato 
ora in gebtione a una societa 
alberghlera mentre il nuovo ter 
ninai \ e r r a cdificato vicino al 
la stazione di Porta Garibaldi 

tl che ha signiftcato per le 
societa ediffcBttico un socco 
aumento r-! \ aloi e c per ftl< 
amministraton della c itta che 
hanno rcso possibilc lopeia/io 
nt una tiasgiessione piccisa 
delle indicazioni enieisr d»l 
Consiglio di zona quindi UTW 
scacco uiDitto al deeentiamen 
to lealc (d pott I P rli strut 
ture) 

Le dimensioni economiche 
e i nuovi istituti 

Vicendr come quella del PIM 
0 dell ILSES (I Istituto lombar 
do di stud) economic) e so 
ciali) mtroducono in realta a 
una con^idera zione non forma 
le del rapporto tra forze po 
litiche e produzione intellettua 
le nell ultimo decennio a Mila 
no un rapporto che crediamo 
modifica notevolmente il qua 
dro istitu7ionale che stamo nbi 
tuati a prendere in consider a 
2ione Intanto le dimension! 
economiche di Milano (e cor 
relativa mente della Lombar 
dia visto il carattere centn 
pelo del suo s\ iluppo) 

Ricorda I on Silvio Leonar 
di che negh ultimi \onticinque 
anni il volume delle entrate e 
delle iwcite verso 1 esterno e 
stato piu forte che \erso I in 
tenw Del resto il decentra 
mento economico verso 1 Euro 
pa e confermato anehe da fal 
ti come 1 accordo Pirelli Dun 
lop che spostano 1 asse produt 
tno finanziano dell a7ienda nel 
1 onzzonte mternazionale Se il 
centro sinistra nasce dopo la 
spallata popolare antifa cista 
del I960 e anehe vero che que 
sto tipo di si iluppo non sotton 
to crea margtm economici per 
nn certo tipo di piamnWione 
ma anzi sollecita interventi or 
ganizzati se non altro al livel 
lo dei servizi e delle infrastrut 
ture urbane e sollecita pertan 
to una produ7ione di conoscen 
za di informaztone ad essi fun 
7ionale Che e uno dei carat 
ten di quella che un socioiogo 
amencano Robert Presthus 
chiarna t la societa dell orga 
nizzazione » 

Ecco ptrche questi Istituti vi 
pttsentaiono alloiH sia pure In 
un momento di relntno nfliii 
so dei mr\imenti di niassn co 
me un fatto culturale nuovo 
On Tatto cultmale dice il «o 
ciologo Atpssandro Pi77orno 
che fu tanto piu signifleatlvo 
in quanto smtomo della esigm 
za della rottura ,ei ghetti po 
htici Dei ghetti poliiici del 
centnsmn naturalmente 

L ILSES nasce nel lOfil H;i 
un comitato di esperti dd De 
Carlo a Leonardi da Porte a 
Volpi ciascuno con un suo spe 
cifico settorr di responsabilita 
Naturalmente sono assai stret 
ti i rappnrti col quadro Intel 
lettuale traduionalc quelln ao 
cademico arche se il morMlo 
che \ iene tenuto niesente e 
piuttosto quello dell t inner i!a 
statumtense o detl ufflcio "tit 
di che propongono una Inra 
di produzione scientiflca <«trct 
tamente integrnta alle esigenjr 
della nrgani27a7ione produtti\ti 
Una Imea nella quale m qual 
che modo si saldano dice Pio 
ro Bolchini docente universi 
t ano ed esperto di problpm 
della piflnfRcn7ione ta trndi 
zinne det nlnrmismo lombarrif 
che nsale aridinttura nl Calta 
neo e 1 esigenza speciftca nel 
senso che pi A >opra st e det 
to di un istitutn di ncerca 
pubbhea in aree mdiistrialmen 
te mature F il momento del 
lo scontio sulla progmmmazm 
ne Dt qui alcuni nsultati per 
esempm ne) campo rlegh sh 
di sulla Hnanin locate o add' 
r t t t i n suila lendita fondi 
urbana 

Conflitto tra tecnocrazia 
e autonomia della ricerca 

Di qui anehe perd lo slitta 
mento inevitabile su! piano in 
cbnato di questa impostazione 
detla ricerca nell area di una 
ortodossa gestione tecnocratica 
II personale politico di questa 
ortodossia e naturalmente quel 
lo del centro sinistra (i comu 
msti vengono esclusO Oggi — 
dopo la prima gestione Allio 
ne — siamo alia soprawivenza 
burocratica dell Istttuto che 
anehe come l u c o di ncerca 
si \ede soppiantato dai centn 
studio delta Democrazia cristta 
na o della Camera di commer 
cio 

Vicende non dissimili snno 
quelle per cui e passato il PIM 
con esiti foise ancor piu para 
dossah Nel piano intercomuna 
le milanese conftuiscono piu di 
no\anta comuni Ma sotto la 
pressione delta Democrazia en 
stiana in particolare la sede 
nella quale \engono dette alcu 
ne delle cose piu avanzate sul 
I organizzazione del tern tot 10 
negli uttimi vent anni diventa 
anehe la sede di snervanti ten 
tain i politici per consegutre 
un compromesso che salvaguar 
di il tipo di sviluppo territo
r i a l di cui il centro sinistra 
milanese si fa garonte e bloc 
LIH quindi 1 miziativa politics 
dei comuni del circondano 

Certo c e stata in questo 
caso anehe una carenza di ana 
list da parte de! movimento 
operaio e delle sue orgamzza 
ziom Non a caso il quadro 
intellettuale di questi ibtituti ha 
impegnato la propna battaglia 
sut teireno della « autonomid » 
della ncerca della a indipenden 
za» della produzione di cono 
scenza di fronte alle riciueste ] 

delle forze pnhtiche • La p 
blematica TLS^S » n dice Piz 
zorno *era ancoi a di questo 
tipo la componente intellettua 
le punta\a snl luogo di ricrr 
ca astratto La componente po 
litica sulla immediatezza dei 
nsultati Gli mteilettuali cer 
cavano una sede intermedia 
tra universita e ufficio studt 1 
politici cerca\ano invece quftl 
c o < i a che stesse tra la conqtn 
sta del blasone culturale del 
prestigio e | a funzionalit* xm 
mediate a E Silvio Leonardi 
ehe * stato uno dei piotagoni 
sti della prima fase di questa 
ucenda sottolmea come non 
soltanto rtcercnton puntasse 
io suit autonomia della propria 
ncerca ma le stesse forze pn 
litiche fossero in qualche mo 
<W ;*(wibili a questo mito 

^ella dtmensione tecnocratica 
non si da autonoinia della ti 
cerca non si da cioe autonom « 
della preslazione di s e n u i m 
tellettuah E il d ramna dl co 
loro che operand suite infn. 
strutture L nuionomia pud es 
sere solo "political. In questo 
caso essa def in i te ID condi*toni 
o la possibihta detl emergenxn 
nel cuore del rapporto capttn 
hstico di produzione del nuo\o 
blocco stonco Ecco allora che 

anahsi del rapporto forze po 
litiche produzione intetleltuale 
si sposta su un dnerso tei 
reno quello della committenm 
una committenza popolare di 
massa e la seta garanzia ch. 
dalla diniensione lecnociatKtt 
si passi a quella democratic^ 
vfui u mo\impnto operaio 11 
partito comun sta hanno molto 
da due 
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