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Amministrazione della giustizia e Costituzione 

RESPONSABILITA 
DEL MAGISTRATO 

Indipendenza e autonomia dell'ordine siudiziario non vanno intese come 
fini a se stesse o, peggio, come fonti di inammissibili privilegi, ma co
me mezzi idonei ad assicurare il rispetto dei principi di imparzialita 

e la tutela dei valori posti a fondamento dello Stato repubbiicano 

Nei giorni 29 e 30 gen-
naio si e svolto a Roma un 
convegno promosso dall'As-
sociazione nazionale magi-
strati sul toma dclla «re-
sponsabiiizzazionc del magi
strate ». L'iniziativa merita 
di essere attentamente eon-
siderata sia per il significa-
to che di per se ha assunto, 
sia per le conclusioni cui 6 
pervenuta. 

Mentre l'amministrazione 
della giustizia e al centro 
di vivaci dibattiti nei quali 
prevalgono serie critiehe da 
parte di vaste masse popo-
lari nei confronti di diversi 
uffici giudiziari, le correnti 
piu conservatrici che attual-
mente dirigono PAssociazio-
ne, neH'impostare la campa-
gna elettorale per il prossi-
mo Consiglio Superiore, han-
no pubblicamente reclamato 
l'aumento dei poteri e la 
sostanziale eliminazione del-
le gia scarse responsabilita. 
Questo infatti e il disegno 
che emerge dalla relazione 
ufficiale nella quale si con
clude affermando che la di-
rettiva fondamentale « per 
una giustizia autenticamente 
democratica > consiste nei 
« restituire al magistrato la 
piu ampia tiducia, per che 
egli possa — in piena posi-
zione di autonomia e indi
pendenza — concentrare nei 
giudicato il massimo impe-
gno culturale e morale »; 
senza dire che mentre sono 
stati approvati ordini del 
giorno contenenti addirittu-
ra la richiesta di una dra-
stica limitazione del diritto 
di critica (« fermo restando 
il diritto di critica dell'opi-
nione pubblica nella forma 
piu ampia, con la limitazio
ne, pero, che non si trasfor-
mi in interferenza nei pro-
cedimenti...») ne sono sta
ti respinti altri che adom-
bravano una qualche respon
sabilita per il giudice che 
« manifestamente disubbidi-
sca alia legge», laddove 
questa non lasci spazio al-
1'interpretazione (esempi: 
mandato di cattura obbliga-
torio, scarcerazione automa-
tica, obbligo della motiva-
zione, applicazione di legge 
abrogata o dichiarata inco-
stituzionale) >. 

« Soggetti 
alia legge » 

Di fronte a siffatti orienta-
menti la nostra posizione de-
ve essere chiara e precisa. 
Che la magistratura debba 
costituire «un ordine auto-
nomo e indipendente da 
ogni altro potere > e che i 
giudici debbano essere < sog
getti soltanto alia legge >, 
sono principi che condivi-
diamo senza riserve e che 
intendiamo per primi con-
cretamente tutelare: cio non 
solo perche, grazie anche al 
nostro decisivo contribute 
risultano enunciati nella Co
stituzione, ma specialmente 
perche siamo convinti che 
si iscrivono in quei punti 
fondamentali sui quali deve 
basarsi 1' ordinamento di 
ogni Stato, borghese o so
c i a l i s t che sia. 

Affermiamo pero nei con-
tempo che Tindipendenza e 
l'autonomia dell'ordine giu-
diziario vanno intese non 
come fine a se stesse o, peg
gio, come fonti di inammis
sibili privilegi per i singoli 
magistral!, sibbene come 
mezzi idonei ad assicurare 
che I'attivita del magistra
to corrisponda ai principi 
dell'imparzialita e della tu
tela dei valori posti dalla 
Costituzione a fondamento 
dello Stato repubbiicano e 
democratico. 

Da cio deriva che men
tre a nessuno, ne all'esterno 
ne all ' intemo dell'ordine, 
puo essere consentito, al di 
fuori del sindacato espres-
samente previsto dai siste-
mi processuali e al di la del
la critica anche «aspra e 
pungente » che in uno Sta
to democratico puo essere 
rivolta nei confronti di qual-
siasi organo o persona, di 
arrogarsi un controllo sul 
merito dei prowedimenti 
giudiziari, al magistrato non 

' pud assolutamente essere ri-
conosciuta quella totale ir-
responsabilita che lo porreb-
be al di fuori e al di sopra 
di qualsiasi legge e che co-
stituirebbe fonte di ogni ar-
bitrio. Se e vero che non 
pud concepirsi responsabili
ta senza potere, e altrettan-
to vero che non pud esiste-
re, in uno Stato degno di 
tal nome, potere senza re
sponsabilita. - -

Logico corollario di queste 
fin troppo owie formulazio-
ni e il riconoscimento delta 
responsabilita civile, pena-
le e disciplinare del magi
strato pure per gli atti com-
piuti (e per quelli indebita-
mente omessi) nell'esercizio 
della attivita giudiziaria, 
quando emerga chiaramen-
t t d M h a Uadito o travali-

cato l'alta funzione attribui-
tagli. 

A questo punto il discorso 
deve assumere un tono par-
ticolarmente chiaro cd espli-
cito, al di fuori clelle que-
stioni troppo sottili e talvol-
ta fumose poste in campo 
come ultimo rifugio dai pa-
ladini della assoluta irre-
sponsabilita. Innanzitutto 
non si vede perche il giu
dice, che con il proprio il-
lecito comportamonto pud 
recare danni gravi o addi* 
rittura irreparabili a una 
parte in causa, debba esse
re ritenuto civilmente re-
sponsabile soltanto per « do-
lo, frode o concussione » 
(art. 55 c.p.c.) e non anche 
per quella colpa grave del
la quale sono tcnuti a rispon-
dere i professionisti per le 
prestazioni che implicano la 
soluzione di problemi di spe-
ciale difficolta (art. 2236 
c.c). 

In secondo luogo, anche 
se in linea di massima non 
appare realistico auspicarc 
1'inserimento nei nostro co-
dice penale di particolari fi
gure di reato come la « de-
negata giustizia » e lo « scon-
finamento di potere del giu
dice », si presenta del tutto 
giustificata la richiesta di un 
aggravamento delle pene per 
i reati previsti in rapporto 
all'attivita dei funzionari 
dello Stato, quando siano 
stati compiuti dai maqistra-
ti; e cio, sia per i piu am-
pi poteri a questi concessi, 
sia per la particolare gravi-
ta della lesione che il ma
gistrato pud arrecare agli 
interessi dello Stato e ai di-
ritti del cittadino. Infine, per 
quanto riguarda la materia 
disciplinare, non abbiamo 
difficolta a riconoscere che 
talune disposizioni, troppo 
incerte e pericolose per gli 
interessati, vanno senz'altro 
riformate: ci riferiamo, ad 
esempio, all'art. 18 r.d.l. 31 
maggio 1946 n. 511 che ri-
collega la rcsponsabilita del 
magistrato alle mancanze che 
lo rendano «immeritevole 
della fiducia e della consi-
derazione di cui deve gode-
r e» o che compromettano 
« il prestigio dell'ordine giu-
diziario >, in quanto si trat-
ta di concetti estremamente 
generici, ' ai quali debbono 
essere sostituite ipotcsi piu 
concrete e definite; ci rife
riamo pure all'art. 2 dello 
stesso decreto che prevede 
il trasferimento d'ufficio del 
magistrato anche per ipotc
si nelle quali sia assente una 
sua colpa. 

Teniamo altresi ad aggiun-
gere che va comunque esclu-
sa ogni responsabilita disci
plinare per tutto quanto con-
cerne l'esercizio, da parte 
del magistrato, dei diritti 
costituzionali che come cit
tadino gli competono. Nei 

contempo vogliamo perd ri-
badire che l'autonomia sen
za dubbio riconosciuta al 
giudice neH'interpretazione 
e applicazione della legse 
non va assolutamente confu-
sa con quei comportamenti 
che, traducendosi in chiaro 
e grave arbitrio, debbono 
essere disciplinarmente san-
zionati. 

Coscienza 
civile 

Agli esempi piu sopra ri-
feriti e niente afTatto teo-
rici, della omissione di un 
mandato di cattura obbliga-
torio, della mancata scarce
razione per decorso del ter-
mine massimo di custodia 
preventiva, dell'applicazione 
di una legge dichiarata da 
anni incostituzionale, se ne 
possono aggiungere altri, co
me il mancato promuovimen-
to dell'azione penale nei ca-
si dovuti (quante volte il 
pubblico ministero. di fron
te aH'assoluzione di impu-
tati . riconosciuti innocenti 
per non aver commesso il 
fatto e che pure erano stati 
costretti dalle violenze del
la polizia a confessare rea
ti mai commessi, ha proce-
duto contro gli ufflciali e gli 
agenti responsabili?) o la 
perquisizione manifestamen
te illegittima (si ricordi il 
caso di una perquisizione 
compiuta alcuni anni or so
no da un magistrato del 
pubblico ministero nei domi-
cilio di un parlamentare in 
aperta violazione delPart. 68 
comma II Cost.). 

Naturalmente, il tema del
la responsabilizzazione del 
magistrato va ben oltre gli 
aspetti che abbiamo fin qui 
esaminati: esso investe in-
nanzitutto la coscienza ci
vile e democratica degli ap-
partenenti all'ordine giudi-
ziario e, nei contempo, la 
maturita politica e la vigi-
lanza delle masse lavoratri-
ci; in secondo luogo esige 
riforme legislative, dirette, 
fra l'altro, aH'abolizione del
ta gerarchia burocratica al-
l'interno dell'ordine e alia 
« partecipazione diretta del 
popolo alia amministrazione 
della giustizia > (art. 102 
Cost.). 

E' da ritenere perd che 
gia sui problemi concreti fin 
qui accennati pud e deve 
svolgersi il piu ampio dibat-
tito, nei comune intento di 
ottenere che il popolo co-
minci finalmente a ricono-
scersi in quelle sentenze che 
nei suo nome vengono pro-
nunciate nelle aule giudizia-
rie. 

Vincenzo Cava I la ri 

SI C0NCLUD0N0 LE CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DELLA NASCITA 

somrno 
Nella Germania profondamente sconvolta e rinnovata dalla Riforma, un'arte che dette vita a immagini tipiche ft 
sublimi delle lotte e delle speranze del secolo - «Lascio chiunque libero di decidere se desidera fare cose belle o 
brutte; e un grande artista colui che puo manifestare il proprio potere in cose rustiche e rozze » - Un nuovo linguaggio 

Con la mostra grafica alle-
stita agli Uffizi si chiudono le 
celcbrazioni italiane dei 500 anni 
dalla nascita di Albrecht Diirer 
(Norimberga. 21 maggio 1471 -
6 aprile 1528) aperte da un'altra 
mostra grafica a Roma. 

Si poteva fare molto meglio 
e di piu con scnsibilita per la 
riscoperta di Diirer e del Rina-
scimento riformato tedesco che 
e in atto in Italia. 

Ci sono oggi, in Italia, moltis-
sime opere di pittori della real
ty nate. con la mediazione del 
primo De Chirico metafisieo. da 
una « rivisitazione > di Diirer e 
della pittura tedesca tra Gra-
nach. Griinewald, Altdorfer, 
Baldung Grien e Holbein. Mol-
te opere oltre quelle che hanno 
figurato, a Norimberga. nei sug-
gestivo € Omaggio a Diirer >. 

Ma. si dira. cosa trovano tan-
ti pittori e critici d'Occidente 
in Diirer che non ci sia in Gior-
gione. in Bellini, in Mantegna. 
in Raffaello. in Leonardo, in 
Michelangelo, in Correggio. nei 
« diireriano » Pontormo? Anche 
una sommaria e frettolosa no-
tizia delle opere e delle idee 
di Diirer puo aiutare a capire 
il perche della « rivisitazione > 
italiana di Albrecht Diirer; 
il perche anche dell'ammirazio-
ne italiana per Otto Dix che 
certe cose della relazione mo-
derna con l'eredita rinascimen-
tale le aveva capite. non e a 
caso. nei fuoco e nella tensio-
ne della lotta di classe negli 
anni Venti. 

L'essere nalo da un orefice, 
Albrecht il Vecchio. e l'aver 
praticato giovinetto la sua bot-
tega disegnando e facendo pra-
tica di incisione dei metalli. 
contd assai per la formazione 
di Durer e per il dominio della 
tecnica anche in vista di quel
la tecnica rivoluzionaria che. 
nei 1498. sara tipica dell'inci-
sione su legno delle tavole dei-
l'« Apocalisse > e poi delle altre 
incisioni a puntasecca e all'ac-
quaforte. A Basilea e un primo 
soggiorno importante tra Testa
te 1492 e l'autunno 1493: e il 
grande incontro con il libro. e la 
scoperta della riproduzione tec
nica dell'opera d'arte e delta 
sua unione alia parola. nonche 
della diffusione che essa puo 
avere. 

Rientrato a Norimberga. nei 
1494. Durer sposa Agnes Frey 
ma nparte subito per l'ltalia 
visitando V'enezia. gia ossessio-
nato dai pensiero dominante del
la prospettiva e del suo fon 
damento matematico oggettivo. 

Nei 1505. Diirer intraprende 
un secondo viaggio in Italia, 
fermandosi a Venezia fino al 
gennaio 1507 e visitando anche 
Bologna. Al ritorno a Norim
berga. la sua Tama di pittore 
si fa grande e anche forte dnl 
rapporto culturale con gli ita 
liani (Mantegna. Bellini. Jaco-
po de* Barbari). Produce mol-
tissimo in tutte le tecniche pir-
toriche e grafiche; il disegno 
e sempre piu importante e non 
subordinato alia pittura. Tra 
il 1512 e il 1519 esegue cicli de-
corativi per 1'imperatore Mas-
similiano I e molti ritratti che 
documentano la sua crescente 
influenza di intellettuale oltre 
che la qualita realistica rivolu

zionaria (analitica e visionaria 
assieme) della pittura. 

Tra i grandi protagonisti in-
tellettuali della Riforma di Lu-
tero, luterano fedele. infatica-
bile organizzatore di se stesso 
e del proprio successo. e il pri
mo artista tedesco che conqui-
sta facolta larghissima di pa
rola al centro del potere. il 
primo anche che con la sua 
ascesa fa salire tutto un grup-
po sociale. 
' Nei 1520. al colmo del presti
gio, di una produzione e di un 
successo assai ben organizzato. 

attraversa i Paesi Bassi, In un 
altro di quei viaggi per lut cosl 
cssenziali (magari per acqui-
stare conchiglie rare o vedere 
una balena irraggiungibile), rag-
giunge Anversa dove e accolto 
magnificamente, secondo i suoi 
desideri, incontra Carlo V ed 
ha riconfermato lo stipendio as-
segnatogli da Massimiliano I. 

Tra il 1512 e il 1528. anno 
della mortc. la sua attivi'a 
sperimentale e teorica e un gi-
gantesco organismo di pensieri 
che contribuisce, oltre ad altre 
opere dipinte, incise P disegna-
te. alia sua superiorita in 

Europa, a livello e avanti agli 
italiani, che ora lo studiano. 
piu impegnati nella teoria del-
l'arte. Lavora ai trattati di pro
spettiva e delle proporzioni uma-
ne e, a un tempo, da un con-
tributo essenziale alia forma
zione del moderno linguaggio 
scientifico tedesco. 

Di fronte ai conflitti interni 
alia Riforma 6 con Lutero, e 
di Lutero condivide l'intransi-
genza verso la guerra dei con-
tadini, guidata da Tommaso 
Miinzer, che 6 vista come una 
paurosa minaccia al nuovo equi-

Albrecht Diirer: c I quattro cavalieri dell'Apocalisse» (1498) 

ARCHITETTURA E URBANISTICA IN SVEZIA 

Declino del modello scandinavo 
Un fenomeno che indusse una parte della cultura architettonica italiana ad un ingenuo addestramento linguistico — Le deformazioni pro-

dotte da una facile imitazione neU'edilizia residenziale e nell'arreda mento — Come funziona I'organizzazione cooperativa svedese 

USA e URSS: 
controversia 
per la finale 
degli scacchi 

MOSCA. 11 
Incidente < diplomatics » 

tra URSS e USA (si spera 
senza gravi conseguenze) a 
causa della scelta della se-
de in cui giocare. a gmgno 
prossimo. I'incontro fra i 
due assi mondiali degli scac
chi Robert Fischer, sfidan-
te, e Boris Snasski, campio-
ne del mondo. Gli amenca-
ni rifiutano di giocare a 
Reykjavik (Islanda) e i so-
vietici non accettano I'al-
ternativa — proposta dagli 
USA — di Sarajevo. 

In una conferenza stam-
pa tenuta questa mattina a 
Mosca, lo stato maggiore 
del mondo scacchistico so-
vietico ha protestato contro 
la ' posizione assunta * dalla 
Federazione scacchistica a-
mericana che non accctta 
la sede di Reykjavik fissata 
dalla Federazione interna-

( zionale degli ' scacchi. Fi
scher infatti. questo & il 
motivo. preferisce una cit-
ta dai clima meno freddo. 

II c paradiso» scandinavo 
dell'architettura e dell'urbani-
stica non e piu cosi di moda 
come negli anni cinquanta. Al-
lora. 1'improvvisato dibattito 
architettonico italiano aveva in
dividual nei modello svedese 
una possibile. desiderata conci-
Itazione tra le conquiste incon-
tcstate del « Razionalismo > ar
chitettonico tedesco e I'impre-
cisa esigenza di un «supera-
mento» di quello. verso modu
li piu liberi e naturalistici. cui 
si assegno la generica etichet-
ta di < organici >. Gli architet-
ti Alvar Aalto dalla Fmlandia. 
Arne Jakobscn dalla Danimar-
ca. Sven Markelius dalla Svezia 
nolarizzavano l'interpsse delle 
fpcolta di architettura italiane. 
inducrndo professori ed allie\i 
ad un ingenuo addestramento 
Hneuistiro. del quale i defor-
mati frutti sono oegi purtrop-
po evidenti in molte periferie 
italiane. Le case "in linea arti-
colate secondo angoli ottusi. le 
case toni a tre bracda erano 
modelli di facile imitazione de-
stinatt a perdere in Italia, per 
forza di cose, il carattere pae-
saggistico nordico per recupe 
rare i valori sociologici di una 
pretesa tradizione pacsana. tor-
nata in voga con il neorealismo. 

Nei corso degli anni cinquan
ta. assistemmo aH'invasione 
deH'arredamento svedese (una 
credibile mediazione. anch'esso. 
tra artigianato di qualita e prtv 
duzione in serie): ma il massi
mo deirinteresse restA all'edi-
lizia residenziale, durante la ri-
co^truz'nne e noM'ambito soprat-
tutto . della attivita • dell'INA-
Casa. . . . . -

Successivamente I'omaggio in 
condizionato alia Scandinavia e 
stato mantenuto come tappa di 
obbligo, fino a tempi recenti. 
della saggistica e giomalismo 
radicali: 1'attacco della •sini
stra > alia speculazione ediltzia 
era allora molto forte ma si 

svolgeva quasi esclusivamente 
su un piano di denuncia morali-
stica. senza che alcuno sforzo 
fosse fatto per comprendere i 
motivi profondi per i quali la 
edilizia in Italia veniva mante-
nuta. rispetto aH'industria, in 
condizioni di grave arretratez-
za. Un esame piu attento della 
situazione: estrazione di rendi-
ta soprattutto basata sulla spe
culazione fondiaria: edilizia 
mantenuta in condizioni produt-
tive artigianali, ad adempiere 
alia funzione di sacca di con-
tenimento della disoccupazione 
con una offerta di lavoro a Ii-
velli di qualificazione estrema
mente bassi; tutto ci6 avrebbe 
reso palese la politica capita-
listica di mantenimento di co-
spicue masse di lavoratori a li-
velli sottoproletari. isolati da 
un effettivo fronte umtario di 
classe: ed anche di attribuzio-
ne aU'edilizia di una precisa 
funzione anticiclica — equili* 
bratrice e compensatnee — ri
spetto alia produzione industria-
le in rilancio 

Ci si limitava invece. da par
te della «cultura architettoni
ca >. ad additare i modelli sve-
desi. i cui standards (densita. 
percentuali di verde. numero 
dei campi da gioco ecc.) sono 
stati ripetuti per anni senza 
stanchezza. nelle martellanti, 
tanlo declamatorie, < denunce >. 
Ed era I'mevitabile sbocco so-
cialdemocratico del • moralismo 
radicate. 

Oltretutto mancava e manca. 
anche nguardo al mitizzato fe
nomeno scandinavo. una analisi 
seria. non agiografica. alia lu 
ce della particolare politica di 
produzione e investimenti at-
tuata in quei paesi. Senza tali 
considerazioni, la riproposizio-
ne da noi dei risultati di quella 
politica si limitava ad essere 
una proposizione accademica; 
pure, attraverso la vivace azio-
ne degli organism! cultural!, al

lora attivissimi. questo atteg-
giamento non manco di influen
za re note vol mente i programmi 
iniziali del centrosinistra. 

Oggi. dopo Tinequivocabile 
fallimento di quella politica, ci6 
che ci interessa analizzare non 
e piu tanto il formalismo un 
po' stucchevole dei quartieri 
residenziali scandinavi. con i 
privilegiatissimi kindergarten. 
quanto I'organizzazione coope
rativa che ha realizzato la mag-
gior parte degli sviluppi resi
denziali svedesi. additata come 
un baluardo contro la specula
zione da chi ha continuato a 
vedere I'arehitettura e I'urbani-
stica scandinava come una sor-
ta di terra promessa. 

Se teniamo conto. anche in 
modo sommario. dei fatti. osser-
viamo che l'HSB. che e consi-
derata una delle organizzazioni 
cooperative per 1'edilizia tra le 
piu avanzate del mondo (funzio-
nante in Svezia dai 1923). e 
molto piu simile ad un istituto 
di credito che a cio che in Ita
lia siamo ahituati a considera-
re cooperative. 

L'HSB si eomporta nei modo 
segticnte: si articola regional-
mente per cooperative «ma-
dri >. che funzionano come 
agenzie bancarie. raccolgono il 
nsparmio dei soci e concedo-
no loro un tasso di interesse 
superiore alle comuni banche; 
si occupano anche di trovare 
il terreno e di realizzare il pro-
gramma edilizio. dando perd 
in appalto le costruzioni a co
muni imprese private. Alia fine 
della costruzione. tra i soci as-
segnatan — che. si badi bene, 
non hanno niente a che vedere 
con i soci risparmiatori, ai 
quali con i propn versamenti 
di riscatto pagncranno anche 
la rendita del capitate investi-
to — si forma la cooperativa 
< figlia >, con lo scopo di ge-
stirc la manutenzione dei com-
plessi realizzatl. La proprieti 

degli alloggi resla alle « figlie ̂ . 
ma i singoli assegnatari godo-
no di un titolo d'uso indefinito 
nei tempo. L'HSB 6 quindi un 
ente privato che investe nella 
edilizia i risparmi degli azio-
nisli e decentra tutti i proble
mi realizzalivi e amministra-
tivi. 

Negli ultimi anni. poi. a quan
to risulta da reccntissime ri-
cerche svedesi raccolte dai 
CRESME. tutto il ciclo edilizio 
svedese e impostato decisamen-
te sul libero merc?to concor-
renziale. Si propone perfino la 
abolizione del controllo degli af-
fitti. e si suggerisce un poten-
ziamento della azione di « mar
keting >. con la quale il costrut-
tore puo attivare la domanda. 
Si indicano anche altri stru-
menti atti ad allargare il con-
sumo. come le vendite a cata-
logo e la pubblicita: e si ritie-
ne nece^saria una maggiore 
flessibilita della pianificazione 
urbanistica. 

L'esperienza scandinava. in so 
stanza, ci mestra un sistema di 
razionalizzazione della produ
zione edilizia realizzato attra
verso un uso capitalistico del 
territorio e degli investimenti. 
che arfida alia edilizia tecno-
logicamente avanzata un prcci-
so ed importante ruolo nella 
economia complessiva Una scel
ta del capitale. quindi. .indi
pendente. in prima istanza. da 
considerazioni sociali che. pri
ma di essere riproposta da noi, 
va riconosciuta in quanto tale; 
poiche I'interrsse delle classi 
lavoratrirt italiane e la corri-
spondente politica di lotta non 
possono essere individuati se 
non tenendo conto dclla politica 
produttiva in atto e in proget-
to nei nostro paese. 

Fare, come si £ fato e talo-
ra si fa, guardando alle social-
democrazie • scandinave, una 
pura e scmplice rivendicazione 
di standards, pud essere un 

grave, purtroppo ricorrente. 
errore: significa infatti ignora-
re le connessioni piu elementa-
ri della politica degli investi
menti. da un lato. e rinuneia-
re a ricollegarsi ad un piu am
pio quadra di rivendicazioni e 
di lotte. dall'altro. 

Va tenuto presente. infatti, 
che un aumento dei costi per 
un miglioramento degli stan
dards. anche se a prima \ista 
puo sembrare «giusto > (e in 
realta non lo e. perche investe 
solo una percentuale della resi-
denza: quella da realizzare. 
che e sempre molto minore di 
quella esistente). puo signifi-
care spendere di piu e otte
nere meno alloggi. E cio per
che Tinvestimento edilizio — 
che sia pubblico o privato — 
non pud espandersi all'infinito 
senza farlo a scapito degli al
tri investimenti produttivi. Quin
di a parifa di capitale desti-
nato aU'edilizia residenziale. il 
livello degli standards 6 inevi-
tahilmonte in relazione inversa 
al numero degli alloggi realiz-
zati. 

Infine, la rivendicazione di 
standards per ' la residenza. 
qualora non si collcghi stretta-
mente — come va fatto — al 
piu complesso arco di proble
mi di cui la residenza non e 
che un aspetto. come le condi
zioni di lavoro. il salaiio. la 
sanita. i trasporti e i servizi 
sociali in genere, rischia di ri-
proporre la veccha logica ca-
pitalista che ha voluto I'isola-
mento dell'edilizia dai piu ge
nera le ambito delle attivita 
produttive: il che sarebbe co
me porsi in posizione arrctra-
ta anche rispetto al capitale 
stesso che. nelle sue posizioni 
piu avanzate. proprio come ac-
cade in Svezia. tende oggi ad 
inscrire Tedilizia e la casa nel
la globale sfcra dei consumi. 

Mario M«nieri-Elia 

librio politico-economico della 
Germania. II nostro Ruzante, 
in un discorso al cardinale Cor
ner, ricordava che i luterani di 
Padova non guardavano « altre 
immagini che quelle stampate 
su carta >. E lui. il somino 
Diirer, che di furenti immagini 
su carta ne aveva immaginate 
e diffuse tante, contribuendo a 
modificazioni sostanziali del se
colo, quando Tommaso Miinzer 
viene giustiziato, in Turingia. 
nei 1525, non batte ciglio, sem-
bra non avvertire quanto quei 
suoi fogli meravigliosi, nati in 
una delle grandi officine del-
1'immaginazione del secolo euro-
peo, avessero agito a fondo e 
quale potere rivoluzionario del-
l'immaginazione liberassero, ol-
trf la stessa essenziale lotta 
conlro il Papato, contro l'Anti-
cristo, contro la Nuova Babilo-
nia di Roma. 

Le idee di Diirer sono inse-
parabili dalle opere sue: certo 
le idee e la predicazione lu-
terane del «sacerdozio univer
sale > e della salvezza median-
te «I'imputazione della giusti
zia di Cristo al credente > con-
tarono concrelamente per il pit-
tore, per una forza loro og-
gettiva. come conlarono ogget-
tivamente la speranza tedesca 
di giustizia contro Roma e il 
clima di giudizio universale 
salvatore. 

II contatto con la teoria e 
la pratica di Leonardo gli ave-
vano fatto rompere con l'idea 
della « proporzione » ideale. La 
interrocazione della natura. e 
attraverso gli italiani. dell'An-
tichita mediterranea — l'ltalia 
fu per la cultura artistica te
desca l'intermediario privile-
giato tra il presenle e l'eredita 
storica dell'arte classica — lo 
irortarono a una moderna idea 
e pratica della «beliezza rcla-
tiva >. di una pittura necessa-
riamente colta per poter pren-
dere possesso di un mondo irto 
di difficolta e partecipare al rin-
novamento del presente, anche 
il piu incerto e tragico. col rin-
novamento certo dello stile, con 
un metodo esatto e sereno di 
osservazione della vita. 

Di qui il no al modello idea-
le e il si alia varieta dei mo
delli (ne studio fino a 300 e 
in tutti trovd armonia). Di qui 
la necessita. nella battaglia per 
il riconoscimento sociale e in
tellettuale della pittura. che il 
pittore fosse addestrato con me
todo scientifico e che avesse 
" arte " (Kunst). cioe « pene-
trazione teorica » e non soltanto 
pratica senza scienza. Rispetto 
al nostro Leon Battista Alberti. 
col suo dogmatico emendare e 
abbellire la realta. rispetto al
ia « retta esperienza > di Leo
nardo: rispetto alia « certa idea 
che viene nella mente > di Raf
faello; assegno alia pittura il 
compito di cercare sistematica-
mente e mostrare la c verita 
seppellita nella natura >. 

Per €estra^re^ tale verita. 
oltre che guardare la natura. 
il pittore doveva riuscire a con-
cepire lo spazio del quadro non 
come un dato ma come una 
costruzione intellettuale. Durer 
dava un particolare valore edu-
cativo alia bruttezza in quan
to tale: il bello doveva stare 
nei mezzo tra due estremi: 
•nessuno sa che cosa rende 
una forma bella se prima non 
sa cosa la rende brutta». 

Con la sua esperienza dove
va scoprire che il tipo umano 
medio era fatto di un gran nu
mero di variazioni e che era 
impossibile affermare e defini-
re il bello: I'artista doveva sce-
gliere i tipi secondo il suo com
pito, salvo a evitare anorma-
lita «se non quando delibera-
tamente le cercava». Cosi la 
teoria delle proporzioni. pure 
con la sua geomelria. non po
teva fornire un canone ma 
esemplari e metodi per poter 
dare forma a tutti i possibili 
tipi di figure, perfino alle fi
gure <dai cui occhi scintilla 
Venere o Saturno ^. 

Sentiva Durer che il rozzo. 
il brutto. il fantastico e il mo 
struoso avevano legittimita in 
arte; che l'opera di un gior
no poteva essere migliore di 
quella di un anno; che e'era 
anche una differenza fondamen
tale tra il valore estetico del-

.I'oggetto rappresentato in una 
opera d'arte e il valore este
tico deH'opcra d'arte stessa. 
cPertanto lascio chiunque li
bero di decidere >. scriveva nei 
1525, «se desidera fare cose 
belle o brutte. perche ogni ar-
tigiano deve essere in grade di 
fare una figura nobile o ru-
stica: e un grande artista co
lui che puo manifestare il pro
prio potere e la propria " ar
te " in cose rustiche e rozze >. 

Le idee pittoriehe di Durer 
oggi possono sembrare meno 
scon vol gent i (ma non 6 cosi 
pacifico!) che ai giorni in cui 
trovarono coraggiosa esposi-
zione. Sconvolgenti, sublimi 
per l'unione di teoria e prati
ca. appaiono le tante opere di
pinte. incise e disegnate (fu 
tra i primi a firmarc orgo 
gliosamente i disegni): ritratti 
con magnifiche luci di pensiero 
dentro il cranio modcllato da 
selvagge energie; cnergici auto 
ritratti di una certezza malm 
conica che pu6 essere di oggi; 
ignudi sensuali e sproporziona 
ti; paesaggi delta natura indif-
fercnte; animali come visti da 
occhio di scienziato; storie di 
apocalittica viclenza c di cri-
stiana passione luterana; uomi-
m in segrete stanze e uomini 
nella strada; uomini nobili e 

uomini rustic!, uomini che por-
tano con durezza il pensiero 
costruttore e uomini che con 
piu durezza lo uccidono, silen-
ziosi o urlanti, grassi, magrl, 
alti. bassi, armoniosi. deformi, 
fanciulli sereni e vecchi dolen-
ti. tutti di beliezza e propor
zione relative, collerici. flem-
matici, malinconici, sanguigni, 
leonini,' canini, volpini. eppure 
tutti violentemente «belli > e 
« proporzionati > dalla pittura e 
dai disegno nello sterminato, In-
compiuto spazio della storia mo
derna. 

Dario Micacchi 

Domani 
numero 
speciale 

dell'Unita 
Un altro inserto speciale 

di quattro pagine dedicato 
ai problemi piu vivi delle 
masse lavoratrici ed al di
battito politico attuale. 

La famiglia 
• E' la famiglia che paga 
il prezzo di una societa di-
sumana, attraverso il co-
stante aumento dei prezzi. 
l'angoscia del fitto da pa-
gare, del carovita, delle 
tasse ingiuste, la mancan-
za di servizi sociali, i sa-
lari inadeguati. 

I vecchi 
• Chiediamo giustizia e 
non carita per i lavoratori 
anziani.' che oggi hanno 
pensioni insufficienti al mi-
nimo vitale, non godono di 
una civile assistenza sani
taria e di attrezzature so
ciali. 

I giovani 
• La loro lotta £ lotta con
tro lo sfruttamento di tutti 
i lavoratori che si esprime 
anche attraverso l'abuso 
del lavoro a domicilio e 
dei minori, l'apprendistato 
esercitato in forme illegali, 
lo spreco dell'istruzione. 

La civilta 
della violenza 
• La violenza e il fonda
mento della civilta occi-
dentale: nei Mediterraneo, 
come testimoniano i re-
gimi fascisti di Grecia, 
Spagna e Portogallo; in 
America (dagli Usa al Bra-
sile); nei terzo mondo 
(dai Vietnam all'Africa); 
nonche nella < civilissima » 
Gran Bretagna delle stra-
gi d'Irlanda. 

Sono questi i temi che 
saranno affrontati. sul-
V Unit a di domani. dai nuo
vo inserto speciale. 

Luc Boltanski 
PUERICULTURA E 
MORALE DI CLASSE 

pp. 192, L. 1.000 

UideoJogla ne! biberon: 
una Indagine senza 
precedent! su come si 
fabbricano I 
' bambini d'allevamento ». 
Dedicata alle giovani coppie 
e ai loro « persuasorl 
occult!», / pediatri. 
*£e frontiere dell'educazione' 
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