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l a crisi dell'ideologia democristiana 

IGESUITI 
ELADC 

Uno sludio delta rivista «Aggiornamenli sociali» 
L'assenza di una linea generate adeguata ai pro* 
blemi degli anni 70 — Pungenfi annofazioni su 
Fanfani e Piccoli — Un giudiro su Aldo Moro 

RIMINI TENTA UN'ESPERIENZA-PILOTA DI < GOVERNO » URBANISTICO 

Nell'ultimo numero della 
rivista dei gesuiti Aggior-
namenti sociali si leggono 
molti giudizi impegnativi 
sulla DC, sulle prospettive 
di quel partito nel suo com-
plesso, e sulle principali 
proposte strategiche che og-
gi vengono dalle sue diverse 
componenti. Aggiornamenti 
sociali e una rivista autore-
vole, che da tempo e nota 
alle cronache politiche ita-
liane. AU'alba degli anni '60 
— esprimendosi come « ma-
no sinistra > della Compa-
gnia di Gesu — essa pro-
nuncio i primi e commenta-
tissimi consensi alia ipotesi 
di una apertura della DC al 
PSI, mentre ancora VOsser-
vatore Romano (e la gesuiti-
co-conservatrice Ciwlta Cat-
tolica) opponevano i soliti 
«punti fermi» dottrinali 
contro la cooperazione con 
il socialismo marxista < co-
munque temperato ». 

Occupandosi della < crisi 
dell'ideologia nella Democra-
zia cristiana » nei suoi aspet-
ti attuali, I. Vaccarini trova 
modo di giungere ad affer-
mazioni che forse meritereb-
bero la stessa eco di quelle 
« pro centro-sinistra » di Ag
giornamenti sociali di dodi-
ci anni fa. II loro senso po
litico e difatti trasparente 
e clamoroso, ancorche un 
po' indiretto: la DC non pos-
siede una linea generate 
adeguata ai problemi degli 
anni '70, i suoi gruppi diri-
genti non sono ancora usciti 
« da una fase preliminare di 
abbozzo» nella ricerca di 
una < nuova sintesi cultura-
le e politica ». 

Non e possibile seguire, 
In questa sede, il Vaccarini 
nella sua analisi perspicace 
ed attenta — anche sc al-
quanto appiattita da un so-
ciologismo che tende a dare 
arbitrariamente a tutte le 
questioni e a tutti i fattori 
la stessa importanza — dei 
problemi sul tappeto e del-
le risposte tentate (e, spes-
so, del tutto mancate) dalla 
DC. Basti dire che per lo 
scrittore di Aggiornamenti 
sociali la DC e singolarmen-
te carente davanti a tutta 
una serie di problemi che 
scaturiscono da quella che 
egli chiama la « crisi della 
societa tecnica occidentale>: 
realizzazione di una «radi-
cale redistribuzione del po-
tere >, risposta a nuove ri-
vendicazioni « di gestione > 
nell'impresa, definizione di 
< nuovi modelli istituziona-
li per la maggior partecipa-
zione politica del cittadi-
no >, corretta impostazione 
culturale di < questioni di 
teologia morale che abbia-
no attinenza con la realta 
politica • (divorzio, control
lo delle nascite, e c c ) . 

Nondimeno — e qui vale 
la pena di riportare per 
esteso il suo pensiero — il 
Vaccarini si rcnde ben con-
to che le aspre lotte interne, 
che hanno travagliato il par
tito dello Scudo crociato, 
sono da collegarsi anche ad 
una contrapposizione di idee 
e di orientamenti davanti 
ai nodi politici e sociali del
la situazione italiana. Fan
fani — scrive il Vaccarini 
— fin dal suo discorso del 
Congresso di Milano del no-
vembre 1967, «rilevd con 
puntualita le piu gravi esi-
genze» del paese: «II po-
tenziamento dell'istruzione, 
segnatamente dell'universi-
ta, il divario tecnologico nei 
confront! delle due super-
potenze, 1'inserimento atti-
vo delle nuove generazioni 
nella societa, soprattutto at-
traverso I'aggiornamento... 
della scuola e del partito >. 

Sintesi 
politica 

H Vaccarini aggiunge pe
ro, con una punta di catti-
veria che ci sembra gesuiti-
camente efficace e sottile, 
che in queste sue rassegne 
di problemi il presidente del 
Senato « omette l'approfon-
dimento del quesito sulle 
componenti politiche e so
ciali idonee a promuovere 
la soluzione >, che «nella 
sua analisi non appare nep-
pnre chiaro l'ordine di prio
rity in cui si collocano tali 
problemi > e che all'uomo fa 
difetto la capacita di co-
gliere le € interrelazioni • 
tra questo e quel problema 
sociale e la «complessiva 
problematica sociale >. 

Non e un appunto da po-
co, questo, giacche equivale 
— per usare ancora le paro
le dell'articolo che esaminia-
mo — ad una accusa di in-
comprensione per «i connota-
ti piu profondi della dinami-
ca storica contemporanea ». 
Moro e, in definitiva, trat-
tato assai meglio, perche Ag
giornamenti sociaU gli rico-
nosce una concezione cul
turale «dialettizzante > che 
k < guida feconda a perce-
fir* Blx elementi vitali 

della problematica sociale 
odierna », e da atto al suo 
discorso di aver saputo trar-
re * dalla lezione storica de
gli anni piu recenti, nei qua-
H gli antagonismi sociali 
hanno conosciuto una viru-
lenta ripresa > motivi per 
una integrazione dinamica e 
aperta dello sviluppo della 
societa, tale « da determina-
re una esigenza di sintesi 
politica incessante ». La par
te critica riservata dai ge
suiti al leader pugliese e 
formulata con espressioni 
un tantino sfuggenti: gli si 
rimprovera, cioe, di non 
avere « una adeguata com
prensione di quei fenomeni 
sociali, istituzionali e politi
ci che hanno una autonoma 
e stabile caratterizzazione e 
che sono complessivamente 
refrattari ad essere dialettiz-
zati, cioe ad essere assorbiti 
in un contesto unitario de-
stinato al superamento > (I 
< non dialettizzabili > chi so
no? L'imperialismo? I mo-
nopoli? Saremmo sulla buo-
na strada! Temiamo pero 
che il sociologizzante Vacca
rini intenda, piuttosto, limi-
tarsi a lamentare soltanto la 
carenza in Moro di discorsi 
« autonomi » sugli « stru-
menti » delle diverse politi
che, cioe sulle appropriate 
tecnologie, pedagogie e mi-
tologie...). 

Debole 
e modesto 

Quanto a Piccoli e al suo 
pensiero «integralistico-do-
roteo > in una gustosa nota 
il Vaccarini afferma: «II di
scorso politico tenuto negli 
ultimi anni da F. Piccoli e 
paradigmatico... di una im
postazione debolmente an-
corata alia realta storica 
concreta, e modestamente at-
trezzata sul piano culturale, 
che sfocia, proprio a causa 
di queste sue lacune, nel 
conservatorismo ». 

Dove vanno a parare que
ste pungenti annotazioni su 
Piccoli, questi maliziosi ap-
punti sull'attivismo tecno
logico (ecologico?)-integrali-
stico di Fanfani, questi ri-
lievi sulla carenza di stru-
menti (e di pensieri sugli 
strumenti) del discorso mo-
roteo? Oltre a dare il sen
so di un certo distacco dalla 
nave dc che si trova < senza 
nocchiero >, che altro fanno 
i padri di Aggiornamenti so
ciali? II Vaccarini non ci 
vuol dire come e dove la DC 
finira, perche gli pare im-
possibile — nonostante tut-
to — « inventariare con esat-
tezza la effettiva consisten-
za di risorse culturali della 
DC », e tanto meno far pre
vision! sulle future fortune 
e sui futuri sviluppi di un 
partito, trattandosi, egli di
ce, di questioni legate a mol-
te e non prevedibili varia-
bili di politica interna e in-
ternazionale. II suo « distac-
cato » e vago consiglio — in 
omaggio alia immagine ben 
nota dei < cavalli di razza > 
— e che si lavori a una sin
tesi tra i « pensieri » di Mo
ro e di Fanfani (innestan-
do l'attivismo fanfaniano 
nella «visione dialettizzan
te • di Moro? L'articolo non 
approfondisce affatto la que-
stione). 

Piu « compromettente » e 
in questo senso il tasto che 
tocca Padre Angelo Macchi 
— direttore della rivista — 
nell'editoriale dello stesso 
numero, quando dice che un 
chiarimento concreto dell'in-
forme e ambigua «identita • 
democristiana e ormai pos
sibile solo sulla base di una 
< chiara posizione dello Scu
do crociato circa i suoi rap-
porti con il PCI ». Ma Padre 
Macchi lascia poi cadere 
l'occasione di una interes-
sante prosecuzione del di
scorso su questo punto cru-
ciale, introducendo una 
fuorviante, quanto logora e 
falsa, immagine del nostro 
partito, come di un partito 
« diviso > tra una ipotesi di 
grande coalizione con la DC, 
e quella di una scissione del
la DC. 

Forse uno studio attento 
sul discorso che il nostro 
dibattito congressuale viene 
unitariamente a pprof on den-
do sul problema della DC e 
del movimento cattolico — 
un discorso che, come e no-
to, non si cristallizza in nes-
suno dei due poll « indivi-
duati » da Padre Macchi — 
potra liquidare questi equi-
voci, e fare andare utilmen-
te avanti l'analisi spregiudi-
cata e autonoma della rivi
sta gesuita sul partito dello 
Scudo crociato e sulle sue 
prospettive, anche in una 
dimensione successiva e ul-
teriore rispetto a quella, pur 
fondamentale, del netto « di-
simpegno> critico dalle pom-
pc e dai fasti « ideologici» 
del potere democristiano. 

Alberto Scandone 

Laci 
Le linee del piano particolareggiato del centro storico presentato dall'architetto De Carlo - Si pud cambiare Porganizzazione del territorio 

soltanto se le masse popolari intervengono da protagoniste - Dai primi t imidi interventi alle discussion! appassionate e ai contributi collet-

t ivi nelle Case del popolo e nei circoli giovanili - La proposta del « min i ra i l» lanciata per migliorare e potenziare il trasporto pubblico 

LIMPOPOLARE FBI 

NEW YORK, 16 
Un sondagglo fatto esegulre dali'organiz-

zazlone conservatrice c Amlc i de l l ' FB I» 
alio scopo dl dimostrare che la pollzia 
federate ed II suo direttore, J . Edgar 
Hoover, sono tuttora popolari fra I giovanl 
americani ha dimostrato proprio II con-
t rar lo . 
' Secondo I'ufflclo speclalizzato che ha 

eseguito la ricerca «soltanto i l 21,5 per 
cento > degli americani d i eta compresa 
fra I 14 ed i 24 anni considerano < false o 
comunque esagerate» le crescent! critiche 
rlvolte da piu part i al • Federal Bureau 
of Investigation », ed in particolare al set-
tantasettenne Hoover. 

I I rtmanente 69,1 per cento ha deflnlto 
c superato dalla realta > II mito dell ' infall i-

bil ita e correttezza de l l 'FBI , crlticandone In 
particolare I c slstemi» nei confront! di 
coloro che esprlmono Idee progressists o 
contrarte al governo. 

II sondagglo e stato eseguito lo scorso 
autunno nei clnquanta Stati mediante in-
tervtste con 2J500 giovanl d i ogni ceto, 
razza e religione. Nella foto: agenti FB I 
durante un'esercitazlone. 

Dal nostro inviato 
RIMINI, febbrato 

Dopo 11 piano regola,tore ge
nerate di Campos Venuti 
(1965) che aveva sollevato le 
furibonde reazioni della sezlo-
ne rimlnese dell'ANCE (l'As-
sociazione nazlonale del co-
struttori edili) e la volta del 
piano particolareggiato per il 
centro storico. Per volonta 
dell'amministrazione popolare, 
Rimini tenta una espenenza-
pilota dl « governo » urbanl-
stico. Autore del piano un 
gruppo di progettlstl guidati 
dall'architetto Giancarlo De 
Carlo, cui si deve tra 1'altro 
il piano per Urbino. uno de
gli urbanlstl contemporanel 
piu lucldamente impegnati a 
definlre senso e funzione poll-
ttca della pianlficazlone terri
torials e della organizzazione 
dell'ambiente fislco. Nella sa-
la dell'Arengo presso la presi-
denza municlpale, De Carlo ha 
presentato alcunl glornl fa il 
Piano al Consiglio comunale, 
dopo averne illustratl i linea-
menti nel corso di una confe-
renza-stampa. 

Certo, Rimini e un grosso 
problema: la dimensione turi-
stica deU'economla non deter-
mina soltanto il rigonfiamen-
to anomalo della popolazione 
nel mesi estivi (i centoventi-
mlla resldentl invernali si 
quadrupllcano), o uno svilup
po della produzione agricola 
volto quasi soltanto a soddi-
sfare le richieste del mercato 
litoraneo. Essa ha consentito 
anche la formazione di un ve-
ro e proprio fronte di proprie-
tari di aree e di speculate 
ri, virulento e aggressivo. 
Contro questo fronte, che e 
stato anche capace di crearsi 
demagogicamente fasce di 
consenso in alcunl strati del
la piccola e media borghesia 
urbana, la battaglia delle for-
ze popolari e delle amminl-
strazioni di sinistra e sempre 
stata assai dura. 

Dopo 11 blocco della rendlta 
fondiaria ottenuto con il pia
no del 1965. siamo ora a una 
nuova tappa. Certo, non sara 
un piano di ristrutturazione 
del centro storico a fare dl 
Rimini una a citta soclalista »: 
ma 6 un fatto che questa 
stessa ristrutturazione non 6 
fisicamente possibile se non 

Bilancio e prospettive della musica e della cultura afroamericane 

DALLO SPIRITUAL ALLA RIVOLTA 
I canti di Mahalia Jackson e le teorie di Le Roi Jones - Alle origin i della «religiosity » negra - Contrastato rapporto con una cul
tura individuata come strumento di potere della borghesia - George Jackson: testimonianza di una maturity politica e culturale 

«Spirit)) e un termine ri-
corrente nei titoli del nuo-
vo jazz. «Soul» sta ad in-
dicare un'ampia porzione di 
musica a vasta diffusione afro-
americana ed e termine fa-
miliare a qualunque pubbli-
cazione musicale specializza-
ta. a Spirito i> ed a an:ma ». 
stanno a testimoniare una co-
stante di rlsvolto religioso che 
caratterizza la cultura dei ne-
gri in America. 

II « gospel » e in certa misu-
ra lo «spiritual», entrambl 
unificabili sotto la voce dl 
«canto religioso* hanno tro-
vato una qualificata ed anche 
fortunata espressione in Ma
halia Jackson, la cantante re 
centemente scomparsa. anche 
se la sua «specializzazione» 
e. pur con tutti i valor! in-
ventivi reperibili nelle sue ese-
cuzioni, il carattere di rigoro-
sa conservazione dei moduli 
originari della stessa Jackson 
non le hanno permesso di rag-
giungere la portata del suoces-
so popolare e a commerciale » 
di un Ray Charles, leri, o di 
un James Brown. oggL 

La tradizione del canto reli
gioso costituisce. dunque. un 
« retroterra * al quale si nal-

Mahalia Jackson 

iaccia, diffusamente, la musi
ca afro-americana di oggi, dal 
rhythm and blues al free 
jazz, e. di riflesso, anche par 
te della cpop musics bianca 
(l*ultimo album dei Blood I 
Sweat e Tears, tanto per fa- ! 
re uno dei tanti esempi di-
sponibili. e significativo a ta 
le riguardo). Oggi piu che in 
passato. Se lo « spiritual» era 
entrato nelle sale da concerto. 
il passato vocale religioso e 
stato in buona parte estraneo 
al jazz da New Orleans fino 
al bop (si pud citare. come 
curiosa eccezione. una serie 
di incision!, all'inizio degli an 
ni trenta, del complesso dl 
Clarence Williams che. pero. 
non a caso. non furono ese-
guite per la pubblicazione su 
disco, ma sono state adesso ri-
cavate da trasmissioni radio-
foniche deU'epoca). 

Ma sfuggirebbe il senso di 
tale ricupero se non si tenes-
se presente il carattere pecu-
liare di religlosita della tra 
dizione culturale afro-america
na. Da una parte, le chiese 
costituivano. all'epoca dello 
schiavismo, 1'unico hiogo in 
cui I negri potevano esprimer-
si. Dairaltra, tale espressione 
trovava i canali dei test! cri-
stiani non certo per Identifi-
carsi con il loro messaggk) 
ma per esprimere attraverso 
di essl la tragedia di una con-
dizione di oppressione sub-
umana: i simboli di tale re-
pertorio venivano radicalmen-
te rivestiti dei signtficati con
crete della realta in cui il ne
gro viveva. 

Nelle chiese. Inoltre. trova 
va continuazione la cultura 
emozionale afro-americana do
ve « danze e canti rituali era-
no parte integrante dell'appa-
rato religioso» (LeRoi Jones) 

H erecuperow del canto re
ligioso e awenuto prima a li-
vello della musica da ballo 
popolare afro-americana il 
rhythm and blues, dove esso 
si e fuso con i modi del blues 
(cioe il canto profano. cui e 
strettamente legata la nasci-
ta del jazz). Successivamente. 
tale recupero e stato operato 
anche a livello del jazz. Que 
sta differenza di tempi e spie 
gabile con il fatto che il rhy
thm and blues, per parecchio 
tempo, e rimasto estraneo al
ia fruizione del pubblico bor-
ghese bianco, tanto e vero 
che la critica jazzistica (noto-
riamente «bianca ») ha sem
pre respinto il rhythm and 
blues quale sottoprodotto 
«impuro» della musica ne
gra; eld ha consentito, invece, 
ad esso di essere piu diret-
U espressione deU'aniroo, o 

LeRoi Jones 

diciamo pure del «souls- po
polare afro americano. 

Nel jazz, il primo ritomo al
le origini (il gospel precede. 
nel tempo, il blues e da esso 
discende dunque la vocalita 
che caratterizza timbricamen-
te il modo con cui vengono 
suonati i vari strumenti. im 
piegati dal musicisti di jazz) 
si attua a rnett degli anni 
cinquanta, quando, non solo 
con la morte di Charlie Par
ker. il bop ha esaurito la sua 
carica, cessando di fungere da 
reporter giomalistico del mon-
do afro-americano, come ef-
ficacemente descrive LeRoi Jo
nes il jazz in generale nella 
sua evoluzione. 

Reagendo contro la stilizza 
zione del jazz bianco della 
California, che aveva messo 
in ombra tutti i musicisti ne 
gri, Horace Silver e il suo 
« soul jazz » o « funky jazz » 
e tutto il successivo «hard 
bop» ripropongono, su temi 
semplici e cantabili a forma 
di inno, la spirituality della 
epoca degli schiavi di fatto e 
di nome. Qualcosa infatti, e 
mutato neU'afro-americano. 
per portirlo, come dice sem
pre LeRoi Jones a «una con-
sapevole rivalutazlone delle 
proprie radicl». 

Esse, infatti, anziche (co
me In passato aweniva per il 
negro con aspirazioni Integra-
zionististe) essere viste come 
• fonte di insradicabile vergo-
gna», vengono a costituire. 
«un patrimonio di valore » e 
siamo. quindl. di fronte al 
« mutamento forse piu profon-
do operatosi, nella coscienza 
negra dal principlo di questo 

secolon (II popolo del blues, 
Einaudi, 1968). 

Alia fine del 1958. un altro 
«jazzman» Charles Mingus. 
utilizza nellLP Blues e Roots 
(cioe appunto. « Blues e radi-
ci») I modi del rhythm and 
blues per la prima volta nel 
jazz, piu recentemente impie-
gati anche da Archie Shepp e 
dall'Art Ensemble of Chica
go " (a se stante il caso di 
Albert Ayler, vittima di una 
utopica visione musicale uni-
taria. favorita dalla produzio
ne discografica). 

Se cantanti come Aretha 
Franklin e musicisti come 
Milton Jackson (ma gli esem
pi sono innumerevoii) sono 
cresciuti artisticamente nelle 
chiese del Sud. cantando nei 
cori. la «religlosita» ricor-
rente a diversi livelli sia del 
rythm and blues sia del jazz 
odiemi verifica la sua neces-
sita storica soprattutto quale 
senso concreto di un'autono-
mia culturale afro-americana 
nei confront! di quella domi-
nante e quale tramite nella 
ricerca di una propria identita 
che vediamo condotta dalla 
musica afro-americana e dalla 
cultura in genere. 

In fondo, tutta la musica 
afro americana. e nata e si e 
svllunpata in una tensione di
namica con l'« altra » cultu
ra, che ha sempre costituito 
una realta con cui fare i con-
ti. Quando essa e stata subita, 
si e avuto II «ragtime» o 
si sono avutl, m letteratura 
1 primi romanzi di Ja
mes Baldwin. Oggi, Cecil Tay
lor non ignora, perch* «'• 

cresciuto in mezzo, Bartok o 
Stockhausen, ma li rif iuta co
me momenti di una realta 
diversa in cui l'afro-america-
no. non pu6 ritrovarsi. 

Lo slogan della «Black 
Beauty » (la « bellezza nera ») 
fa parte di questo processo 
culturale. ma ne e solo una 
tapna. II rifiuto della razio-
nalita e della cultura occiden-
tale e la esaltazione di un vi-
talismo emozionale e persino 
cosmico afro-americano. teo-
rizzato da alcunl Intellettual! 
come Le Roi Jones, fece pre-
sa per qualche tempo anche 
su un militante negro come 
George Jackson gia ricco di 
una lucida coscienza politica. 
In una sua lettera dal car-
cere. nel 1964 egli scriveva 
f«I fratelli di Soledads. 
Einaudi 1971) a proposito de
gli ceuropeiff e della loro 
ideoloeia: «G1I awenimenti 
nel Congo, in Vietnam, nella 
Malesia. In Corea e qui ne
gli Stati Unit! si stanno svol-
gendo tutti per la stessa ra-
gione. II disordine. la vio-
lenza. le lotte In tutte quelle 
zone e in molte altre scaturi
scono dalla stessa fonte, 1 per-
fidi. prepotent! e avidl euro-
pel. Le loro teorie astratte. 
elaborate durante secoli di una 
lunga applicazione. concemen-
U la economia e la sociologia. 
hanno assunto la forma che 
hanno perche essi sono erro-
neamente convinti che un uo-
mo possa meglio renders! si-
curo in questo mondo inskru-
ro mediante il possesso di una 
grande ricche2za personale e 
privata ». 

Siamo. qui di fronte ad una 
altemativa ancora morale: 
il nero rifiuta i vantaggi ma 
teriali del bianco perche fal 
si, perche disumani. Ma, nel 
maggio del 1970. Jackson, in 
una lettera ad Angela Davis. 
precLsa quello che. oggi. e il 
nuovo pensiero. la nuova stra-
tegia. nel suo significato piu 
profondo. del militante nero. 
rifiutando. come mistiflcato-
ria. la «guerra al bianco» 
e ponendo Insieme le basi di 
una nuova dimensione cultu 
rale. « n porre sotto accusa 
collettivamente l'intera razza 
bianca non e servito ad al 
tro che a renderci perplessl. 
a inibirci. La teoria secondo 
la quale tutti i blanch! sono il 
nemico immediate e stupida 
ed e Inizio dl una mentalita 
pigra (a voler essere genera 
si, in quanto potrebbe trattar-
si di un complotto fascista) ». 

Daniele lonio 

dentro I termini dello scontro 
di classe. De Carlo ne e con-
sapevole ed e consapevole del 
fatto che cid comporta una 
modalita nuova del pianlflca-
tore. II modcllo tradlzionale 
dl accordo tra progettlsta e 
amministrazione non ha piu 
senso. E non solo perche il 
progettista in ogni fase della 
elaborazlone del piano non e 
un « tecnico », ma anche sem
pre un « politico ». 

In questi termini, che sono I 
termini di un rapporto con-
trattuale fra detentorl del sa-
pere e detentori del potere, 
venivano ancora formulate le 
piii o meno generose illustoni 
programmatorie dell'urbanl-
stica sul finire degli anni cin
quanta all'inizio del decen-
nio seguente. Col risultato che 
il piano tradlzionale, anche nel 
migliore dei casi — dice De 
Carlo — e quasi un patto se-
greto fra persone (tecnico e 
amministratore, «tecnico e 
politici») che fanno un «co-
dice » comune incomprensibile 
agli utenti della citta, ai qua
il del resto finisce col diven-
tare incomprensibile la citta 
stessa. 

Con gli 
utenti 

Cambiare tutto nella orga-
nizzazione del territorio, dice 
De Carlo, e possibile solo se 
le masse intervengono da pro
tagoniste nelle decision! che 
nguardano il territorio. Non 
progettare per gli utenti, — 
scriveva di recente in un sag-
gio dedicato al a pubblico del-
T'architettura » — poiche que
sto resterebbe un fatto autori-
tario, anche se illuminato, ma 
progettare con gli utenti (do
ve e semmai da rilevare che 
la figura sociologica astratta 
dell'utente andrebbe sottopo-
sta a una serrata analisi di 
classe). Di qui a scelta del
la discussione con i cittadini 
nel corso stesso della elabo
razlone del progetto. a Una 
scelta che costa, ma voluta 
con forza e appoggiata dalla 
amministrazione. Si e comin-
ciato all'Arengo — racconta 
De Carlo — ma il pubblico, 
per quanto numeroso, era in-
timidito dal rapporto diretto 
con l'istituzione pubblica. Si e 
passati alle Case del popolo, 
ai circoli giovanili. Dagli ope-
rai, dagli studentl, dalle don-
ne venivano indicaziont stra-
ordinarie. Non si trattava af
fatto di fornire loro mforma-
zioni a proposito di decisionl 
che li concernevano. si tratta
va invece di defmire le linee 
di un mtervento pianificatore 
collettivo sulla base dei dati 
conoscitivi e delle analisi po
litiche che essi esprimevano ». 
Un potenziale strabiliante: il 
disastro politico dei a gruppi» 
— dice ancora De Carlo — e 
defmito meglio di qualunque 
altra cosa dalla loro sotanzia-
le incapacity di diventare in-
terlocutori di questa gente. E" 
gente che pu6 anche battersl 
per il territorio se sente che 
questa battaglia e la sua bat
taglia, una battaglia per la 
appropriazione della citta. 

C'e un aneddotto nel quale 
De Carlo condensa la condi-
zione di cittadino espropriato, 
caratteristica delle masse po
polari e che nel Riminese era 
vissuta con particolare dram-
maticita soprattutto dai con-
tadini. Un vecchio contadino 
gli racconto a suo tempo che. 
quando il padre dalla campa-
gna doveva andare in citta, 
camminava scalzo, portando 
con se un paio di scarpe. Arri-
vato alia porta, che segnava 
il confine della c Citta dei 
padroni*, si lnfilava le scar
pe. m Certo, commentava il fi-
glio. io porto sempre le scar
pe, ma, quando arrivo nel 
centro di Rimini, mi con-
fondono addirittura le vetrine 
dei negozi». 

11 problema di un controllo 
e di un uso della citta da 
parte delle masse popolari di-
venta quindi in primo Iuogo il 
problema di far sal tare quel
le strutture urbane che funzio-
nano obiettivamente come 
strutture segreganti, come 
strutture che ribadiscono cioe, 
le funzioni direzionali e quel
le subalterne, i differenti li
velli sociali dell'abitare, da 
quell! resldenziali elevati a 
quelli inferior! delle periferie 
e dei sobborghi. Per questo 
De Carlo non ha scelto la 
linea di una divisione del cen
tro storico da quello direzio-

nale, ma quella di un centro 
unlco e aperto, agendo quindi 
anche contro le delimitazlonl 
costituite dal trasporto ferro-
vlario, a mare, e da quello 
autostradale. a monte. 

Il vecchio centro, fisicamen
te inadatto ad accogllere il 
trasporto automobllistico, e 
stato, come si dice, pedona-
lizzato. Depresslone del tra
sporto automobllistico prlvato 
e potenziamento del trasporto 
pubblico: questa la linea del-
l'intervento sull'lntero sistema 
della vlabilita e del trasporti. 
Con una proposta di trasporto 
pubblico che ha molti elemen
ti di novita, non meramente 
tecnologica. Si tratta dl crea-
re un trasporto a monorotaia 
sopraelevata («minirall») che, 
partendo dall'ospedale, passi 
tutt'intorno al centro storico, 
aprendo sia verso la fascia 11-
toranea che verso la campa-
gna. 

Nonostante 11 tono relativa-
mente futuribile, la proposta 
e singolarmente vantaggiosa 
dal punto di vista economico: 
trecento milioni al Km. con
tro il miliardo al Km. dl un 
asse stradale attrezzato. Le 
fermate lungo la linea del mi
nirail dovrebbero avere la na-
tura. dice De Carlo ripren-
dendo una formula degli urba-
nisti sovietici degli anni venti, 
di « condensatori di servizi ». 
Dovrebbero cioe funzionare da 
nuclei di aggregazione dei 
servizi. la stazione. il merca
to, servizl commercial!. Le 
stesse strutture scolastiche 
della fascia secondaria (esi-
stono a Rimini otto istituti d< 
questo tipo) potrebbero esse
re radicalmenie r innovate 
mediante la unificazione dei 
servizi didattici educativi 
sportiv! comuni che fornisco-
no. consentendone in questo 
modo una utilizzazione piu 
piena e piu estesa da parte 
della intera cittadinanza. 

Si tratta, in sostanza, dl 
creare un tessuto urbano che 
consenta un eievato f'usso di 
comunicazione Interna: su 
questa stessa linea si colloca 
la proposta di ricostruire una 
serie di edifici lungo le linee 
dell'antico retlcolo romano li-
berando 1'intemo delle maglie 
di questo reticolo dalle co-
struzioni che si sono venute 
via via ammassando, ricon-
quistando lo spazio delle cor-
ti, adibendolo a servitii pub
blica e facendone il punto di 
Incrocio di nuove possibility di 
comunicazione e di passaggio. 

Ma ci sono due punti che 
vale la pena dl porre in ri-
lievo. II primo riguardi 1'ana
lisi dei costi di urbanizzazio-
ne primaria e secondaria. C'fe 
uno sforzo reale di estende-
re la quantita e il HVPIIO dei 
servizi che fanno parte della 
nozione di urbanizzazione se
condaria. in modo che i costi 
non ricadano indiscriminata-
mente sulla coilettivita. ma su 
quanti ne trarranno i maggio-
ri vantaggi. che, In regime di 
uso capitalistico dei suoli, 
sembra essere uno del pochl 
rimedi per evitare una socia-
lizzazione generalizzata delle 
spese di urbanizzazione. 

Uno sviluppo 
rigoroso 

II secondo punto rlguarda la 
possibilita di dare sviluppo ri-
goroso alle scelte del Piano, 
che significa soprattutto forni
re alle masse popolari stru
menti di controllo dell'attua-
zione delle decision! Rimini. 
dice De Carlo, k stata divisa 
in blocchi. denominati unita di 
intervento. AH'interno di 
questi blocchi non verra piti 
presa in considerazione la 
possibilita di rilasciare licen
se di edificazione singole, ma 
soltanto per gruppi airintemo 
del quadro programmatorio 

Non solo: esistono gia, a 
proposito di queste unita di 
intervento, 289 schede. nelle 
quali sono contenute indica-
zioni assai particolareq?iate 
su quello che e possibile fare 
e su quello che invece non 
lo e, all'interno di ogni unft£.. 
In modo che. fuori dei codici 
incomprensibili, dei quali il 
potere economico si serve per 
i pasticci speculative sia pos
sibile un controllo di massa 
sulla sorte della citta. Sta tn 
questo, la lezione politica del 
Piano e uno dei vanti magglo-
ri della amministrazione di si
nistra che regge la citta di 
Rimini. 

Franco Ottolenghi 
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Processo al processo di Marco Fi 
ni e Andrea Barberi. La vittima desi 
gnata, verita predisposte, parzialita, 
contraddizioni, ambiguita. Un dram 
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