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A dieci anni dalla morte dello scrittore 

IL FURORE 
DIFENOGLIO 
Up'opera percorsa da una disperata tensione che, nello scavo di un 
paesaggio emblematico e della lotta partigiana, giunge alle radici 
di una condizione umana fatta di oppression e di sfruttamento 

COME E STATO SALVATO IL CENTRO STORICO DI BOLOGNA 

LA SKiUZIONE AL BANDO 
Una baftaglia politico e culturale per sottrarre la cittd alio sfacelo imposto dallo sviluppo capitalistico - La salva-
guardia dei valori architettonici, la destiiiazione razionale degli edifici antichi, la difesa della residenza popolare: tre 
elementi di fondo per il risanamento - L'appoggio dei lavoratori e dell'opinione pubblica all'amministrazione comunale 

Beppe Fenoglio morl di 
cancro alle Molinette di To
rino, la notte del 17 feb
braio 1963. Pietro Chiodi, 
eho era stato suo professore 
al lieeo, e ehe gli fu vicino 
negli ultimi giorni di vita, 
ha parlato del «rigore della 
sua morte; rigore che fu 
ad un tempo civile e reli
giose, come fu civile e reli-
giosa la motivazione di ri-
spetto, al cattolicesimo con 
cui respinse le pressioni di 
sposarsi in chiesa». Ed e 
un tratto, questo, che si ri-
trova lungo la sua stessa vi
ta, nelle sue scelte private 
e pubbliche, di scrittore e 
di uomo. 

Fenoglio era nato ad Al
ba il 1° marzo 1922; al liceo 
aveva avuto come insegnan-
ti Chiodi, appunto, e Leo
nardo Cocito, antifascisti e 
poi partigiani. L'antifascismo 
di Fenoglio matura in que-
sti anni (e ancora Chiodi 
che racconta) «nel mondo 
della letteratura inglese, nel-
la vita, nel costume, nella 
lingua, particolarmente del* 
1* Inghilterra elisabettiana e 
rivoluzionaria». E' un an-
tifascismo ancora moralisti-
co, di gusto: quello che si 
ritrovera nel protagonista di 
Primavera di bellezza, John
ny. Poi l'universita non fi-
nita, il richiamo alle armi, 
1'8 settembre a Roma, e la 
partecipazione alia Resisten-
za nelle Langhe: l'itinerario 
ideale di Johnny, insomma. 
Nelle Langhe, del resto, si 
stabilira dopo la Liberazio-
ne, lavorando come procu-
ratore di una ditta vinicola 
e scrivendo i suoi romanzi 
e racconti. 

Si verra delineando cosi, 
in molta critica letteraria e 
cronaca di costume la fisio-
nomia di un Fenoglio scrit
tore non professionale, «ir-
regolare », chiuso in un mon
do provinciale, legato a una 
tematica langarola: una spe
cie di « barbaro », scontro-
so e schivo, incontaminato 
esponente del neorealismo 
partigiano e contadino. E 
sara una fisionomia che, se 
cogliera certamente i tratti 
di una biografia ben lonta-
na dai rituali e intrighi let-
terario-mondani, risultera al
ia fine riduttiva della sua 
personalita culturale, al di 
la delle pur generose inten-
zioni che contribuivano ad 
awalorarla. Fenoglio in real
ta si arrabbiava molto quan-
do qualcuno lo diceva epi-
gono di Pavese o parlava 
della sua ispirazione conta-
dina e provinciale. Mentre 
del resto la sua passione, 
fin dagli anni giovanili, per 
Shakespeare e Marlowe, 
Coleridge e Lawrence d'A-
rabia e negli ultimi anni 
della sua vita Melville, ba-
sterebbe gia da sola a col-
locarlo fuori dal solco del 
neorealismo regionale no-
strano, di guerra e di dopo-
guerra, ponendo fra 1'altro 
un problema di cultura e 
di stile che non e stato an
cora abbastanza indagato. 
Confesso una volta a Cal-
vino: «Adesso ti diro una 
cosa che tu non crederai: io 
prima scrivo in inglese e 
poi traduco in italiano >. E 
quella degli anglismi, del 
resto, e una questione cen-
trale, soprattutto nel ro-
manzo postumo II partigia
no Johnny. 

Cera poi, nel suo acca-
nito scrivere e riscrivere 
(Che gia da qualche anno 
fa dannare i filologi) molto 
di quel «rigore » strenua-
mente vissuto. « Scrivo —-
disse una volta — per una 
infinita di motivi. Per voca-
zione, anche per continuare 
un rapporto che un awe-
nimento e le convenzioni 
della vita hanno reso altri-
menti impossibile, anche per 
giustificare i miei sedici an
ni di studi non coronati da 
laurea, anche per spirito 
agonistico, anche per resti-
tuirmi sensazioni passate: 
per un'infinita di ragioni in
somma. Non certo per di
vertimento. Ci faccio una 
fatica ncra. La piu facile 
delle mie pagine esce spen-
sicrata da una decina di pe-
nosi rifacimenti ». E ancora: 
«La mia pagina sa di lu-
cema ». 

L'opera narrativa di Fe-
noglto feftre due fitoni te-

matici fondamentali: quello 
antifascista e partigiano, tra 
battaglie leggendarie, marce 
interminabili, fucila2|oni, 
crisi private, amori, che 
comprende / ventitre giorni 
della citta di Alba (Einaudi, 
1952), Primavera di bellez
za (Garzanti, 1959), Una 
questione privata (Garzanti, 
1965), // partigiano Johnny 
(Einaudi, 1968); e quello 
di un mondo contadino col-
locato prima della « grande 
guerra » o della guerra di 
Abissinia, che comprende in-
vece La malora (Einaudi, 
1954) e Un giorno di fuoco 
(Garzanti, 1963). Ala sia nel
le pagine (epico-burlesche o 
drammatiche) sulla Resisten-
za, sia nel ritratto di un 
mondo contadino cupo e di-
sperato, dai livelli di un lin-
guaggio irto di neologismi e 
anglismi, ai livelli di un lin-
guaggio piu asciutto, sempre 
si ritrova uno stesso motivo 
di fondo: la consapevolezza 
della lotta dura e spietata 
per la vita, che diventa spes-
so rappresentazione di una 
cieca violenza, di tin freddo 
furore, quasi andando al di 
la degli stessi temi partigia
ni e contadini, dello stesso 
paesaggio naturale ed uma-
no delle Langhe. Come se, 
in sostanza, Fenoglio trascen-
desse, sul piano ideale e 
morale e stilistico, la real-
ta da cui pur prende le 
mosse. 

In questo senso, nelle sue 
campagne attraversate dal 
fuoco dei giustizieri parti
giani, o percorse dalle os-
sessioni materiali di" conta
dini poveri e brutali, la lot
ta antifascista o la lotta per 
la soprawivenza a livelli su-
balterni si manifesta essen-
zialmente come violenza op-
posta ad altra violenza. II 
che ha portato talora a due 
opposti atteggiamenti da par
te della critica: il risenti-
mento, da un lato, per una 
rappresentazione troppo cru-
da o troppo divertita e co-
munque fortemente anticon-
venzionale della Resistenza; 
e dall'altro la esaltazione del 
significato * metafisico » che 
questa rappresentazione del
la violenza avrebbe in Fe
noglio, come inesorabile e 
ineliminabile misura del 
mondo. 

Ma se quel risentimento 
nasceva da una visione sche-
matica e tutto sommato agio-
grafica della lotta antifasci
sta, quella esaltazione per-
deva di vista le ricche e 
profonde — tanto piu quan-
to meno vistose e dichiarate 
— implicazioni sociali e po-
litiche della narrativa di 
Fenoglio. Certo. Fenoglio 
prende coscienza di un mon
do dominato dalla legge del
ta violenza e della forza bru-
tale (delle anni o del dena-
ro); di un mondo cine che 
si pud rovesciare solo con 
la stessa fredda determina-
zione; un mondo nel quale 
i prudenti, i pavidi, sono 
respinti ai margini, mentre 
i giustizieri, i delegati del
le vittime, gli uomini che si 
distinguono dai camefici e 
dagli oppressor! soltanto 
per segni negativi (l'essere, 
cioe, il loro esatto con tra-
rio) sono csstretti ad agire 
alio stesso modo dei nemi-
ci. E tuttavia Fenoglio non 
e dawero neutrale, ne la 
sua scelta nasce dal caso. 
Questa sua disperata tensio
ne astorica, lucida morale 
negativa, coscienza di una 
tragica necessita della vio
lenza scava attivamente nel
le piu intime origini e mo-
tivazioni, portando in luce 
le radici di una condizione 
umana reale. 

Per. questo — soprattutto 
— l'opera di Fenoglio si di
stingue da tutta la lettera
tura neorealistica, non sol
tanto da quella piu < corret-
ta » nei suoi contenuti < po-
sitivi », ma anche dalle sue 
manifestazioni piu cultural-
mente e idealmente agguer-
rite. Per questo la sua ca-
rica critica e ancora viva 
oggi, nella sua emblematica 
drammaticita. Perfino La 
paga del sabato (pubblicato 
postumo presso Einaudi nel 
1969, ma scritto nel 1951), 
che Fenoglio stesso aveva 
definito «il frutto, piutto-
sto difettoso > di una « cotta 
ne«reri»ta », wnetn ad pii-

mitivo e oscuro e violento 
senso di giustizia del suo 
protagonista « fuori legge > 
(un ex comandante partigia
no, disadattato e ribelle nel
la societa del dopoguerra) 
quella lucida consapevolez
za di fondo. 

La personalita di Fenoglio 
e molto « cresciuta » negli 
ultimi anni, e non soltanto 
— dawero — per il natu
rale moto di rivalutazione 
che accompagna sempre la 
seomparsa di un autore in 
eta ancor verde. La sua ope
ra ha conosciuto una piu 
vasta lettura (anche in edi-
zioni economiche), e un'at-
tenzione critica ai diversi 
livelli della divulgazione 
(due monografie in un paio 
di anni: di Gina Lagorio 
presso La Nuova Italia, e 
di Walter Mauro presso Mur-
sia) e delle analisi critico-
filologiche piu sottili. Ba-
stera ricordare a questo pro-
posito, la complessa discus-
sione svollasi tra Lorenzo 
Mondo, Eugenio Corsini e 
soprattutto Maria Corti, che 
ne e stata la vera protago
nista, intorno all'edizione 
postuma del Partigiano John
ny, allargatasi poi a tutte le 
opere edite e inedite dello 
scrittore. 

Ma altre occasioni concre
te verranno, a tener desto 
il discorso: e in preparazio-
ne ad Alba un convegno su 
Fenoglio per il prossimo 
aprile, mentre del resto il 
Fondo delle sue carte ine
dite deve dare ancora molto. 

Gian Carlo Ferretti 

11 problema dei centri sto-
rici e stato proposto inizial-
mente al dibattito culturale 
e politico in termini preva-
lentemente architettonici. In 
quest'ambito si scontrava la 
tesi di coloro che volevano 
conservare unicamente i mo 
numenti (cattedrali. munici 
pi, palazzi patrizi, ecc.) ed 
erano disposti a lasciar di 
struggere tutto il rimanente 
tessuto antico delle citta, con 
la tesi opposta che sosteneva 
la salvagtiardia dell'intero am 
biente storico, ritenendolo va 
lido solo se conservato nel 
suo insieme, in quanta rap-
presentativo delle societa pas 
sate, articolate socialmente ed 
economicamente, non menu 
che sul piano architettonico 

Era naturalmente quest'ul 
tima la posizione culturalmen 
te valida, ma incompleta, per 
che in qualche modo prescin 
deva dal fatto che le citta 
moderne avevano trasforma 
to e sempre piu tendevanu 
a modificare le funzioni dei 
centri storici nel piu genera 
le contesto urbano. Alia pre 
blematica della conservazione 
ambientale si aggiunse cost 
quella della destinazione fun 
zionale dei centri storici, dei 
quali lo sviluppo urbano ca 
pitalistico tendeva a realiz 
zare la completa terziarizza 

zione: a concentrarvi cioe sem 
pre di p'tii le banche, le sedi 
delle grandi aziende private 
e pubbliche. i palazzi per uf 
fici, le abitazioni di lusso, tut 
te fonti di trajfico, tendenti 
a far saltare la vecchia e an 
gusta rete viaria, mentre scon 
volgono gli antichi edifici per 
adattarli alle mutate necessi 
ta. Queste nuove localizzazio-
ni rispondono principalmen-
te alia esigenza capitalistica 
di sfrtdtare al massimo le al-
te rendite differenziali che or-
mai gli edifici storici, monu-
mentali o meno, hanno as-
sunto grazie appunto alia lo
ro posizione centrale nelle 
citta. 

11 dibattito non fu posto 
pero nei suoi termini com-
pleti, fino a quando le lotte 
dei cittadini, espulsi dalle 
proprie abitazioni da demo-
lire per far posto a qualche 
palazzo ad alto reddito, non 
posero in evidenza un terzo 
aspetto classista della batta-
glia per i centri storici: quel
lo che riguardava il mante-
nimento all'interno dei nuclei 

Una via del centro storico di Bologna 

antichi di quel ceti popolari 
che lo sviluppo urbano ca
pitalistico non aveva ancora 
espulso in periferia. 

Fu chiaro allora che la sal
vagtiardia dei valori architet
tonici ambientali nel loro in
sieme, la protezione dei cen
tri storici dalla totale terzia-
rizzazione e dalla conseguen-
te congestione e infine la di
fesa della residenza popolare 
residua, erano tre aspetti in-
separabili della battaglia per 
la salvezza dei centri storici. 
E che concepita in questi ter
mini la battaglia non era un 
capriccio di intellettuali ro-

mantici, ne una itnpuntatura 
di urbanisti tecnocrati e nep-
pure una fissazione di socio-
logi astratti, ma unicamente 
un aspetto fra i piu impor-
tanti della lotta contro lo svi
luppo capitalistico delle citta. 

Oggi che cib e chiaro e che 
tutto il movimento democra-
tico e popolare ha fatto pro
pria questa lotta, dobbiamo 
constatare - purtroppo '. che 
molte posizioni sono gia an-
date perdute sotto gli assalti 
della speculazione. II centro 
storico di Milano e ormai ri-
dotto a qualche monumento 
sopravvissuto e a rare isole 

La rappresentativita del Comitato minisferiale di vigilanza sulla RAI-TV 

UN IMBROGLIO CHE CONTINUA 
Nuova denuncia di illegality espressa dai sindacati degli scrittori e degli autori d i 
teatro — II ministro non ha tenuto conto di una delibera del Consiglio d i Stato 

Per la seconda volta nel 
giro di pochi giorni gli scrit
tori ed i drammaturghi ita-
liani denunciano aspramente 
i metodi arbitrari ed illegal! 
con i quali il governo tenta 
di coinvolgere il prestigio del
la intellettualita nazionale nel
la conduzione della RAI-TV. 
Lo hanno fatto con un lungo 
comunicato che di seguito ci-
tiamo ampiamente ma che 
rende necessaria una premes-
sa esplicativa. 
La vicenda. infatti, prende 

origine da un decreto legge 
del 1947 (modificato con una 
legge del '49) che istituisce 
presso il Ministero delle Po-
ste un Comitato per la de-
terminazione delle direttire 
di massima culturali, artisti-
che, educative, ecc. dei pro
gramme di radiodiffusione cir-
colore e per la vigilanza sul
la loro attuazione. Nell'ipote-
si del legislatore, quesio Co 
mitato avrebbe dovuto espri-
mere il proprio pa re re sul 
< piano di massima > trime-
strale dei programmi RAI e 
sui relativi orari di trasmis-
sione. E' soltanto sulla base 
di questo parere che il Mi
nistro delle Poste pud c ap-
provare» i programmi stes
si e consentime Tattuazione 
e la trasmissione. 

Le recenti 
« direttive » 

II Comitato, come si vede, 
avrebbe dovuto avere funzio
ni di rilevante portata, ad-
dirittura decisive per la vita 
dell'Ente radio televisivo. Ma 
avrebbe dovuto soprattutto 
rappresentare una sorta di 
mediazione fra la societa civi
le, la burocrazia ministeriale 
dalla quale dipende la Rai e 
la stessa azienda. Fra i suoi 
components oltre ad una se-
rie di funzionari ministerial!, 
figurano infatti tre scrittori, 
tre musicisti, due autori 
drammatici, un rappresentan-
te della SIAE, un rappresen-
tante dei maestri e degli in-
segnanti delte scuole aecon-

darie, un esperto di proble-
mi turistici, tre privati utenti. 
Tutti questi membri sono de-
signati dalle rispettive asso-
ciazioni di categoria e, in 
qualche caso, anche dall'Ac-
cademia dei Lincei. 

Quasi buono sulla carta 
(ma si tratta evidentemente 
di un giudizio riferibile al 
clima politico e sociale del 
suo anno di nascita) il Co
mitato non ha avuto tutta
via alcuna funzione pratica 
nel vigilare o determinare la 
vita della RAI. II < piano di 
massima > trimestrale espo-
sto al suo parere, infatti. c 
uno strumento di giudizio as-
solutamente insufficiente; le 
* direttive di massima > sono 
inevitabilmente vaghe e non 
vincolanti. La macchina pro-
duttiva della RAI, insomma. 
ha sempre avuto ragione di 
quafciasi eventuale velleita di 
vigilanza. 

Sprofondato nell'oblio piu 
assoluto, ignoto ai piu, que
sto Comitato e stato tuttavia 
improwisamente rispolverato 
nei giorni scorsi dallo stesso 
Ministero delle Poste che ne 
ha rese note alcune recentis-
sime «direttive >: perfetta-
mente aderenti, guarda caso. 
alle volonta politiche del 

gruppo dirigente della RAI 
(formato da democristiani 
della stessa corrente del mi
nistro Gioia). 

L" improwisa notorieta ha 
richiamato I'attenzione degli 
scrittori e drammaturghi ita-
liani, i quali hanno rilancia-
to il 29 gennaio, una antica 
denuncia: il comitato e ille-
gale essendo scaduto nel 
1971. Gia dal 1971 infatti, i 
rappresentanti degli scrittori 
avrebbero dovuto essere so-
stituiti. su precisa richiesta 
della stessa associazione na
zionale. -
Ventiquattro ore dopo, dob 

il 30 gennaio, il ministro Gioia 
firma il decreto di nomina. 
II 6 febbraio replicando alia 
Camera alle documentate de-
nunce comuniste sui ripetuti 
colpi di mano governativi, 
Andreotti si mnta di questa 
iMdllft oeleritA burocratioa. 

Quella vanteria e una men-
zogna. In realta il governo 
ha compiuto un ennesimo ar-
bitrio e sono gli stessi scrit
tori e drammaturghi a rile-
varlo. Nel comunicato emes-
so ieri. infatti, il Sindacato 
nazionale scrittori e l'Asso-
ciazione sindacale scrittori di 
teatro c confermano il loro 
giudizio di illegittimita ». non 
soltanto per il « ritardo di due 
anni » ma soprattutto «per 
I'arbitraria composizione del 
comitato stesso nel quale e 
stato incluso un solo rappre-
sentante del Sindacato Na
zionale. mentre la legge ne 
prevede due e tanti ne sono 
stati in effetti indicati al mi
nistero su sua esplicita ri
chiesta. Nessuna informazio-
ne c stata data al sindacato 
sulla motivazione dell'arbitra-
ria esclusione di uno dei suoi 
rappresentanti. E' da rilevar-
si peraltro che risulta far 
parte del nuovo comitato il 
rappresentante di un sedicen-
te "Libero sindacato scritto
ri" sorto e gestito sotto gli 
auspici del vice presidente 
della RAI-TV, Italo De Feo ». 

L'arbitrio 
del governo 

Ma non basta. Le due asso-
ciazioni « rilerono inoltre che 
il Ministero persiste nella 
esclusione dal comitato della 
rappresentanza della Associa
zione sindacale scrittori di 
teatro (della quale fanno par
te i piu autorevoli scrittori 
italiani di teatro. n.d.r.) e 
fanno particolarmente notare 
che questa inadempienza vio
la apertamente le deliberazio-
ni del Consiglio di Stato al 
quale • Vassociazione a suo 
tempo si e~ rivolta e che ha 
sancito il suo pieno diritto 
ad essere rappresentata nel 
Comitato di vigilanza*. Date 
queste premesse il sindacato 
scrittori impegna il suo attua-
le rappresentante, signora Sil-
vana Giorgetti, € a portare 
nel comitato la protesta del 
sindacato € la sua piu ampia i 
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una tale composizione e assi-
cura infine una informazione 
completa e tempestiva sui di-
battiti che vi si svolgeranno 
per concretare quella funzione 
di vigilanza sulla Rai-TV che 
la legge prevede*. 

L'arbitrio, dunque. e evi-
dente. Ed evidenti ne sono 
le motivazioni politiche. II go
verno teme che i rappresen
tanti degli scrittori (e degli 
scrittori di • teatro) possano, 
in questa delicata fase della 
vita della RAI. agire con coe-
rente v vigore all'interno del 
Comitato. Ecco allora che si 
fa spazio al «sedicente sin
dacato » di De Feo; ecco che 
si viola una deliberazione del 
Consiglio di Stato ignorando 
la nuova realta che si e crea-
ta. fin dal 1967, nel mondo 
teat rale italiano e lasciando 
fuori della porta 1'Associa-
zione Sindacale scrittori di 
teatro. 

Altri esempi. confermano 
del resto, gli intenti strumen-
tali del centro-destra. Non e 
certo un caso, ad esempio, 
che dei «tre privati utenti > 
ben due risultino «designati 
dall'AIART » (una associazio
ne della destra clericale che 
e poco piu di una sigla) e che 
uno dei rappresentanti del-
1'AIART sia Gabrio Lombar-
di, uomo di punta dello schie-
ramento anti-divorzista. Cer
to. nel Comitato non manca-
no anche un paio di nomi 
qualificati e piu rassicuranti: 
ed e proprio per questo che 
appare assai lodevole I'im-
pegno degli scrittori ad evi-
tare ogni strumentalizzazione 
e a ristabilire — con la pub-
blicita delle iniziative — quel 
collegamento diretto con il 
paese che e alle origini del
la nascita del Comitato. An
che se questo, infatti. c uno 
strumento assolutamente in
sufficiente per dare spa
zio reale alia societa ed alia 
cultura italiana nella RAI-TV 
e impensabile che possa ve
nire brutalmente piegato agli 
interessi politkn di un ristret-
to gruppo di potere. 

Dario Natoli 

di edifici popolari; sconvolto 
e degradato e quello di Na-
poli, mentre gli ambienti an
tichi che si sono salvati a Ro
ma hanno perso gran parte 
dei ceti popolari originari; il 
centro storico di Palermo e 
in disfacimento; meglio con

servato, seppur gravemente in-
taccato, e quello di Firenze. 
Forse, ad esclusione 'di Vene-
zia, la cui sorte si decide in 
questi giorni con la battaglia 
per la legge speciale, Bologna 
possiede oggi il centro stori
co meno manomesso fra quel-
li delle grandi citta italia-
ne. 

Le vicende storiche ed eco
nomiche, che hanno portato 
a Bologna I'incremento de-
mografico e Vindustrializza-
zione piu tardi che altrove, 
rappresentano certamente uno 
dei motivi che spiegano que
sta situazione. Ma le scelte 
politiche dell'amminislrazione 
di sinistra hanno il merito 
di aver conservato nel perio-
do piii recente quanta si era 
perso nel passato. I pochi 
sventramenti fascisti e le di-
struzioni operate dalla guer
ra sono stati le cause delle 
sole importanti manomissio-
ni del centro storico bologne-
se; le esigenze della ricostru-
zione non permisero allora 
di andare tanto per il sotti-
le, ma presto il problema del 
centro storico fu posto all'in-
tera citta dai comunisti e dai 
socialisti che la amministra-
vano. 

La battaglia all'inizio non 
fu facile. Si trattava di an
dare contro corrente rispetto 
a quanto si faceva nelle al
tre citta italiane; le spinte 
speculative erano forti a Bo
logna come altrove e non esi-
tavano ad usare ogni appi-
glio polemico e giuridico. Gli 
amministratori di sinistra fu-
rono accusati di voler «im-
balsamare il centro storico > 
per <trasformarlo in un mu-
seo », di ostacolare Vapertura 
di nuovi cantieri «togliendo 
il pane di bocca ai lavoratori 

delVedilizia*. di €marciare con
tra il progresso > venerando 
le € anticaglie > e. naturalmen
te, di € violare i sacri diritti 
delta proprieta > per tenere 
in piedi « poche vecchie pie-
ire ». 

Per la verita noi stessi di-
rigenti e amministratori co
munisti di Bologna, non ave-
vamo ancora precisato com-
pletamente la linea politico 
della difesa antispeculativa 
del centro storico: ma eraca-
mo convinti di essere nel giu-
sto. Vn primo studio genera-
le sul centro storico bologne-
se e le prime proposte con
crete per la sua salvaguardia 
furono elaborati, per incarico 
del Comune, da un gruppo 
di docenti e studenti della 
facolta di Architettura di Fi
renze: Bologna non aveva in
fatti, e manca purtroppo tut-

t'ora, di quella facolta che, con 
i suoi difetti, ha pero ocun-
que rappresentato un impor-
tante centro del dibattito po-
liticoculturale sui problemi 
urbanistici. A quello studio 
delte, fra gli altri, la sua pre-
ziosa consulenza Antonio Ce-
derna, le cui tesi sul centro 
storico di Bologna non era-
no certo appoggiate allora 
dalVimportante giornale mi-
lanese che le ospita oggi con 
tanta obiettivita. 

vnm MUM pvunni KJraggW' 

sa, una analisi ed una pro-
posta scientifica serie, e'era-
no dunque, ma non poteva-
no certo bastare per vincere 
la battaglia: era necessario 
avere dalla nostra Vopinione 
pubblica. ancora incerta sotto 
gli argomenti polemici della 
stampa padronale, e special-
mente Vappoggio dei ceti po
polari ' bolognesi. La prima ' 
mossa importante in questo 
senso la fecero gli operai me-
talmeccanici di una delle fab-
briche piu prestigiose della 
citta: chiesero un incontro 
con urbanisti e assessori per 
discutere del problema, ma 
vollero che seguisse ad una 
serie di sopralluoghi nelle zo
ne piii interessanti del cen
tro storico di Bologna. Ricor-
do ancora la commossa e stu-
pita ammirazione che quelle 
visite e quelle discussioni pro-
vocarono nei tecnici — urba
nisti, storici, docenti univer-
sitari — che vi avevano par-
tecipato: tanto chiara ed ele-
mentare era la consapevolez
za dimostrata dagli operai, i 
quali certamente manifestava-
no un gran desiderio di im-
parare i dettagli della que
stione, ma nessun dubbio sul 
fatto che il centro storico di 
Bologna andasse salvato. 

Lo confermarono concreta-
mente pochi mesi dopo pren-
dendo posizione con gli ope
rai di altre fabbriche in una 
vivace polemica che allora a-
gitava la citta. Era successo 
che la Curia bolognese aves-
se richiesto di demolire una 
chiesa secentesca del centro 
storico, ormai non piii adi-
bita al culto. per venderne 
Varea che avrebbe poi ospita-
to un supermercato. II pro
blema era delicato perche i 
compagni volevano giusta-
mente impedire ad ogni costo 
che la polemica trascendesse 

I'aspetto urbanistico, scaden-
do nell'anticlericalismo o peg-
gio. Fu forse proprio la po
sizione presa da quel grupfi 
di operai delle fabbriche • 
darci la forza di tenere duro, 
con la serena certezza che in 
quel caso era la Curia a fart 
confusione fra Dio e Cesare, 
scambiando i benefici privati 
per Vinteresse collettivo. Sen-
tirci ricordare proprio dagH 
operai i valori di civilta e di 
cultura che dovevamo difen-
dere impedendo la distruzio-
ne di un'antica chiesa, ci det-
te la piena sensazione di es
sere sulla strada giusta e non 
su quella di una sterile po
lemica intellettualistica. 

11 ghiaccio ormai era rotto, 
sull'opinione pubblica popolm-
re non facevano piii presa i 
falsi argomenti del padronn-
to, I'amministrazione comu
nale di .sinistra e i partiti 
che la sostenevano decisero di 
arrivare al piano generate per 
la definitiva e completa sal
vaguardia del centro storico 
di Bologna. La citta antica 
fu sottoposta alia piu accu-
rata radiografia che mai cen
tro storico italiano avesse do
vuto subire: sulla scorta di 
una massiccia operazxone di 
analisi sui valori ambientali, 
sulle destinazioni funzionali « 
sulle reciproche compatibili-
ta di queste con quelle, la 
proposta maturata per il cen
tro storico bolognese si pre-
senta come la puntuale tra-
duzione urbanistica di quella 
scelta politico. 

L'analisi confermb 1'in/oHe-
ranza del centro storico al 
processo di ulteriore terziariz-
zazione: le grandi banche. It 
compagnie di assicurazion*, 
le strutture amministrative t 
commerciali di notevole entita, 
tutti pericolosi generatori di 
traffico, il cui insediamento 
nel centro storico e in gran 
parte motivato da ragioni di 
valorizzazione immobiliar* 
speculativa, dovevano cessa-
re di insediarsi nella zona 
storica e, nel tempo, essere 
sollecitate al decentramento, 
nel quadro di una piu gene-
rale ristrutiurazione della ciU 

.ta e dell'intero comprensorio 
bolognese. 

Compatibili • e ami indi-
spensabili per la conservazio
ne attiva del centro storico, 
sono state invece indicate in 
primo luogo le residenze « 
poi le attivitd rappresentati-
ve e culturali, come quelle 
turistiche e ricreative, le atti
vitd commerciali al dettaglio 
e in modo particolare quel
le specializzate, come le atti
vitd artigianali di servizio 0 
comunque legate al commer-
cio specializzato. Un discor-
so particolare e stato poi fat
to per I'Universitd, di cui an
ni prima si era iniziato il de
centramento in un campus 
fuori citta. che e stata inve
ce richiamato nel centro sto
rico, sia per le strutture di-
dattiche che per quelle abita-
tive. 

L'obiettivo generate del pia
no non era dunque quello 
di mettere sotto vetro la cit
ta antica, ma piuttosto quel
lo di trovare il modo per 
farla sopravvivere senza far-
le per dere i suoi connotatl 
essenziali, senza trasformar-
la in un museo, ma neppure 
in una babele consumistica, 
non certo collettivizzandola, 
ma neppure consentendo che 
oggi pochi privilegiati potes-
sero disporre • a proprio pia-
cimento di quanto secoli 0 
secoli di storia bolognese ave
vano creato. 

G. Campos Venutf 

L'ltalia ha ancora delle colonic. 

II sot tosvi luppo del Mczzogiorno 
e delle isole e un prodorco dello 
svi luppo del nord Italia e del 
capitalismo intcrnarion.ilc 
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