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Elementi di riflessione dopo (e oltre) le Olimpiadi 

SPORT E SOCIETA 
Non basfa riconoscere che in Italia occorrono piu impianti: in realta h messo in 
queslione lutlo un modo di vita, a parfire dalle condizioni di lavoro e di studio 

Dopo la cerimonia di chiu-
sura delle Olimpiadi di Mo
naco la televisione trasmise 
una sua inchiesta sui Gio-
chi. Non entriamo nel me-
rito di quella trasmissione, 
che poteva essere molto in-
teressante e che si stempe-
r6, invece, nel consucto ano-
nimato delle trasmissioni 
televisive; non e per que-
sto che Tabbiamo ricorda-
ta, ma perche ha fornito 
un clemcnto di riflessione: 
le dichiarazioni del sindaco 
di Castel Volturno, il pae-
se della Campania in cui vi-
ve Angelo Scalzone, meda-
glia d'oro del tiro al piattel-
lo, e le interviste con «l'uo-
mo della strada» sull'inte-
resse suscitato dalle Olim
piadi nell'opinione pubblica. 

La conclusione era que
sta: la rappresentativa ita-
liana ha fatto anche troppo, 
considerato che in Italia 
non esistono attrezzature 
sportive per praticare quel-
lo sport di massa che e la 
condizione indispensabile 
per ottenere dei risultati 
apprezzabili anche sul piano 
agonistico. 

Le Olimpiadi, come spet-
tacolo sportivo, sono ormai 
tanto pletoriche che si pcn-
sa di rivederne le strutture, 
di ridurre il numero degli 
sport e quello delle meda-
glie per ricondurle ad una 
dimensione piu reale; ma 
la loro pletoricita ha un 
merito: di aver permesso 
una valutazione sufficiente-
mente vasta del panorama 
sportivo dei singoli paesi e, 
in conseguenza, di permet-
tero oggi un primo discor-
so sul significato di questo 
panorama. 

II quadro 
complessivo 

Ovviamente il giudizio non 
si fonda solo sulle meda-
glie conquistate dai singoli 
paesi; il giudizio lo si pud 
ricavare solo da un quadro 
complessivo dal quale emer
ge un dato: che i paesi che 
hanno ottenuto i maggiori 
successi sono git Stati Uni-
ti e i paesi socialistic vale a 
dire il paese a piu alto red-
dito individuate (e dove 
quindi si hanno le maggio
ri possibility individuali di 
pratica sportiva mentre il 
numero degli abitanti con-
sente di superare sul piano 
sportivo la divaricazione tra 
la minoranza abbiente e la 
maggioranza povera) e i pae
si dove la possibility della 
pratica sportiva e generaliz-
zata attraverso le strutture 
sociali. 

Lo ripetiamo: le medaglie 
in se, almeno in una certa 
misura, possono anche esse
re il frutto di circostanze 
occasionali, e le attrezzatu
re sportive dei paesi socia
list! non sono indirizzate al
io scopo di vincere le Olim
piadi, pero e importante ri-
levare che tra le dieci na-
zioni che hanno ottenuto i 
maggiori successi — e l'lta-
lia e appunto la decima del 
gruppo — ben cinque sono 
i paesi socialisti e alcuni di 
essi — la RDT, PUngheria, 
la Bulgaria — ridotti per 
dimensioni e per numero di 
abitanti. 

Si diceva, nel corso delle 
Olimpiadi, che sarebbe sta-
to interessante stabitire una 
graduatoria fondata sul rap-
porto tra abitanti e meda
glie per vedere i livelli di 
diffusione della pratica spor
tiva in termini reali; a con
clusione dei Giochi un quo-
tidiano milanese ha fatto 
questa graduatoria e da es-

A Boario Terme 

Simposio 
internazionale 
sulle religioni 

della preistoria 

BOARIO TERME. 19. 
c L'analisi delle figunne neo-

litiche mostra che gli abitanti 
prcistorici dell' Europa hanno 
rapprcsentato le divinita. che 
essi comunemente adoravano. 
per mezzo di statuette simili a 
pupazzi >. Lo ha delto il pro
fessor Gimbutas di Los Ange
les. nel suo intervento sul c Si
gnificato delle figurine neolitichc 
europee >, che ha dato awio 
alia seconda sezione di lavon 
del «Simposio internazionale 
sulle religioni della preistoria », 
in svolgimento a Boario Terme 
in Val Camonica. 
* La seconda sezione di Ia\ oro 

ha analizzato il periodo della 
preistoria curopea. che va dal 
neolitico all'eneolotico. Gli al-
tri studiosi della storia delle 
religioni e della preistoria in-
tervenuti nel corso dolla secon
da giornata dei lavori sono stati 
il prof. Comsa di Bucarcst. i 
professori Srejovic e Letica di 
Belgrado. il prof. Radmilli di 
Pisa, il prof. Tine di Genova 
c il prof. Fleming di Sheffield. 

Domani 150 studiosi parteci-
panti al congresso della Valle 
Camonica compiranno una visi-
ta di studio alle rocce. incise 
da gli uomini prcistorici, portate 
recentemente alia luce dal pro 
fessor Emmanuel Anati. diret-
tore del Centra di studi preisto-
rlci e promotore di questo Sim-

sa risulta al primo posto la 
Gcrmania democralica, al 
secondo l'Ungheria, al terzo 
la Bulgaria, al nono Cuba, 
al decimo la Mongolia, al 
dodicesimo la Romania ec-
cetera: l'ltalia e solo venti-
duesima. 

Di fronte a un dato cosl 
massiccio e evidente che il 
discorso sulla occasionalita 
dello vittorie acquista un'al-
tra luce. Tanto piu che una 
graduatoria di questo tipo 
e confortata da un altro da
to: che i paesi fascisti — 
quelli della purezza della 
razza e della sanita della 
stirpe, dello Slato forte che 
alleva una gioventii forte — 
bisogna andarli a cercare 
in fondo all'elenco. 

A questo punto — stabi-
lita una generate superiority 
dei paesi socialisti — occor-
re riferirsi al dibattito tele-
visivo cui si faceva cenno 
all'inizio. II sindaco di Ca
stel Volturno diceva che i 
suoi concittadini erano fe-
licissimi per la vittoria di 
Scalzone perche cosi, forse, 
si sarebbe cominciato a co-
struire qualche attrezzatura, 
visto che in quel Comune 
non ce n'e traccia. Successi-
vamento lavoratori, studen-
ti, donne interpellati per la 
strada manifestarono un cer-
to disinteresse per le Olim
piadi, ma tutti dissero che 
avrebbero voluto praticare 
dello sport e non potevano 
farlo per mancanza di im
pianti. 

Nella stessa trasmissione 
Paola Pigni spiegava gli 
straordinari successi della 
RDT attraverso l'esatto con-
trario: l'abbondanza di que-
sti impianti — in ogni com-
plesso cdilizio e in ogni 
giardino pubblico — e le 
cure rivolte ai giovani per 
i quali, ad esempio, il nuo-
to e materia di insegnamen-
to obbligatoria. 

Ne le affermazioni del sin
daco di Castel Volturno ne 
quelle di Paola Pigni con-
tengono sensazionali elemen
ti di novita: dell'una e del-
l'altra cosa sapevamo tutto 
se da anni denunciamo le 
carenze di attrezzature spor
tive a livello di base e in-
dichiamo le strade percorse 
dai paesi che questi proble-
mi hanno risolto. L'interes-
se delle due affermazioni 
sta nella loro contempora
neity, che consente di esa-
minare la questione sotto un 
altro angolo visuale. A Ca
stel Volturno o in aualsia-
si altro paese d'ltalia — 
tranne poche eccezioni — 
non e'e niente; in un paesl-
no della RDT o dell'Unghe-
ria e'e tutto. Se ne potreb-
be concludere che bastera 
un giorno decidersi a fare 
palestre e piscine, campi di 
atletica e di pallavolo per 
ottenere una specie di salto 
qualitativo nello sport non 
solo agonistico ma di massa. 

Un servizio 
sociale 

In realta l'equazione non 
e cosi elementare: si sono 
dati persino casi — rarissi-
mi perche rarissime sono le 
iniziative in questo senso — 
di attrezzature costruite e 
poi abbandonate perche po-
chissimi le utilizzavano. II 
problema, quindi, e assai 
piu. vasto: mancano gli stru-
menti di base per la prati
ca sportiva, ma manchereb-
be anche la possibility di 
usufniirne la dove vi fossero. 

La questione, cioe, si al-
larga a ventaglio e investe 
il modo di vivere del paese: 
i problemi del lavoro e del 
tempo libero, delle struttu
re urbanistiche e dei tra-
sporti; le attrezzature spor
tive sono un problema la 
cui soluzione non sara mai 
soddisfacente se ottenuta 
prescindendo dagli altri e-
lementi. In ipotesi: un pen-
dolare che fa quattro ore di 
treno al giorno per andare 
a lavorare a Milano o a To
rino o in quals~°asi altro cen-
tro indtistriale non potra 
mai utilizzare — anche se 
ci fosse — la piscina o la 
palestra del suo paese di 
residenza. 

Pud apparire un caso-li-
mite anche se i pendolari 
sono in realta centinaia di 
migliaia e in genere pro-
prio giovani. cioe quelli che 
maegiormente dovrebbero 
poter usufruire di quel ser
vizio sociale che e lo sport 
in ogni paese evoluto: ma 
non e un caso Iimitc: in di
mensioni diverse il proble
ma si ripropone ai piu van 
livelli, proprio in quanto 
non e mai stato affrnntato 
se non occasionalmentc. 

Un paese come la RDT 
risolve il problema prima 
di tutto fornendo di attrez
zature sportive i luoohi stes-
si di lavoro e di studio e in-
tegrando quindi la pratica 
sportiva nel lavoro e nello 
studio, poi decentrando gli 
impianti in ogni locality di 
residenza. Ma il presupnosto 
necessario e quello dell'atti-
vita fisica come sviluppo in-
dividuale e non come spct-
tacolo o come raginne di 
prestigio esterno. Che poi 
questo soprawenga e solo 
una conseguenza di un mo
do di organizzare la vita so
ciale. Ma la RDT questa 
strada l'ha imboccata un 

quarto di secolo fa e quin
di tutti i problemi si sono 
risolti assieme; tra noi non 
e'e stato alcun nesso tra i 
vari aspetti; ogni problema 
si e incancrenito per conto 
suo. Oggi, sull'onda dei Gio
chi olimpici, puo anche ac-
cadere che al paese di Scat-
zone si faccia un campo 
sportivo e che al nome di 
Dibiasi si intitoli una nuo-
va piscina: ogni quattro an
ni fatti simili si verificano, 
ma non hanno modificato 
nulla in passato e non mo-
diflcheranno nulla in futu
r e Per la loro inadeguatez-
za e la loro occasionalita, 
ma soprattutto perche non 
serve a nulla fare questo se 
assieme non si affrontano e 
risolvono gli altri problemi. 
Lo sport, insomma, non e 
un dato isolato che si puo 
sistemare per conto suo: lo 
sport e il prodotto di una 
politica. 

Dando un'occhiata ai ri
sultati di Monaco si vede 
che in testa a tutti sono i 
paesi a piu alto sviluppo — 
URSS, USA, RDT, RFT, 
Giappone, Australia eccete-
ra — mentre i paesi del 
sottosviluppo e i paesi fa
scisti sono in coda; ma al-
l'interno di questo — come 
abbiamo detto — si ha poi 
che a parita di sviluppo e-
conomico vengono prima i 
paesi di piu alto sviluppo 
sociale. Ed e quanto siamo 
andati dicendo in queste 
settimane: che lo sport non 
e un fatto a se, ma un dato 
strettamente dipendente dai 
modi di sviluppo di una so
ciety. 

Kino Marzullo 

A Nuoro 

Convegno 
nazionale 
di studi 

deleddiani 
Si terra a Nuoro, dal 22 

al 24 settembre, un conve
gno nazionale di studi de
leddiani. promosso dal Co-
mitato per le celebrazioni 
del centenario della nascita 
di Grazia Deledda. Verran-
no presentate relazioni di 
Gerolamo Sotgiu («Vecchio 
e nuovo in Sardegna nel-
l'eta deleddiana >): Vittorio 
Spinazzola («Grazia Deled
da e il pubblico 9); Giorgio 
Barberi Squarotti («La tec-
nica e la struttura del ro-
manzo deleddiano >): Massi
mo Pittau (cLa questione 
della lingua di Grazia De
ledda*): Francesco Alziator 
(« Grazia Deledda e le tra-
dizioni popolari>): Gruppo 
di studio universitari nuo-
resi (cLe costanti del mon-
do deleddiano >); Antonio 
Piromalli (<Cultura e so
ciety nei primj romanzi di 
Grazia Deledda*). I lavori 
si svolgeranno nell'audito-
rium del museo del Co
stume. 

Speculazione edilizia e anarchia dei processi di crescita urbana nella capitale francese 

Ipertrof ia di Parigi 
Congestione delle aree centrali e delle zone di insediamento industrial - Un programma di sventramenti e di rico-
struzioni dettcio dall'arbitrio degli interessi privati - La rigidita dell'impianto politico-amministrativo e le difffi-
coltd del decenframenfo - Verso una megalopoli da 14 milioni di abitanti ? - Le lotte delle municipality comuniste 

Parigi: la Torre Eiffel e i grattacleli 

La Parigi attuale paga ab-
bastanza pesantemente il 
prezzo di una eredita storico 
politica che l'ha voluta indl-
scutibile centro del potere, 
luogo di assoluto monopolio 
nella rgeatlon* di tutti i patrk 
moni culturall e spirituali del
la Francia. Un mito che si e 
espresso attraverso le vaste 
piazze dell'« ancien regime» 
che vennero sostituendosi al 
borghi medieval i e successiva-
mente con l'impronta napoleo-
nica che aprl altre grandi 
strade, altri monumentali spa-
zi urbani. Quando nella secon
da meta dell'800 l'Europa fu 
sconvolta dalla civilta indu-
striale e si assistette alle tra-
sformazioni delle grandi citta 
per adattarle alle nuove e 
spesso spaventose condizioni, 
nuove esigenze sorpresero Pa
rigi da poco emersa dalla cri-
si politica del decennio 40 50 
e con un impellente bisogno di 
ricostituzione ideologica, di 
rinnovamento della sua stes
sa struttura urbana ed edili
zia. necessita che si realizzo 
attraverso il genio del haro-
ne Haussman il quale ne rin-
nov6 il prestigio con la crea-

zione dl una scala urbana che 
la rese la piu importante delle 
citta europee. Operazione que
sta che se asstcurd a Parigi 
decenni di funzionalita, esclu-
se per6 piu importantl pro-
spettive quali la soluzione del 
rapporto tra la citta esistente 
e la citta in successivo svilup
po e cioe le grandi estensionl 
delle periferie industrial! ed 
operaie. 

I risultati di tale situazione 
delineano oggi le caratteristl-
che strutturali di vita e di 
sviluppo della capitale fran
cese; a causa del suo ruolo 
essenzialmente monocentrico 
si sono insediate intorno a Pa
rigi, lungo direzioni come la 
valle della Senna, quasi la 
meta delle Industrie francesl, 
da quelle leggere a quelle pe-
santi; e intuitivo allora capl-
re il grado di sviluppo della 
regione, il suo enorrne Incre-
mento demografico e come la 
crescente pressione da questo 
esercitata stia portando le 
aree del centro, sempre piu 
nutrite di funzioni direzionali, 
sull'orlo del collasso edilizio 
ed urbanistico. La vasta rete 
dei boulevards e la scala dei 

quartieri centrali sono ormai 
insufficient! a contenere la 
quantita enorrne di attivita, di 
traffico e le complesse rela
zioni che legano la capitale al-
l'intera area metropolitana e 
al resto del paese. 

Ma soprattutto in questa 
funzione centripeta risiede il 
nocciolo del problema parigi-
no che e poi il problema di 
tutta 1'amministrazione fran
cese; nella incapacity di seal-
zare i valori duramente ge-
rarchici che legano la capi
tale al resto della nazione, 
nel verificare di fatto rimpos-
sibilita di un decentramento, 
che benche necessario, trova 
tuttavia le piu grandi diffi-
colta proprio nella rigidita del-
l'impianto politico ed arnmini-
strativo. 

Sin dagli anni '30 comun-
que la questione parigina e 
stata una spina nella co~ 
scienza della classe dirigen-
te francese: il piano di Prost 
del "35 fu uno dei primi ten-
tativi di affrontare la situa
zione in termini regionali; non 
seppe pero dare, al di fuori di 
una rete viaria e di una sem-
plicista divisione tra zone li-

bere e di urbanizzazione, piu 
precise indicazioni; il piano 
non fu mai reaMzzato, ben
che sia poi servito da riferi-
mento a tutte le successive 
operazioni. Bisognava arriva-
re al '56 perche se ne ela-| 
borasse uno al quale per lo 
meno era legata l'intenzione 
di un piu omogeneo interven
to: veniva individuata la ne
cessita di decentralizzare Pa
rigi, organizzare e controlla-
re la crescita della regione; 
non venivano individuati pero 
piu fondamentali parametri e 
fu proprio in conseguenza di 
questo che all'inizio del '60 si 
concretizzo la paradossale 
presa di posizione dei piu qua-
lificati architetti francesi co
me Bloc, Candilis, Zerfhuss, 
con la proposta di una Paris 
Parallele, una citta tutta da 
costruirsi complementare a 
Parigi, e che ne dividesse co
si 1'enorme peso. 

In realta nel polemico do-
cumento era implicita l'idea 
della irrisolvibilita del proble
ma parigino e di come fosse 
necessaria una radicale presa 
di posizione; era anche im-
plicito, come, in pratica, dal

la ricostruzlone della Francia 
fossero emarginate le mentl 
migliorl e come gli appalti fi-
nissero inevitabilmente in ma-
no agli operatori piu legati al 
circuiti del grosso professioni-
smo. A dispetto dl tali prote-
ste l'atteggiamento del gover-
no francese si espresse in 
una riconferma degli error! di 
sempre. 

E' stato messo a punto uno 
schema di sviluppo della re
gione di Parigi, concepito per 
programmare 1'esistenza della 
capitale per 30 anni e nel qua
le si prevede una crescita si-
no ai 14 milioni di abitanti 
dagli attuah sette: ancora una 
volta si ribadisce una linea 
che non vede ribaltato lo stori
co modello di contrapposizione 
della capitale al paese, ne si 
preoccupa di ricercare una 
piu specifica dimensione del 
piano regionale stesso. Que
sto viene infatti frantumato in 
una serie di interventi di ri-
strutturazione delle aree cen
trali e contemporaneamente di 
ampliamento e di sviluppo dei 
quartieri periferici e delle cit
ta satelliti; ma si capisce co-
munque come l'incapacita di 

II complesso militare di cori e balli al Festival nazionale delFUnita 

JLI AMBASCIATORI DEL FOLK SOVIETIC< 
Intervista ad Alexander Tupitsyn, direttore del tamoso collettivo ch e celebra i trenf anni di attivita — Settemila concerti in tutta I'URSS 

La preparazione dell'incontro col pubblico italiano — Un repertorlo di canzoni popolari russe e composizioni classiche 

Come e stato annunciato, 
11 Festival nazionale dellTJni-
ta. che si terra da sabato 
prossimo al 1 ottobre al Vil-
laggio Olimpico di Roma, si 
aprira e si concludera con un 
concerto del Complesso di co-
ro e balli dell*Esercito sovie-
tico. II pubblico italiano ha 
avuto modo di conoscere so
lo molto parzialmente questo 
famoso collettivo artistico, at
traverso rare presenze di sue 
esecuzion! in orogrammi ra-
diofonici. II Festival offre. 
dunque. un'occasione di co-
noscenza di rilevante signifi
cato culturale considerando 
che il Complesso rappresen-
ta uno dei punti piu alti del
lo spettacolo folk dell*URSS. 

Alia vigilia della partenza 
alia volta dell'Italia. il diret
tore del Complesso. tenente-
colonnello Alexander Tupitsyn 
ha acconsentito a rispondere 
ad alcune domande sulla sto
ria e le caratteristiche del suo 
Coro balletto. 

— II vostro collettivo ha 
compiuto trent'anni di atti
vita. Volete dirci in quali cir
costanze e perche esso e sta
to fondato? 

— II nostro complesso e 
nato nel giugno del 1942, in 
un momento terribile, duran
te la seconda guerra mon-
diale. Quotidianamente ci esi-
bivamo due tre volte nelle po-
stazioni di artiglieria nei din-
tomi di Mosca. In una sola 
stagione, nel 19421943. ese-
guimmo dl fronte alle unita 
di combattimento ben 542 con
certi. I promotori e i primi 
direttori del glorioso comples
so furono il compositore Pa
vel Kulikov e il professor Kon-
stantin Vinogradov, artist* 
del popolo della Repubblica 
federativa russa. Io dirlgo 11 i 
collettivo dal 1955, vale a dire J 

II complesso di coro e balli deU'Esercilo sovietico 

da 17 anni esatti. Nel 1973 fe-
steggerd il quarantesimo an
no di attivita nel campo della 
musica. Al termine degli stu
di, nel 1943. fui chiamato al
le armi e da allora la mia 
vita nell'arte e mdissolubil-
mente legata alle orchestre 
militari. 

In trent'anni il Complesso 
di balli e canti e stato in 
tutti gli angoli deilTJnione 
Sovietica, dando circa sette
mila concerti. A Mosca ci sia
mo esibitl sulle scene del Pa
lazzo del Congressi al Crem-
lino, del Bolshoj, della Sala 
di concerti «Claikowskl». 

Questo diritto viene ricono-
sciuto soltanto alle migliori 
compagnie artistiche. 

II complesso deve parecchio 
del proprio successo al notl 
compositor! sovieticl Vano 
Muradelt, Aleksandr Dolucha 
njan. Anatolij Novikov e Se-
rafim Tulikov. che hanno 
mantenuto stretti rapporti 
di collaborazione con noi. 
Non dl rado abbiamo anche 
la fortuna di essere i primi 
esecutori delle loro composi
zioni. Ad esempio, la canzo
ne dl Serafim Tulikov «Se 
non mi ascolti, non saprai» 
ottenne il primo premio al 

concorso panrusso dei canti 
di guerra (1971) proprio nel
la nostra interpretazione. 

— II successo di un com
plesso dipende dalla scelta 
del repertorio e dalla mae-
stria degli esecutori. Diteci 
qualcosa sugli artisti del col
lettivo. 
— Tutti i component! del com

plesso sono effettivi dell'eser-
cito sovietico. Complessiva-
mente sono settanta. Si trat-
ta di artisti di professione, 
con una speclale formazione 
musicale. Essi formano il co
ro, 11 corpo dl ballo e Tor-
chestra. 

— Ora vl apprestate a par-
tire per l'ltalia. Si tratta del
la vostra prima visita all'este-
ro? 

— No. Nell'aprile del cor-
rente anno ci siamo esibitl 
nell'Iraq. Con successo, a giu-
dicare dalle valutazioni degli 
appassionato Ci stiamo prepa-
rando al viaggio in Italia con 
particolare cura e preoccu-
pazione. Attendiamo con in-
teresse di incontrarci con il 
pubblico italiano. Nel pro
gramma della tournee abbia
mo incluso delle canzoni dl 
Serafim Tulikov, Aleksandr 
Doluchanjan, Aleksandra Pa-

chmutova; le celebri canzoni 
popolari russe «Isza ostro-
va na striegin» e «Vdol po 
Piterskoj». Per 11 repertorio 
classico abbiamo scelto il co
ro «Nochenka» daU'opera «I1 
Demone* di Anton Ruben-
stein e il coro maschile dal-
l'opera dl Verdi «Ernani». 
Prcsenteremo anche «Katju-
scias. cosl amata in tutto 
il mondo; le canzoni «Bella 
ciao» e aBandiera Rossa» le 
canteremo in lingua italiana. 
Del programma fanno parte 
anche alcuni balli russl, ucrai-
ni, moldavi e militari. 

(Novosti) 

impostare un'azione realment* 
correttiva lascia larghlssiml 
spazi alia arbitrarieta delle 
speculazioni e della inizlativa 
privata. 

Sotto una impressione di 
grande funzionalita e dl dina-
mismo costruttlvo, avanza og
gi a Parigi un programma di 
sventramenti e di rlcostruzlo-
nl che sono legati al gioco 
dei grossi investimenti e che 
privi di una piu oculata disci-
plina urbanistica solo parzial
mente risolvono i problemi 
della citta; ne e un esempio 
la tour Montparnasse, costrui-
ta nel cuore del centro, oppu-
re i decentramenti come II 
vecchlo mercato di Les Holies 
legato fra l'altro ad un gran
de interesse storico, o la co-
struzione del nuovo comples-
60 direzionale La Defance 
modernissimo e concepito se
condo 1 piu avanzatl crlterl 
tecnologici di prefabbricazione 
a montaggi veloci, ma destl-
nato a diventare un quartiere 
di lusso anziche funzionare 
realmente come valvola di de-
compressione. 

Appaiono lontani i postula-
ti di un grande architetto, Le 
Corbusier, offerti nel lontano 
'25, un sogno grandioso e non 
privo di difetti che aveva tut
tavia il vantaggio nel suo illu-
ministico razionalismo di co-
gliere in blocco il problema 
parigino, di risolvere il rap
porto tra la nuova e la vec-
chia citta. Un nuovo disor-
ganico tessuto si inserisoe sul 
vecchio, certamente con al
cune qualita (si pens! per 
esempio al potenziamento del 
sistema ferroviario metropoli-
tano oppure all'adattamento 
del bordo Senna a strada a 
scorrimento veloce); ma sono 
interventi che non impedisco-
no l'aumento parallelo di quel
le anomalie che si creano 
quando viene a mancare un 
sostanziale sistema di control-
10 sui processi di crescita ur
bana e sul conseguenziale mo-
vimenti dei capitali investi-
ti. Le leggi del profitto in-
generano allora l'usuale mec-
canica di esodo dei ceti impos-
sibilitati a sostenere 1 nuovi 
prezzi, e che lasciano il posto 
a classl piu ricche; si ope
ra cosi una precisa selezione. 
funzionale alia spartizione tra 
citta borghese e periferla ope-
raia: 

Si inseriscono in questo con-
testo le lotte delle municipa-
lita comuniste, che tendono so-
stanzialmente agli oblettivi 
dell'auiogeStlone economica e 
amministrativa, della conqui-
sta di un tipo di struttura so
ciale ed urbanistica alterna-
tiva alia dinamica espansiva 
della grande Parigi. Ho pax-
lato con l'architetto Claud Le 
Goas, il quale ha attivamen-
te partecipato ai lavori di mi-
glioramento di un comune che 
si chiama Montreuil: egli mi 
ha spiegato quali fini i comu-
ni si prefiggono, quali difficol-
ta incontrano. Discorso che si 
puo riassumere in questi ter
mini: il problema principals 
delle municipality democrati-
che e quello di creare nel pro
prio arabito un livello di vita 
possibile attraverso una pia-
nificazione alia quale sono 
chiamati a collaborare atti-
vamente operai, tecnici ed in-
tellettuali, tutti colore che cre-
dono nella necessita di un mo
do migliore di vita; e neces
sario sviluppare una forza dl 
base capace di opporsi al 
meccanismo di sviluppo capi
talistic©, smascherare la sua 
falsa razionalita e trovare i 
modi perche tali iniziative sia-
no difese ed incrementate. 

Intorno a Parigi sono nati 
dei problemi enormi per la 
disparita e casualita di cre
scita delle periferie; gli «en-
semblesn e le villes nouvellet 
non hanno possibilita di esiste-
re in proprio ma dipendono 
da Parigi e questo crea una 
situazione instabile che com-
porta una vorticosa inflazio-
ne della capitale e la riduzio-
ne delle zone periferiche a 
citta dormitorio, insufficientt 
nelle attrezzature e lontane dal 
posti di lavoro; lo scopo quin
di e quello di far passare 
una linea correttiva nello svi
luppo dei comuni e di tutta 
Ia regione metropolitana. 

Tra la quantita enorrne dl 
problemi che i comuni deb-
bono affrontare ovviamente 
quello della regolamentazione 
edilizia e di primaria impor-
tanza; Montreuil malgrado le 
grandi difficolta di impiego e 
di lavoro, poi che l'industna 
tende ad investire nelle peri
ferie ovest e sud-ovest — Mon
treuil e periferia est — con-
tinua a crescere con un tasso 
d'aumento del 0,6 per cento al-
I'anno; servono dunque intor
no ai 1500 nuovi alloggi e di 
conseguenza tutte le strutturt 
adatte, scuole, attrezzature per 
11 tempo libero; l'obiettivo k 
quindi ridimensionare il rap
porto con Parigi. sfuggire al 
suo accentrarnento e alle sue 
leggi di espansione. 

La situazione della capita
le mostra, insomma, un pro-
cesso di autodegradazione del
le qualita urbane e nello stes
so tempo frena la possibility 
di un autonomo e democratico 
sviluppo dei centri minor! e 
delle campagne; e una situa
zione che porta ad aprire piu 
vaste riflessioni sulla gestione 
delle strutture urbane e sugli 
strumenti adatti ad operare 
su queste specific! controll i, 
strumenti che inevitabilmente 
rimandano ad una diversa for-
mulazione degli assetti econo-
mico politici. Ma un nuovo 
terreno dl Iotta si va prepa-
rando con l'avanzata di un 
processo di unita delle sini-
stre. Ci6 non potra non ave-
re una influenza suU'ammi-
nistrazione della societa fran
cese e sboccare, quindi, in un 
tentativo di piu corretta im-
postazione del problemi ur
bani. 
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