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IOGG/ 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 
PEGGIO CHE DOROTEO? 

«Egreglo signer Forte-
braccio, ml avevano detto 
che lei e un uomo dalla sa-
tira facile e pertanto non 
ho creduto opportuno far-
mi vivo in merlto a un suo 
commento relativo ad un 
mio articolo, pubblicato 
sull'UnHa del 24 settem-
bre. In questl giornl perb 
alcunl mic! conoscenti han-
no mostrato dl credere a 
quanto lei ha scritto per 
cul ml vedo costretto a 
scnverle questa lettera con 
prechiera di pubblirazione 

«Innanzl tutto non ml 
sembra tanto pellegrina 
(sic) l'idea che chl crede 
in Dio vada in chiesa D'ac-
cordo, si pu6 credere in 
Dio senza andare in chie-
sa. ma 11 vero credente sia 
esso evangellco, cattolico, 
maomettano ecc. normal-
mente e da sempre. per 
quanto ne sappia io. ha cre-
duto di adorare 11 suo Dio, 
che pol fondamentalmente 
e lo stesso per tutti. in-
sieme al suoi correligiona-
rl, quindi in una chiesa 
sia essa In muratura o me-
no. Secondo lei. 1 comuni-
sti migliorl sono quelll che 
seguono l'attivita del par-
tito magari partecipandovi. 
oppure gli altrl? In secon
do luogo l'indagine e stata 
fatta sui frequentatori del-
la chiesa (non so dirle se 
il dottor Comstock sia e-
vangelico. cattolico o bud-
dista) perche 1'autore par
ti va dal presupposto che 
la fede potesse dare mag-
giore tranquillita Interiore 
e quindi anche un maggior 
benessere fisico. e che 1 
credent! piii convmti fre-
quentassero la chiesa. Nel 
suo lavoro il Comstock 
parlava di partecipazioni 
alle funzioni religiose e 
non ai fanatismi religiosi 
cui lei accenna e che sin-
ceramente non so come 
debba migliorare l'equili-
brio psico fisico di una 
persona. 

«Pub darsi che queste 
siano idee da doroteo, non 
lo so e non mi interessa. 
Altre mie opinioni sono 
state giudicate ben diver-
samente. Mi vanto di ra-
gionare senza un cliche 
precostituito. Comunque 
classificarmi tra i dorotei 
in base ad un'unica mia 
opinione e stato arbitra-
rio, semplicistico e ingiu-
sto anche se personalmen-
te non ho niente contro 
1 dorotei che tra l'altro non 
so chi siano. Lei mi da per 
doroteo. Le dico solo che 
non ho mai votato per la 
Democrazia cristiana. Vo-
gho aggiungere che dal suo 
commento ho imparato 
purtroppo qualcosa. e cioe 
che quello che lei da per 
certo puo essere sicura-
mente falso. Distinti saluti 
dott. V. Sincovich - Diret-
tore della rivista "Vita e 
salute " Firenze ». 

Egregio dottore, pubblico 
per intero la sua lettera, 
come lei desidera Le con-
/esso che anche per ragioni 
di spazio Vavrei preferita 
piii breve (approfltto ami 
di questa occasione per 
pregare vivamenie i letto-
ri che mi scrivono, di far-
lo con la maggiore conci-
sione possibile), ma pa-
zienza: visto che lei i sta
to indotto a scrivermi dal 
fatto che, come confessa, 
alcuni suoi conoscenti han-
no credulo subito a quan
to io ho soslenuto nei suoi 
confronti, non voglio limi-

tare in alcun modo il suo 
diritto a scagionarsi. Mi 
pare di vederli, quei suoi 
conoscenti che leggono il 
mio scritto e dicono- « Toh, 
i tutto lui». Riconosco che 
lei ha avuto ragione a ri-
manerne seccato. 

Abbia la bonta di am-
mettere a sua volta, egre
gio signore, che in questa 
sua lettera lei, per cosl di
re, ridimensiona i suoi 
impulsi che definirb bac-
chettonici, perche soltanto 
ora scrive alcune cose che 
avrebbe dovuto non tacere 
quando ha dato conto sul-
la sua rivista dell'indagine 
del dottor Comstock, ri-
portata tutta per buona, 
anche nei punti che un 
credente serio. e un medico 
perdippiii, dovrebbe giudi-
care rtdicoli. Gliene citerb 
uno solo Let ha riferito, 
che «secondo Comstock 
l'indice dl mortalita (per 
malatlie cardiovascolari) 
diminuisce a mano a mano 
che aumenta l'assiduita del 
soggetto alle funzioni reli
giose » Sicche- piii rosari, 
meno infarti; non solo ma 
anche meno cancri. meno 
cirrofi, meno tubercolosi. 
meno raffreddori Questo 
ha aqginnto il dottor Com-
stork, e lei lo riporta pari 
pari <n>nza un commento, 
senza win rherva. senza 
un distinquo Intovtma lo 
avalla e io non ho rnnione 
di trattare lui e lei da hi-
qotti o se prelerisce. da 
fanatici? Le pare tanto 
«pelleerlna» la nua de-
nuncia? Viviamo in tempi 
in cui il ritmo di vita si 
fa semvre piii affnnnato e 
tumultuoso. e per certe 
pratirhe religiote resta 
spesso poco tempo, per 
nnn dire che non ne resta 
affatto Lo riconosce la 
stessa Chiesa, e lo prova 
la istituzione delle metse 
vespertine e di ouelle del 
sabato Ebbene: col dottor 
Comstock fe con lei) che 
cosa dovremmo conclude-
re? Che una operaia pen-
dolare. la quale passa le 
sue giornate tra lavoro e 
treno, finira immancabil-
mente col prendersi un 
cancro? Ma voi. lei e il suo 
amico Comstock. avete mai 
sentito parlare di una spe
cie di uomini comunemen-
te detti jettatori? 

Dove invece sono incon-
dizionatamente con lei, e-
gregio Dottore, 6 quando 
respinge, segretamente sde-
gnato. I'accusa di doroteo. 
Qui ha ragione da vendere: 
nessuno ha il dititto di da
re del doroteo a qualcuno, 
a meno che non sia sicuro 
d'essere di fronte all'on. 
Piccoli Mi scusi dunque 
per I'offesa, riconosco di 
avere ecceduto. Ma visto 
che stiamo per fare la pa
ce e che lei ha la bonta di 
comunicarmi che per la 
DC non ha mai votato, per
che" non mi dice addirittu-
ra per chi vota? Per la 
DC no. per i comunisti non 
ne parliamo e per i socia
lists, suppongo, nemmeno. 
Dottore, giu la maschera: 
lei vota per i socialdemo-
cratici, e siccome, a quan
to mi e dato capire. lei 6 
uno che va due o tre volte 
al giorno in chiesa per ra
gioni igieniche. vivrd a lun-
go e votera chissa quante 
altre volte per Cariglia. Io 
sono tra coloro che credo-
no in Dio, ma debbo rico-
noscere che in cerli cast 
gli atei, ancorchi cagione-
voli di salute, sono da pre-
ferire. 

UNA PROVA 

« Caro Fortebraccio. i col
laborator! deiristituto uni-
versitario cui appartengo 
hanno ricevuto questa 
estate una cartolina di un 
prolessore ordinano che ci 
rivolgeva "un fresco salu-
to dalle Dolomitt". cosi 
commentando l'imma^ine 
inviata (mucche al pasco-
lo su sfondo alpino) « Me-
glio queslt luoghi, e gli 
abitanti quadrupedi qui ef-
figiati, che git studenti po-
littcizzati e contestaton 
neppure uttli per il latte e 

F er la carne». Temo che 
idiozia e la sconfinata be-

stialita della frase non 
possano neppure ispirarti 
una qualche battuta. Re 
sta solo da conslatare la 
mostruosita di un ststema 
sociale in cui persino si-
mili deficient! possono te 
nere un incarico di rilie-
vo. formalmente autorevo-
le neU'ambito della cultu
re. Lascio la lettera nell'a-
nominato. oltre tutto per
che il miserevole personag 
gio non menta pubbheita 
neppure in negative Tuo 
Lettera firmata Roma » 

- Caro XY. potchi non me 
ne dai esplicita aulonzza 
ztone, ometto di cilare il 
tuo nome, ma tu dovevi 
dirmi il nome del profes 
sore che vj ha inviato la 
cartolina dalle Dolomttv 
mi sarebbe ptaciuto molto 
citarlo per esteso II suo 
caso i tipico di queslt tem
pi Quando not sostemamo 
che i in atto una tvolta a 
destra, ne abbiamo la pro
va non soltanto net prov-
vedimenti u (Retail del qo-
verno o degli orgnnt che lo 
rappresentnnn e nel com 
portamento delle cosiddet-
te autorita centrali o peri 
fetiche. Ami, molti atti 

del governo sono valuta-
mente ambigui, molti at-
teggtamenti delle autorita 
5i vestono di furbesche cau-
tele o di equivoche obietti-
vita Se ne pub restore in-
gannatt Ctb che invece non 
inganna i :l coraggio che 
molti vanno ritrovendo dt 
dare tfogo ai low sptriti 
reaztonari e alle low spe 
ranze di rtvincite forcato-
le. Una democrazia forte 
non lo i soltanto perchi 
convince tutti, questo ami 
non le succede quasi mai 
o addirittura mai. Ma co-
stringe i suoi nemici a re-
verenze, a pudori, a riguar-
di cui i non convertiti non 
obbediscono piii, se senlo-
no e quando senlono di 
poter rialzare la cresta. 

Questo vostro professore 
& tra costoro forse ten la-
ceva perchi tspero) si ver-
gognava, cgqi vi scrive le 
cartoline dalle Dolomtti e 
non si terqogna piii. per
chi avrerte che i tempt 
glielo consentono Bell'eroe. 
Propria poco fa m? e giun-
to un nuovo libw di Gio-
sui Calabria e di Gilberto 
Monti- «La pelle dej pro-
fessori» (ed. Feltrinelli). 
Ho appena fatto a tempo 
a sfogliarlo e mi pare mol
to interessante. L'opera i 
dedicata a una impressio-
nante serie di casi di re-
pressione nella scuola con
tro inseqnanti democratici 
Questa represiione si eser-
cita «servendosi di Jeggi 
di pretla marca fascista e 
di re^olAmenti superati». 
Co*l *rrirono ali Autori ed 
i vero Mo chi sta dietro 
questa scingurata riesuma-
zione di lecqi fnsciite e dt 
reaolamenti superati. se 
non i nrofe%%ori come il 
tuo ron le HIP iannhili fa 
cezie? 

Fortebraccio 

La capitale francese sfigurata dai grattacieli imposti 
dalla speculazione con la complicity del regime gollista 

trenta torri di Parigi 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. ottobre 
Fino a lerl. o avant'lerl, 1 

pariglni avevano subito, sen
za protestare. 1'lnvaslone len-
ta, insidiosa del grattacieli 
o, meglio. delle «torri», se
condo il < termine usato da 
architettl e urbanlstl. II fat
to 6 che per vedere 1 gua-
sti provocatl dal nuovo vertl-
callsmo urbanlstlco nell'anti-
co profllo della citta bisogna-
va arrampicarsl sulla «but-
ten Montmartre o In clma 
alia Torre Eiffel 

Da quelle sommlta appa 
rivano allora nettissime le 
profonde trasformazionl che. 
In pochi anni. avevano scon-
volto un disegno che. per 
l'armonla delle sue linee e 
del suoi colorl. sembrava de-
stinato a restare immutabl-
le nel secoll. Parigl non era 
piu la distesa grlgio perla dl 
tetti. qua e la ravvivata dal-
l'erompere di monument! dl 
cul tutti conoscevano II no
me. come Notre Dame, la 
Trinlte. il Pantheon, la Sor-
bona. gli Invalidl. l'Arco dl 
Trionfo. la Torre Eiffel: 11 
suo Impareggiabile profilo e 
il suo clelo apparlvano or-
mal rotti da grappoll di co-
struzioni altissime. anonlme. 
opprimenti, sparse un po' 
dappertutto anarchlcamente. 
estranee per linee e colorl al 
quadro in cui erano state In
sert te d! forza. 

Ma per vedere Io seem 
plo bisognava appunto ar-
rampicarsi e 1 parigini. gen-
te di pianura. lasciano volen-
tieri ai turisti la scalata del
la Torre Eiffel e. se vanno a 
Montmartre, ci vanno di not-
te, quando anche le mille lu 
cl della «Ville lumiere» so
no Insufficient! a rivelare la 
subdola avanzata delle «tor
ri» verso 11 cuore della citta. 

Cosl. per una decina d'an-
nl, con la complicity compia-
cente dei pubblici poteri, pe-
rennemente afflittl da mania 
dl grandezza e dal deside-
rio di lasciare. come il ba-
rone Haussmann, la loro lm-
pronta nell'urbanistica pari-
gina, la speculazione edili-
zla ha potuto infrangere od 
aggirare le leggl che regola-
no l'altezza degli edifici e 
proteggono il profilo dl Pa
rigi senza che nessuno prote-
stasse. E Parigi s'e ritrova-
ta con una trentina di a tor
ri » (altre cento sono in can-
tlere) che vanno dai novan-
ta ai duecento metri di altez-
za. che incombono con le lo
ro enorml strutture su Inte-
ri quartieri periferici come 
la Place d'ltalie o la Porte 
Maillot (e questo sarebbe an-
cor a il minore dei mail) ma 
che in certi casi — il « Front 
de Seines, per esempio. a 
poche centinaia di metri dal
la Torre Eiffel o Montpar-
nasse — schiacciano zone cit-
tadine che un minimo di sag-
gezza avrebbe dovuto salvare. 

Clamoroso e il caso della 
a torres Montpamasse. sorta 
in tre anni nei pressi della 
nuova stazione ferroviaria. In 
uno dei quartieri umanamen-
te piu vlvi e ricchi di Pari
gi: coi suoi duecentoventl 
metri di altezza. rivestitl dl 

II verticalismo urbanistico ha spezzato il disegno armonico della 
« Ville Lumiere » - Un'operazione d'accerchiamento che e partita 

dalla periferia per colpire il cuore stesso della citta 
Corsa verso Talto dei tre giganti del GAN, delFUAP e della FIAT 

II piano messo nel cassetto e il compromesso del comitato ministeriale 

PARIGI — I grattacieli della Defense: nel 1980 vi lavoreranno centomila persone. 

rame e dl vetro brunlto, que
sta « torre » piantata nel cuo 
re della Riva sinistra come 
una mostruosa bandiera del
la speculazione edilizia gra 
va con la sua massa sulla 
cupola degli Invalidi. mozza 
lo slancio della Torre Eiffe! 
ingombra il cielo di Saint 
Germain ed e diventata una 
presenza ossessiva in un rag 
gio di molti chilometri. Sen 
za contare che. a partire dal 
l' anno prossimo, sedicimila 
impiegati ne occuperanno gli 
ottantamila metri quadrati 
di uffici: entreranno ed usci-
ranno alia stessa ora provo-
cando coi loro automezzi ine-
stricabili ingorghi in una stra-
da che. essendo una via di 
passaggio obbligata verso la 
periferia sud di Parigi, e 
gia adesso impraticabile nel-
le ore di punta. 

Eppure anche questa o tor-
re J>. la piu centrale e la piu 
alta di tutte quelle sorte nel

la Parigl o Intra murosa (bl-
sognerebbe dedicare un capi-
tolo a parte al caos urbani
stico della Parigi «extra mu 
ros». alle citta satellite alle 
citta dormitorio) se aveva su 
scitato polemiche tra architet 
ti ed urbanisti. aveva relati-
vamente irritato i parigini 
che. per vederla. non aveva 
no piu bisogno di arrampi 
carsi fino a Montmartre. 

L'irritazlone. la protesta e 
Infine la rivolta, invece. so 
no esplose proprio in que
ste settimane per un altro 
gruppo di «torri» sorto nel 
quartlere d'affari della Defen 
se. sulla direttrice dei Campi 
Elisi, ma daU'altra parte del-
I'Arco dl Trionfo e a cinque 
chilometri da esso. 

Si dice che a denunclare 
per primo Tobbrobrio e a far 
scandalo sia stato il ministro 
delle finanze Giscard d'Esta 
ing. che ha gli uffici In una 
ala del Louvre e che un mat-
tino, recandosi al lavoro, s'e 

sentito mozzare il fiato ac-
corgendosi che la piu cele-
bre prospettiva di Parigi, e 
forse del mondo, non esiste-
va piu. Ma e assai probabile 
che questa storiella sia sta
ta fatta circolare proprio da 
Giscard d'Estaing per evita 
re di trovarsi immischiato 
nelle gravi responsabilita del 
regime a pochi mesi dalle 
elezioni legislative. • 

La prospettiva in questlo 
ne, anch'essa in gran parte 
opera del barone Haussmann 
e quella che va dall* Arco 
del Carousel per finire alio 
Arco di Trionfo passando. in 
un rettilineo di tre chilome 
tri. per i giardini delle Tui-
Ieries. la piazza della Con
cordia e i Campi Elisi. Da 
un secolo e mezzo l'Arco di 
Trionfo chiudeva questa 
splendida prospettiva avendo 
dietro di se, come sfondo na 
turale, soltanto l'ampiezza e 
la profondita del cielo. 

Per I parigini, e per tutti 

1 francesi. questa prospettiva 
inoltre era qualcosa di piu 
dl una splendida riuscita ur-
banistica: era la a voie triom-
phale», la via dei trionfl 
della Francla napoleonica e 
imperiale, il ricordo perenne 
della passata grandezza. di 
conquiste, di disfatte, di sa-
crifici. tenuto vivo dalla fiam-
ma al soldato ignoto collc-
cata proprio sotto l'Arco do-
po la prima guerra mondiale. 

Ed ecco, secondo l'aneddo-
tica giscardiana. 11 ministro 
delle Finanze si reca un mat-
tino in ufficio e scopre, al-

i l'altezza del Carousel, che la 
sublime prospettiva e perfi-
damente chiusa da un mo-
struoso grattacielo che spun-
ta dietro 1'Arco di Trionfo an-
nullando U magico effetto del 
rettilineo perdentesj nell'in-
finito. 

La «torre» sembra vlcina 
all'Arco di Trionfo soltanto 
per un inganno ottico. In real-
ta essa sorge cinque chilo-

Un altro grave capitolo della politica del centro-destra 

Una legge contro Venezia 
Con il testo varato al 
cedenti soltanto nel 
Lo sciopero generate 

La «legge speciale s del go
verno, approvata nei giomi 
scorsi dalla maggioranza di 
centro-destra del Senato col 
concorso dei fascisti, apre un 
nuovo capitolo nella lotta per 
la salvezza e la rinascita di 
Venezia e del cemprensono 
Iagunare 

D testo varato a Palazzo 
Madama rappresenta quanto 
di piu grave si possa conce-
pire per arfrontare i proble-
mi della citta Iagunare e del 
suo territorio- Esso prevede. 
infatti. un determinato tipo 
di riorganizzazione della citta 
nel quadro della ristrutturazio-
ne di Porto Marghera e della 
creazione di una nuova gran-
de «area chimicaK estesa fi
no a Mantova e Ferrara, che 
comportera una riorganizza
zione e ridistribuzione delle 
«forze di lavoro* all'interno 
dell'area stessa e neU'ambito 
del territorio metropolitano di 
Venezia-Mestre. 

Equilibrio 
compromesso 

In tal modo tutto lequllibrto 
produttivo. sociale e territo-
riale attuale, gia cosl com
promesso. verra completa-
mente sconvolto e sorgeran-
no problem! enorml la cui so 
luzione non potra che causa 
re ulterior! squillbri. Questo 
disegno, postulando la sepa-
razione della citta Iagunare 
dal resto del territorio e la 
sua uttlizzazione come cen
tra resldenziale riservato a 
ceti privilegiatl, viene decita-
mtote lncantro all* 3oUadta> 

Senato la maggioranza governativa istituisce un « regime particolare » che ha i suoi pre-
fascismo e viene incontro alle sollecitazioni dei gruppi capitalistici e speculativi 
della citta e I'appello dei comunisti ad una battaglia permanente per la rinascita 

zioni dei piu forti gruppi ca
pitalistici operant! nella zona 
e realizza anche una integra-
zlone di interessi e di profitti 
tra capitale industriale e fi-
nanziario (Montedison) e ca
pitale immobiliare (CIGA, 
Valtur. Beni stabili di Roma 
e indirettamente il Vaticano). 

In secondo luogo. come han
no ripetutamente e documen 
tatamente denunciato a Pa
lazzo Madama i senator! co
munisti. la legge governati
va esautora total mente la Re-
gione Veneta. la provincia di 
Venezia e i comuni Interessa-
ti, estromessi di fatto da ogni 
possibilita reale di interven-
to per quanto riguarda la ela 
borazione del a piano - com-
prensoriaIe» e delle norme 
per il restauro e il, risana-
mento della edilizia monu-
mentale e abitativa. Pratica-
mente tutti questi poteri sono 
stat! concentrati sugli organ! 
ministerial! (CIPE e Magi-
strato alle acque). Non so
lo, ma proprio nel momento 
in cui le Region! comincia-
no ad esercitare la loro po
test* legislativa e ammini-
strativa anche in materia ur-
banistica, in forza della legge 
imposta dalla maggioranza di 
Palazzo Madama, per quanto 
riguarda il territorio e la zo
na di Venezia e stata creata 
ad hoc una pericolosa ecce-
zione, nel senso che anche 
questi poteri sono stati tra 
sferiti nelle man! della « Com-
misslone dl salvaguardla», 
presieduta dal Magistrate al
ia acque, e del govemo dl-
rettamente attraverso una de-
lega speciale. 

In tal modo Vanma, la la. 

guna e 11 comprensorio sono 
stati posti, di fatto. fuori del
le leggi repubblicane, in aper-
ta e intollerabile violazione 
delle norme costituzlonali e 
della stessa legge comunale e 
provinciate. In quella vasta 
fascia di territorio nazionale. 
in realta, e stato creato un 
• regime particolare » che ha 
t suoi precedent! «giuridici» 
soltanto nel famigerato «Go-
vematorato di Roma» istitui-
to dal fascismo. 

II controllo 
su miliardi 

' Contro questa legge e per 
una effettiva salvaguardia e 
rinascita della citta e della 
laguna i comunisti si sono 
battuti al Senato e a Vene
zia con particolare vigore. 
Ma la maggioranza governa
tiva ha sistematicamente re-
spinto ogni proposta e qual-
siasi emendamento migliora-
tivo al suo smostro giuridi-
co » fino al punto da determi-
nare una spaccatura profonda 
tra la base veneziana e I 
vertici romani degli stessi 
parti ti di governo. compre 
sa la D a 

La battaglia dei comunisti e 
dei veneziani. tuttavia. non e 
finita. ET gia ripresa, anzl. 
col grande sciopero generale 
di venerdl scorso. Riprendera 
In Parlamento, col dlbattito 
che dovra essere tenuto alia 
Camera. Riprendera a Vene
zia e nei comuni lagunari. 

81 tratta di evitare che, 
uttllzzando addirittura una 
legge dello Stato, la apecuUr 

prlTEU compla naUa 

laguna e nelle sue citta altn 
scempi. Si tratta di impedi
ng che i cento miliardi sian ' 
ziati per il risanamento e il 
restauro edilizio vadano a pre-
miare le operazioni di lucro 
della grande proprieta pri-
vata, i cui dlsegni sono chia 
ramente rivolti a cacciare da 
Venezia altre masse di Iavo-
ratori per destinare le abita-
zioni ad una elite e ad usi 
divers! con affitti iperbolici. 
E questo senza pagare una 
sola lira di interesse per le 
spese di restauro anticipate 
dallo Stato. 

Si tratta, Invece, di fare in 
modo che le &bitazioni risana-
te siano date ai lavoratori a 
condizioni di affitto stabilite 
dal comune, sulla base dei 
singoli redditi perche la citta 
possa essere rinsanguata di 
nuove forze giovani e produt-
tive e non diventi una specie 
di museo. 

• La posta in gioco e dunque 
molto alta. Essa coinvolge va 
lori artistic!, storici e cultu
ral! inestimabili, ma tmplica 
anche la soluzione del gran 
di problem! economic! e so 
ciali della zona sulla base del
le rivendicazionl poste al cen
tra delle grand! lotte operaie 
di quest! giomi. 

Per questo, fra l'altro. i c a 
munisti porteranno in discus-
sione alia Camera II progetto 
dl legge gli presentato in ter
mini analoghi a quello illu 
strato al Senato. Per questo 
infine, il nostro partlto chia-

mera le popolazioni veneziane 
ad una battaglia ancora piO 
d^clSaV 

Sirio S^batHiMlli 

Conferenza 
c Taskent 

sullo sviluppo 
socialista 

MOSCA, 14 
Taskent, capitale del-

I'Usbekistan sovietico, osp!-
teri da lunedi H m giovedt 
I t una conferenza intema-
zionate sul tenia: • L'espe-
rienza delle trasfortnazioni 
secialiste dell'URSS e la 
lent importanza nel mondo 
contemporaneo > che rien-
tra nel quadra delle cele-
brazioni del 59. della for-
mazione dell'URSS. Vi pren-
deranno parte I delegati di 
ottanta organizzazioni de. 
paesi dell'Asia, delfAfrica, 
dell'Amerka latlna, degli 
Stati socialittl e di diversi 
enti Intemazlonali. 

Nel corso dei lavorl della 
conferenza si svolgeranno, 
parallelamente, due temina-
ri: una dedicate all'espc-
rienza dell* trasformazionl 
socialist* • ai problem! eco
nomic! nella edtama fas* 
di sviluppo non capitalistic 
nei paesi di recent* Indi-
pendenta; faltre dedicato 
all'espcrienza dell* trasfer-
mazienl socialista nell'URSS 
a ai problem! poHtice-soela-
II nti patsl In via dl svl-

metrl piu lontano, nel nuo
vo quartlere d'affari della De
fense e cioe a otto chilome
tri in llnea retta dal piccolo 
arco del Carousel. SI trat
ta della «torre» del GAN 
(Gruppo delle assicurazionl 
nazionali) alta centosettanta 
metri, che presto sara affian-
cata dalla «torre » dell'UAP 
(unione delle assicurazionl 
parigine) di centocinquanta 
metri e dalla «torre» FIAT 
che superera tutte le altre col 
suoi centonovanta metri dl 
altezza. E accanto ne sono 
in progetto altre cinque, dl 
piu dl cento metri ciascuna, 
mentre un enorme edlficlo 
orlzzontale «a specch!o», te-
so come uno schermo tra le 
due file di grattacieli, ver-
rebbe a chiudere per sempre 
li cielo della prospettiva. 

Giscard si scandalizza, o 
piuttosto finge dl scandallz-
zarsi perche non pu6 igno-
rare, come ministro delle Fi
nanze e come ministro che 
ha la tutela del GAN. le tra
sformazionl subite dal piano 
dl slstemazlone della Defen
se per Lntervento del mlniste-
ro del Lavorl Pubblici. 

All'orlglne, nel 1958. 11 pia
no prevede la costruzlone dl 
un quartlere d'affari e d'abl-
tazione abbastanza equilibra-
to, comprendente 800 mlla 
metri quadrati dl uffici e 
4500 metri quadrati di local! 
d'abitazione distribuitl In 
qulndici edifici che non deb-
bono superare 1 cento metri 
di altezza. La realizzazlone del 
piano e affidata ad un En-
te pubblico, sotto controllo 
governativo. incaricato tra lo 
altro di trovare le societa di-
sposte ad installarsl nel nuo
vo quartlere d'affari, cioe a 
finanziare la costruzione de
gli immoblll mentre lo Sta
to pensera al servizl e alle 
vie di comunicazione: tra que
ste una linea metropolitana 
a espresso» (entrata in ser-
vizio nel 1970) che va dal-
l'Opera alia Defense, con una 
sola fermata Intermedia, in 
appena otto minutl. 

Died anni piu tardl, sotto 
la spinta della speculazione 
— le societa dlsposte a cc-
struire alia Defense eslgono 
edifici piu alti, dl maggior 
«rendimento». per ripagar-
si degli investimentl — il 
piano subisce una trasforma-
zione di fondo. 

Davantl alia rlchlesta de
gli interessati. l'allora mini
stro del Lavorl Pubblici Cha-
landon non eslta: 11 suo or-
dine e di «denslficare» il 
progetto iniziale per attirare 
i capital! necessari. E poi-
ch6 la superficie edificabile 
e quella che e, gli edifici pre-
vistl per un centinaio di me
tri di altezza diventano a tor
ri» di centocinquanta. cento
novanta metri e la superfi
cie adibita ad uffici passa da 
800 mila a un milione e mez
zo dl metri quadrati. 

Oggi che 11 gualo sembra 
Irreparablle. la polemica im-
perversa sul giornali: 11 re
gime e chiamato in causa per 
la sua imprevidenza e tutte 
le sue imprese urbanistiche 
— dalle a torri» di Parigi al-
al distruzione delle Halles. 
dalla sistemazione della De
fense alia crescita anarchica 
e mostruosa della grande pe
riferia — gli vengono impu-
tate come altrettanti esempi 
dl collusione col capitale spe
culative. con gli Interessi pri-
vati a detrimento di valori 
estetici ed umani che aveva
no fatto di Parigi una delle 
capital! piu belle e al tempo 
stesso piu vive e oabitabi-
li» del mondo. 

Giscard d*Estaing, ancora 
lui. propone al primo mini
stro Messmer una misura 
drastica: decapitare la o tor
re » del GAN che gia offen-
de l'Arco di Trionfo e irape-
dire che le altre in costru
zione superino i limit! di tol-
Ieranza prescritti nel vecchio 
piano del 1938. II ministro 
della Cultura Duhamel e il 
ministro per la Protezione del
la natura Poujade si schie-
rano col loro collega delle 
Finanze. 

Ma decapitare un gratta
cielo non e pol cosl facile 
come scriverlo su un pezzo 
di carta per dimostrare agli 
elettori che il ministro del
le Finanze difende il paesag-
gio. Secondo I calcoli degli 
esperti. infatti. soltanto la ri-
duzione della «torre v del 
GAN di quei trenta o quaran-
ta metri che la farebbero 
spar ire da dietro l'Arco di 
Trionfo costerebbe 300 milio-
ni di franchi (35 miliardi dl 
lire) e altri 400 milioni di 
franchi dovrebbero essere 
sborsati a titolo di ripara-
zione a ciascuno dei proprie-
tari delle altre due «torr i* 
UAP e FIAT, per un totale di 
centotrenta miliardi di lire. 
Senza contare che questi t re 
edifici. progettati per una 
certa altezza, apparirebbero 
come ridicoli moncherini se 
bloccati a! due terzi del lo
ro slancio ascensionale. 

II verdetto di un comita
to ministeriale doveva dec!-
dere della vita o della morte 
dei grattacieli della Defense, 
e stato un compromesso con 
le societa che hanno stimo-
lato, a fin! speculativi, la cre
scita della Manhattan parigi-
na: per 1 tre grattacieli prin
cipal! 11 livelk) d'altezza re-
stera quello stabilito in par-
tenza, mentre verranno ell-
mlnati gli «edifici specchioa 
da cul sarebbe derivaU la 
totale scomparsa della pro
spettiva dell'Arco dl Trionfo. 
Chi perde e Parigi, ancora 
una volta deturpata dall'in-
coscienza dei poco illumina-
tl disccndentl del baron* 
Haussmann. 

Augutto Pancaldi 
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CLASSICI 
UTET 

NOVITA' 

CLASSICI 
DELLE RELIGION 

soiione 
-la religione cattolica 

direita da 

Piero Rossano 

MISTICI 
DEL XIV SECOLO 

a cura di 

Silvano Simoni 

"L'lmitazione di Cristo", i "Ser-
moni" di Tauler, "L'Ornamento 
delle Nozze Spiritual-!" di Ruys-
broek: tre opere fondamentali 
per comprendere lo spirito e il 
messaggiodel misticismo spe
culative tardo-medievale che 
videnell'unitaessenzialedi Dio 
e dell'uomo Tunica possibility 
di ascesa verso Dio stesso. 

Pagine 488 con 6 tavole L 6.500 

CLASSICI 
DELLA FILOSOFIA 

Collezione diretia da 

Nicola Abbagnano 

CUSANO 

OPERE FILOSOFICHE 
a cura dl 

Graziel la 
Federici-Vescovini 

La prima traduzione italiana di 
tutti gli scritti filosofici di Ni-
cold Cusano il cui pensiero, sitv 
golarmente ricco e slraordina* 
riamente attuale, giunge ad una 
delle piu alte celebrazioni del
la grandezza dell'uomo e del 
suo riscatto terreno. 

Pagine 1076 con 6 tav. L. 15.500 

CLASSICI 
DELLA PEDAGOGIA 

Collezione diretta da 

Aldo Visalberghi 

RICHTER 

LEVANA E ALTRI SCRITTI 
a cura di 

Clara Bovero 

La prima traduzione integrate di 
"Levana" qui accompagnata da 
due celebri idilli giovanili, "La 
vita di Maria Wuz" e "La vita 
di Fixlein"; una summa peda-
gogica che ancor oggi resta tra 
le piu moderne e le piii stimo* 
lanti per vivacita di pensiero, 
freschezza di intuizione e indi-
pendenza di giudizio. 

Pagine 768 con 8 tav. L. 10.000 

CLASSICI 
DELLA SCIENZA 

Cclle/ione diretta da 

Ludovico Geymonat 

PASTEUR 

OPERE 
a cura di 

Onorato Verona 

In edizione integrate gli scritti 
piu significativi di Pasteur a te* 
stimonianza di quanto fonda-
mentalmente egli contribui alto 
sviluppo delta microbiologia a 
al progresso delle numerose di
scipline che di essa si valgono 
sia nella dottrina sia nella pra-
tiche applicazioni. 

Pagine 1028 con 10 tav. L 15.000 

CLASSICI 
DELL'ECONOMIA 

Collenone diretta da 
Giuseppe Di Nardi 

MARSHALL 

PRINCIPI Dl ECONOMIA 
a cura di 

Alberto Campolongo 

L'opera principale del grande 
fondatore della sctenza econo-
mica moderna in una nuova, r> 
gorosa traduzione; un testo an
cor oggi attuatissimo per gli 
innumerevoli spunti che esso 
fornisceadanalisi ed approfon* 
dimenti di importanti problemi 
del nostro tempo. 

Pagine 1184 con 45 illustrazioni 
• 4 tavole L. 14.000 
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