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Un tema afluale della problemalica biologica 

Eredita genetica 
e culturale 
Due programmi distinti e reciprocamente con-
dizionantisi che operano nella societa umana 

LA POLITICA CULTURALE DEL REGIME GOLLISTA 

Sta per uscire per i ti-
pl degli Editori Riuniti il 
libro « La genetica e il fu-
turo dell'uomo» del ge-
netlsta sovietico N. Dubi
nin. Pubblichiamo un 
brano della prefazione di 
Franco Graziosi, che svi-
luppa un tema estrema-
mente attuale ddla pro-
blematica biologica. 

NELLA societa umana so-
no all opera due pro

grammi distinti e reciproca
mente condizionantisi: il 
programma genetico iscritto 
in codice universale nci nu
clei delle cellule, che afi'on-
da le sue radici nelle pro-
fondita di un lontanissimo 
passato e negli cventi chi-
mici della crosta terrestre, 
ed un programma sociale, la 
eredita culturale, che rias-
sume tutta la storia dell'u-
manita cristallizzata nell'am-
biente sociale e nell'educa-
zione. Non poteva darsi evo-
luziono sociale e culturale 
dell'uomo indipcndcntcmcn-
te dalle sue peculiari strut-
ture genetiche e fisiologiche; 
non poteva darsi una cosi 
peeuliare struttura genetica 
e fisiologica senza l'intera-
zione sociale e culturale. 

E ' evidente che dal punto 
di vista generale dell'cvolu-
zione della specie umana re-
sta sempre aperto l'appas-
sionante interrogativo di 
quale fu il punto nodale da 
cui prese le mosse questa 
duplicita e questa contrad-
dizione; se per ora a que-
sto riguardo dobbiamo ae-
contentarci piu di specula-
zione teorica che di dati di 
fatto obiettivi (ed in tal sen-
so nei classici del marxismo 
possiamo ritrovare le idee 
fondamentali tuttora in di-
scussione), siamo pero or-
mai in grado di cogliere 
compiutamente il fenomeno 
umano nei suoi due aspetti 
fondamentali, possiamo for-
mulare leggi e previsioni at-
tendibili e possiamo concre-
tamente porci il problema 
della loro interdipendenza e 
quindi della efficacia relati-
va degli interventi che ven-
gono proposti o che obietti-
vamente si prospettano a 
modificare l'assetto sociale 
« biologico dell'iiomo. 

Con il termine « eugeneti-
ca » si intende in generale 
indicare quella somma di 
conoscenze teoriche e di e-
sperienza mediante le quali 
e possibile migliorare le ca-
ratteristiche di animali e di 
piante utili aU'uomo e del
l'uomo stesso. Da questa de-
finizione risalta immediata-
mente il carattere utilitario 
di questa scienza e soprat-
tutto risalta il significato re-
lativo dei suoi intendimenti. 
Infatti per miglioramento di 
piante ed animali domestici 
e scontato che si tratti di 
selezionare, o addirittura di 
programmare, organismi cho 
forniscano piu abbondanti 
raccolti, o piu Iatte, o piu 
carne, o piu docili ed cffica-
ci servizi. In tutti questi ca-
si ci si propone in sostanza 
di migliorare la tecnologia 
umana, la sua produttivita e 
non in senso assoluto l'or-
ganizzazione biologica degli 
organismi in questione. In 
effetti molte piante coltiva-
te e molti animali domesti
ci, altamente redditizi, prc-
gto si estingucrebbero in 
preda ai parassiti o soccom-
berebbero nella competizio-
ne con le affini forme sel-
vagge senza la assidua cura 
dell'uomo. 

Quando si parla, invcce, 
di cugenetica in senso strct-
to, quando cioe ci si propo
ne di migliorare I'uomo stes
so, non e altrettanto chiaro 
di cosa debba essere funzio-
ne questo miglioramento. 
Finche ci si propone di ot-

All'eta 

di 82 anni 

E' morto 
il marionettista 
Antonio Colla 

VARESE. 9 
II noto marionettista Anto

nio Colla e morto oggi a M^r-
nate Olona, all'eta di 82 anni. 

L'artista era nato a Varailo 
Sesia (Vercelh), aveva parie-
cipato alia prima guerr-j men-
diale e poi ave*»a combattuto 
nella guerra di Liberaziona 
come partig:ano delle a Bnja-
te Garibald:». 

Antonio Colli -3pp.men;:va 
a una nota d.nasUa di ma-
rionettUti nella qua!e si sono 
succedute cinque generazioni 
e che ancora opera al «Tea
tro dell 'arte* di Milano. 

L'ultimo spettacolo d u o da 
Antonio Colla fu 1'opera di 
Dino Buzzatl « L'invasione de 
gli orsi in Sicilia». me.s.sa in 
•oena appunto al « Teatro del-

tenere un uomo piu sano, 
piu forte, piu longevo e ma-
gari piu allegro, molti sa-
rebbero d'accordo nei rite-
nere che in fondo reugene-
tica possa essere un'ottima 
cosa; ma il quadro si con-
fonde e si fa equivoco ricor-
dando che la eugenetica e 
inevitabilmente finaliz/ata 
agli interessi della societa 
umana, che in concreto la 
escrcita filtrandola attraver-
so la sua struttura di clas-
se in cui la classe dominan-
te tutto finalizza alia sua so-
pravvivenza, alia sua affer-
mazione, alia sua produtti
vita. 

E' evidente che questo 
aspetto deU'eugenetica e co-
mune a tutte le applicazioni 
scientifiche. ma in essa 6 
piu grave e delicato nei con-
cepire e nei proporre come 
biologicamente strutt urate 
le dill'crenze sociali tra gli 
uomini. Qui, ben si com-
prende, 6 la radice dell'osti-
lita inconciliabile che le 
classi ed i popoli oppressi 
o gli intellettuali democrati-
ci hanno sempre manifestato 
verso reugenetica; qui infi-
ne e la radice ideologica 
piu conseguente del nazismo 
e del suo carattere partico-
larmento spietato. 

Tuttavia queste eonside-
razioni non sono suflicienti 
a lumeggiare reugenetica, 
almcno nci termini in cui 
essa e intesa da molti, e so-
prattutto a porne in eviden-
za la deformazione di fondo 
che e teorica e metodologi-
ca, ancor prima che etica e 
pratica. Infatti alia base del
le piu classiche concezioni 
eugeniche vi e il concetto 
che la specie umana non sia 
particolarmente diversa dal
le altre e che ogni suo trat-
to possa essere modificato 
con gli stessi metodi che 
normalmente si applicano al
io piante e agli animali. Se
cond o questa concezione la 
struttura sociale, la cultura, 
il Iinguaggio ed il pensiero 
non sono che l'epifenomeno 
di una ben definita struttu
ra genetica reagente con lo 
ambiente circostante. 

E' evidente la limitatezza 
di questa concezione specie 
in tempi come i nostri, in 
cui il progresso delle scien-
ze umane ha ormai ben in
d i v i d u a l il carattere pecu
liare della societa umana, 
cogliendone la storicita e 
definendo come « cultura » 
una realta immateriale (in-
formazione codificata in una 
molteplicita di substrati ma-
teriali) in cui ogni uomo e 
immerso e da cui ogni uo
mo e storicamente definito 
nei suoi pensieri, nei suo 
lavoro e perfino nei suo 
aspetto fisico e nelle sue at-
tivita fisiologiche. E' evi
dente dunque che il fenoti-
po deH'uomo, a differenza 
di quello delle altre specie, 
si realizza nelle estrinseca-
zioni delle potenzialita ge
netiche in un ambiente che 
non e in sostanza quello fi-
sico-chimico, geografico e 
climatico, ma quello della 
cultura nella accezionc piu 
larga di questo termine. 

Ma vi e di piu: questa ana-
lisi porta alia identificazio-
ne di un meccanismo eredi-
tario culturale, distinto da 
quello strettamente geneti
co, iscritto nei circuiti ner-
vosi del cervello con mec-
canismi che ancora siamo 
lungi dal conoscere e per-
pctuantcsi attraverso le mol-
teplici vie della elaborazio-
ne, della conscrvazione e 
della trasmissione dell'infor-
mazione culturale elaborate 
nei corso dello sviluppo sto-
rico dell* umanita. Questo 
meccanismo ercditario tra-
smesso da una generazione 
all 'altra attraverso il iin
guaggio e la cducazione, a 
differenza di quello geneti
co, non e irrcversibilmente 
codificato in rigide struttu-
re chimiche e pcrtanto si 
modifica. si complica e si 
amplia rapidamente sotto la 
pressionc della dinamica 
della societa umana, che ap
punto mostra rilmi di evolu-
zione culturale piu veloci di 
quclli genetici, legati alio 
scorrcre delle generazioni 
ed alia selezione nalurale. 

Proprio queste diffcrenze 
tra l'credita genetica c l'e-
redita culturale ci pcrmetto-
no di periodizzare in modo 
assai diverso i cambiamenti 
biolcgici e sociali dell'uomo 
c di concepire la « storia » 
come rapida scquenza di c-
venti in cui grandi trasfor-
mazioni della societa e dei 
modi di vita possono veri-
ficar.si indip. ndentementc da 
grandi cambiamenti geneti
ci. In fondo cento generazio
ni sono poca cosa per la se
lezione naturale; ma non so
no passate neppure cento 
generazioni da quando Cesa-
re passo il Rubicone. 

Franco Graziosi 

Un museo per 
Progetti che vogliono essere«grandiosi »f concepiti in funzione del presligio personale del presidents illustrano il brutale contrasto tra la facciata della Francia uf-
ficiale e la qualita della vita di vasle aree urbane e sub urbane tenute ai margini del progresso economico - Le altrezzature del centro storico parigino • L'organizza-
zione del territorio - Istituzioni di comodo, fedeli ai programmi di restaurazione ideologica, si giovano della maggior parte delle sovvenzioni statali - La ricerca e in crlsi 

Nei prossimi anni. Parigi, 
secondo quanto e previsto nei 
piano di sistema/.ione del ter
ritorio e della sua attrezza-
tura sociale. couoscera un as-
setto urbanistico diverso e, 
sotto qualche aspetto. nuovo 
— almeno ])er quanto riguard-i 
il suo centro storico —, co
me e gia accaduto, o sta ac-
cadendo, non senza scandaii 
e aspre polemiche di stam-
pa. per la regione della Defen
se, dove sino al ponte di Neuil-
ly. con lo sviluppo di una 
edilizia di lusso, sono state 
installate le sedi sociali delle 
grosse sociKa capitalistiche e 
sottraendo importanti aree 
edificabili per la costruzione 
di alloggi ll.L.M. («a cano-
ne moderato». destinati alle 
famiglie allontanate da Cour-
bevoie e Puteaux. due comuni 
della sovraffollata banlieue-
(Ix) ha esaurientcmente spie-
t;ato in un articolo, apparso 

il 28 febbraio scorso su Le 
Monde, il sindaco comunista 
di Nanterre Raymond Bar-
bet). Parigi. poi, come si di
ce non senza una punla d'orgo-
glio. sara « eventree ». sven-
trata per cosi dire, con la 
costruzione di nuove linee del 
Metro; mentre. al posto del-
l'ultinio padiglione delle Ilal-
les Centrales, sara costruito 
il «Centre du Commerce In
ternational ». fra la Chiesa 
Saint-Eustache e la « Bourse 
du Commerce », e sara. que
sto, il tcrzo elemento del nuo
vo assetto urbanistico della 
aiea dove sorgevano i merca-
ti centrali. 

In questo disegno urbani
stico, che modifica ma in par
te rivaluta la fisionomia di 
certi luoghi legati alia piu 
esaltante .storia civile della 
Francia, i tecnici hanno pre
visto un'importante ristruttu-
ra/.ionc o costrii/ione di nuo 

vi « spazi » per 1'animnzione 
culturale. Pur non potendo. 
C()imiii(|iie, evilare le macro-
scopiche contraddizioni della 
sua politica nei campo del la 
ricerca. il regime e proteso 
ad accreditarsi piu di una be-
nemerenza in cani|>o cultura
le. a maggior gloria del set-
tennato di Georges Pompidou. 
U Magnified: come ai tempi 
di Louis XIV. Richelieu, Ma-
zarin... e cosi sognando. 

11 «centYO 
Beaubourg» 

La politica di decentramento 
culturale, da anni operante in 
Francia, assume cosi caratte-
ristiche proprie: molto spa-
zio, cioe, per le iniziative « di 
prestigio a> e scarso, reale in-
teresse per i bisogni di vaste 
aree urbane e suburbane. do

ve migliaia di lavoralori, di 
eniigrati. costretti a vivere in 
condizioni di supersfruttamen-
to, schiacciati da un progres
so economico che passa sulle 
loro teste, non sanno die sen
so dare alia «(|iialita » della 
loro esistenza quotidiana. 

(Chi abbia avuto occasione 
di trovarsi, nelle ore di pun-
ta, • su una linea del metro 
parigino non potra dimentica-
re l'infinita tristezza che si 
legge sui volti stanchi di tan-
ti africani. algerini, spagnoli. 
greci die tornano dopo una 
giornata di duro lavoro nelle 
povere case della banlieue o 
anche in certi caseggiati fati-
scenti della cintura urbana. 
verso Porte de Clichy, per in-
tenderci). 

In questa situazione, non 
crediamo die la politica del 
regime possa incidere concre-
tamente. Ed allora, la proget-
tazione. nei cuore di Parigi. 

SOTTO GLI OCCHI DI GOETHE 

FRANCOFORTE — La febbre edilizia sta mettendo a soqquadro il centro della citta. In questa piazza si 
lavora per far posto all'edificio di una grande banca. Dall'alto del suo piedistallo, slretlo tra le baracche 
degli operai, le ruspe e i bulldozer, il sommo Goethe assiste all'ennesimo sventramento 

IL CONVEGNO ALL'ACCADEMIA DEI LINCEI 

Copernico e la cosmologia moderna 
Dalla fondazione della scienza della natura alle piu recenli scoperfe — Una metodologia che mantiene la 
sua validifa anche per gli odiemi studi suH'origine del sisfema solare, della Terra e dell'uomo sfesso 

Si e concluso in questi gior-
ni a Roma un convegno in- , 
ternazionale su « Copernico e | 
la cosmologia moderna». in- l 
detto dall'Accademia Naziona- J 
le dei Lincei in occasione del
le celebrazioni del quinto cen- j 
tenario della nascita del gran- ! 
de astronomo polacco che per j 
primo ipotizzo un sistema pla- j 
netario il cui centro era rap-
presentato dal Sole. 

Prima di Copernico infatti 
I'universo era immaginato co
me una rigida sfera che gi-
rava intomo ad un centro fis-
so costituito dalla Terra. Su 
questa sfera si trovavano. co
me punti di fuoco. le stelle 
fisse, stabili nelle loro relati
ve posizioni; entro di essa si 
liensava esistessero altre sfe-
re piu piccole, anch'esse in-
centrate sulla Terra, il cut 
moto avrebbe guidato il Sole 
e gli altri pianeti nelle loro 
rivoluzioni attorno a? slobo. 
Solo verso la fine del Rina-
scimento. per lo sviluppo eco
nomico. sociale. culturale rag-
giunto in questa epoca. matu
re Tesigenza di dati astrono
mic! piu esatti. 

Nicol6 Copernico nacque a 
Torun. in Polonia, 11 19 feb
braio 1473: rimasto orfano di 
padre a 12 anni. fu adottato 
da uno zio materno che come 
canonico di Frombork aveva 
raggiunto anche una impor-
tante posizlone politica. Que
sti educo Copernico per far-
ne 11 proprio successore. Per-
ci6 gli fece frequentare lTJnl-
versitA dl Cracovia, importan-
te centro culturale In cui em 

una fiorente scuola di mate-
matica ed astronomia, e poi lo 
mando in Italia a perfc/tona-
re i suoi studi per non meno 
di dieci anni presso le Uni-
versita di Bologna. Padova, 
Roma. Ferrara. dove Coper-
rnco approrondi il greco, la 
matematica. la legge, l'astro-
nomia. Questi studi. cosi va-
sti ed aperti. lo portarono al 
conf ronto tra le teorie antiche 
e moderne. Ritornato a From
bork. egli vi ricopri le cariche 
di canonico e di amministra-
tore generale, e continud le 
sue ricerche nei cam pi della 
matematica e deU'astronomia-
Fu attraverso calcoli mate-
matici che arrivo a formula-
re quella fondamentale teoria 
cosmologica che assegnava 
alia Terra una posizione se-
condaria rispetto al Sole. 

Come hanno posto in evi-
denza in questo convegno il 
professor Garin ed il profes
sor Rosen, il pensiero scien-
tifico del Rinascimento italia-
no. i contatti e gli scambi di 
opinioni avuti con l'astrono-
mo Scipione Del Ferro e con 
il matematico Domenico Ma
ria Novara furono determi
nant! nella formazione del 
grande scienzialo soprattutto 
dal punto di vista metodo'.o-
gico II prof. Cimino, analiz-
•/vndo 5I1 scritti d" Coperni-o. 
ha notato che, nella formula-
zlone delle sue teorie Coper
nico parti da concetti noti per 
sviluppare ipotesl originali, 
cercando di non rinunziare a 
quanto e'era ancora dl valido 
nelle precedent! teorie, non 
sfuggendo, ma anzi cercando 

il confronto con esse convinto 
della bonta delle proprie idee. 
a Solo la matematica pud for-
nire a chiunque una cono-
scenza sicura ed incrollabile ». 
ed c su»»a txisa di r.^oioii cr.-
teri matematici che si fonda 
la « rivoluzione copernicana ». 

Legati alia cosmologia tole-
maica. filosofi e teologi, cat-
tolici e luterani, con dramma-
tici contrast! respinsero la 
teoria eliocentrica. ma era or
mai aperto il cammino che 
portava dalla filosofia della 
natura alia scienza della na
tura, alia fine della tradizio-
ne arLstotelico-tolemaica ed 
aU'apertura di nuovi orizzon-
ti per la cosmologia Dopo la 
rivoluzione copernicana — ha 
detto il prof. Gratton — di-
venne concettualmente sem-
plice compiere i passi succes-
sivi attribuendo al Sole una 
posizione periferica nella ga-
lassia ed alia galassia una po
sizione indifferente nei mondo 
delle galassie. Ma il cammi
no dell'astronomia sperimen-
tale fu pero assai complesso: 
solo nei 1728 James Bradley 
ottenne la prova del moto del
la Terra, e appena nei 1920 
Harlow Shapley pote provare 
che il Sole occupa nella no
stra - galassia una posizione 
periferica, mentre le forme e 
le dimension! di questo si
stema galattico divengono 
chiare solo neU'immediato 
dopoguerra per mezzo delle 
osservazioni radioastronomi-
chc. 

Tali scopcrte vanno certa-
mente al di la del pensiero di 
Copernico; nrn fu certo 1* sua 

ipotesi e la sua intuizione che 
determinarono il logico svilup
po di questa branca delle 
scienze. Tuiti i pr.ncipi cu-
pemicani ebbero sempre un 
ruolo fondamentale nei campo 
della moderna cosmologia, 
dalle scoperte di Galileo, al-
l'opera di Keplero e di New
ton, all'attuale concezione del-
i'universo. L'interesse fonda
mentale verso il quale sono 
oggi onentati gli studi in que
sto campo non e tanto com-
prenderc come e costituito lo 
jnivjrso che c. cuvonda. an
che se alio stato attuale delle 
nostre conoscenze le osserva
zioni astronomiche hanno po
sto In evidenza la problemati-
ca di corpi celesti. nuclei ga-
lattici e quasar le cui pro-
prieta sfuggono alle leggi fisi-
che note, ma piuttosto com-
prendere perche I'universo e 
cosi. in base a quale processo 
di selezione naturale si e giun-
ti a questo equilibrio per il 
quale solo ben ordinati siste-
mi possono soprawivere ed 
evitare mutue perturbazioni. 

Esistono oggi in astronomia 
— ha detto il prof. Colombo — 
luci ed ombre sulla struttura 
dinamica del sistema solare, 
che si cTca rti inteer.ire 
ancora seguendo la metodolo
gia copernicana: ricercando 
simmetrie, l'ordine matemati
co dei sistemi, strutture geo-
metriche ed armonie univer
sal! che spieghino l'origlne del 
nostro sistema solare, della 
Terra su cui I'uomo vive, del
l'uomo stesso. 

Laura Chiffi 

del « Centre Beaubourg », un 
complesso culturale che ha in 
Robert Bordaz. ex-direttore 
dell'ORTF incaricato della cli-
re/ione dell'impresa, puo solo 
soddisfare i « desideri » del 
Preside-nte. 

II « Centre » sorgera, appun
to, al plateau Beaubourg, nei 
pressi della Chiesa St-Merri. 
Secondo Robert Bordaz. il 
quale, non diiuentichiamolo. 
lavora per esaudire il «de-
siderio » del Presidente, « non 
sar«i una semplice giustappo-
sixione di attivita diverse, ma 
uno dei piu grandi centri cul
tural! integrati esistenti al 
mondo, e questo misto di at
tivita diverse e senza alcun 
dubbio uno dei suoi demen
ti motori ». Beaubourg, nella 
idea dei suoi promotori, vor-
rebbe essere una risposta agli 
interrogativi the si pongono 
i giovani oggi, «x sul senso che 
conviene dare alia vita »; ma. 
inlanto. i giovani, proprio in 
questi ultimi tempi, hanno 
fatto sentire forte la loro vo 
ce a Place de la Bastille e 
altrove. II «.Centre Beaubourg* 
o, come gia viene chiamato. 
i! « museo - Pompidou ». vie
ne presentato come un « luo-
go privilegiato» nei centro 
della capitale, dove si puo 
« bighellonare ». soddisfare le 
proprie «curiosita » intellet
tuali, lontani dal traffico (le 
vetture circoleranno nei sot-
tosuolo). 

In questo « Centro ». avran-
no accoglienza biblioteche, 
tutte le esperienze nei cam
po delle arti plastiche. figu
rative e delle ricerche acu-
stiche: creazioni musicali. ogni 
forma di spettacolo. quello 
tradizionale e il cosiddetto 
« diverso ». Inoltre. la Bibl'.i-
teca. che sara. progressiva-
mente. automatizzata. sarii in 
grado per il 1980. con i suoi 
«ordinatori». di esaudire 
qualsiasi richiesta dei letto 
ri. II < Centro ». poi. secondo 
quanto assicura Bordaz. deve 
fornire un orientamento alia 
produzione industriale men
tre l'unita operativa del «. Cen
tro » sarebbe assicurata dal
la partecipazione dei rappre-
sentanti di tutti i «diparti-
menti » (biblioteca. museo. ar
te contemporanea): un orga-
nismo, poi, di « decisione col-
legiale» dovrebbe rispetta-
re < l'originalita e la vita del
le differenti ricerche ». Alia 
fine del 1975. quando Robert 
Bordaz. che agisce sotto la 
tutela del ministero degli Af-
fan* culturali e del ministro 
della Educazione nazionale, 
portera a compimento Fops-
ra intrapresa, vedremo di co 
sa si tratta. 

I favori 
agli speculatoYi 

Nella serie de: progetti di 
nuove strutture sociali, la sa-
la del Teatro di Palazzo Chail-
lot diventera un « Iuogo di 
animazione ». un grande « cen
tro culturale pluridisciplinare 
aperto al pubblico piu largo 
e piu vario». dotato di una 
struttura spaziale dove sara 
possibile allestire qualsiasi 
opera o genere di spettaco
lo. secondo le tecniche usate 
in un moderno studio tele-
visivo. Al nuovo direttore. 
Jack Lang, il compito di far 
rinascere la sala del Teatro 
di Chaillot, dove agi meravi-
gliosamente. per tanti anni. 
Jean Vilar e il suo < Thea
tre National Populaire ^. tra-
sferito, ora, a Villeurbanne 
e affidato ai registi Roger 
Planchon. Patrice Chereau e 
Robert Gilbert. 

Recente e poi la notizia che 
il Palazzo d'Orsay, sul Lun-
gosenna A. France (una vec-
chia costruzione opera di Vic
tor Laloux, un architetto che 
aveva una spiccata predilezio-
ne per lo stile monumenta 
le romano) attraverso il Pont 
Royal, che lo collega alia 
riva destra della Senna, di-
verra una estensione del Lou
vre. Infatti. il ministro degli 
Affari Culturali. Jacques Du-
hamel. prima del suo ritiro 
dalla compagine go\ernativa. 
ha firmato il decreto che iscri-
Vf la stazione e il Palazzo 
d'Orsay nell'invcntario supple-
mentare dei monument! stori 
ci. Gia si dice che in questo 
vecchio edificio verra allesti-
t« il museo della pittura im-
pressionista. oggi costretto nei 
Iocali angusti del Jeu de Pau-

me. all'entrata dei giardini del
le Tuileries. 

Questi. nelle linee generali. 
i piu importanti < cambia
menti » nelle attrezzature del 
centro storico della capitale 
francese. Intanto. dal marzo 
del 1968. anno della prima 
presentazione. il piano con 
duttore di sviluppo urbanisti
co e stato. ancora una volta. 
< riveduto e corretto ». pre-
servaniVo alia capitale france
se la funzione residenziale nei 
la sua tmportanza storica e 
nella sua diversita. Natural-
mente, questo piano ha subito 
i contraccolpi delle periodiche 
crisi (leggi: < scandaii >) veri-
ficatesi in questi ultimi an
ni: rEsposizjone c 72 >. l'affa
re delle torn della Defense. 
della Villette. ecc. 

Ma qual e il senso di que

sti « cambiamenti > nei qua
dro della sistemazione urba-
nistica di Parigi? Una prima 
risposta e tutta da trovare 
neH'ambi/.ione. da parte degli 
uomini del regime, di far pas-
sare l'attuale periodo storico 
come « epoca di Pompidou ». 

L'equipe dei tecnocrati golli-
sti. in questi anni di potere 
pressoche incontrastato, h a 
operato in maniera da accre-
ditare una politica culturale 
in fun/.ione del prestigio per
sonale del presidente, cosi co
me egli. talvolta direttamen-
te. .sollecita. Ala, in questo 
piano, accanto alle iniziative 
culturali di grande respiro. 
restano in buona evidenza. e 
spesso in stridente contrasto, 
i favori accordati alia specu-
la/ione del grande capitale, 
specula/.ione the viene eviden-
ziata proprio dalla cosiddetta 
politica « du territoire et de 
ramenagement». Tant'e die. 
non per caso, numerosi casi 
di corruzione hanno un |K)' 
inquinato questo disegno 
« grandioso » di rinascita cul
turale o pompidoliana che dir 
s; voglia. Sono tristi «affai
res », che il regime, tutto som-
mato. ha mostrato di saper 
assorbire. (II potere gollista 
bada a soddisfare gli interes
si capitalistic! e. tramite 1' 
EPAD. un organismo antide-
mocratico per la sua compo-
sizione. ha spodestato le as-
semblee elette della responsa-
bilita effettiva dell'urbani-
stica). 

In questo quadro. alia cul
tura e assegnato un compito 
prevalentemente di contorno, 
tecnicistico. non promoziona-
le: per cui, ad uno sforzo. 
senz'altro notevole. di intra
presa non si affianca un'egua-
le volonta politica per quan
to riguarda il soddisfacimen-
to dei bisogni culturali dei 
vari « arrondissements » pari-
gini. E cio non avviene a ca
so. I « fedeli » collaboratori 
del regime, non sono che bu-
rocrati di carriera, ex-funzio-
nari di Stato. solerti nell'ese-
guire gli ordini del Generale. 
prima, del suo delfino. oggi. 
Sono dei « tecnici » cui deve 
competere solo la perfetta ese-
cuzione dell'enfreprise, men
tre, come 6 noto, la direzio-
ne resta altrove. 

• Cosi. la politica dell'«orga-
nizzazione del territorio», se 
riconosce meglio le esigenze 
sociali di una elite borghese. 
misconosce sempre piu i bi
sogni di vaste comunita di 
cittadini e di lavoratori della 
banlieue parigina. II tutto an
che fra non infrequenti con-
trasti di potere nei seno della 
vecchia maggioranza governa-
tiva: contrasti. cui sono se-
guiti episodi non proprio edifi-
canti e che hanno avuto epi-
logo nelle aule dei tribunal!* 
anche se con l'aiuto di una 
fitta rete d'omerta. gli uo
mini del regime, malgrado al-
cune coraggiose campagne di 
stampa. sono riusciti a cavar-
si d'impaccio. 

Quest! contrasti. come e ri-
saputo. sono emersi pure in 
occasione della recente cam-
pagna elettorale, dove la fre-
nesia propagandistica degli uo
mini del regime ha messo di 
piu a nudo la tendenza auto-
ritaria. falsamente aperta al 
« nuovo >. di ogni intervento 
governativo in campo cultu
rale; e la «ser ra ta» dei 
tcatri nazionali. dichiarata 
dall'ex ministro Duhamel, ne e 
stata un chiaro esempio. 

A Parigi. come in ogni al-
tra metropoli europea, si par-
la. e si scrive. molto di de
centramento culturale. E' un 
passaggio obbligato. dato il 
tipo di urbanizzazione che or
mai vanno assumendo le gran
di citta. L'esigenza del decen
tramento ha innegabili moti-
vazioni sociali nei modello di 
sviluppo delle citta moderne. 
a Parigi non meno che al
trove. Ma in una metropoli 
come Parigi. appunto. polo di 
attrazione della cultura mon-
dialc. specialmente fra le due 
guerre, il problema del de
centramento non puo essere 
vincolato ad una vieta pra
tica dirigista, anclie se cio 
puo tornare utile agli inte

ressi di jxitere del regime. 
L'emigrazione interna, ma an
cor piu quella esterna, ha 
creato problemi umani che, 
certamente, non possono es
sere risolti con l'inaugurazione 
di qualche museo in piu. Dal 
'G8 almeno, si fa un gran 
parlare. in Francia, della ne-
tessita di « changer la vie ». 
Le forze |K)|K)lari lottano per 
ottenere migliori condizioni di 
vita: i francesi vogliono es
sere certi che la loro esi
stenza abbia un senso nuovo, 
dove non sia piu possibile che. 
in mime di una dispendiosa 
politica di « grandeur ». i di-
ritti di chi lavora vengano 
brutalmente sacrificati. 

In tutti questi anni. la po 
litica culturale del regime ha 
avuto la tendenza non a fa 
vorire le iniziative autonome 
delle varie « case della cul
tura x. e « centri di animazio
ne drammatica». ma a pri-
vilegiare istituzioni culturali 
di comodo. fedeli ad un certo 
disegno di restaurazione ideo
logica. Certo, il bilancio an-
nuale (appena l'l per cento 
lo scorso anno) del ministero 
degli Affari culturali non con 
sente di rispettare gli imp 
gni presi. 

La logica 
dei tecnocrati 
Presso questo ministero ope 

rano due commissioni consul-
tive. Composte di professio-
nisti del teatro. rappresentanti 
sindacali e altre personalita. 
sono incaricate di distribuire 
le sovvenzioni dello Stato sot
to forma di aiuto sia agli « a-
nimatori * sia alia « creazio 
ne». La somma da ripartire 
fra gli « animatori» e di 2.5 
milioni di franchi. Nei 1972. 
sono pervenute al ministero 
centinaia di domande di fi-
nanziamento: dal « Theatre du 
Soleil > sino alia piu oscura 
troupe di militanti. Ma. una 
volta soddisfatte le richieste 
delle grandi compagnie. re
sta poco per gli altri, solo 
elemosine. Se poi si aggiunge 
che il ministero si riserva il 
diritto di modificare le per-
centuali fissate dalle commis 
sioni consultive, si avra un 
quadro non certo incoraggian-
te della situazione di disagio 
in cui versano i gruppi cui 
turali indipendenti in Fran
cia: a parte la disparita di 
intervento dello Stato. fra le 
iniziative teatrali sovvenzio-
nate a Parigi e quelle in pro 
vincia. Questa disparita de-
termina una eterogeneita ne
gli orientamenti, nelle ten-
denze. nelle scelte. 

II gruppo dirigente gollista. 
piu che alle nuove prospet-
tive culturali di una nazione 
dalle luminose tradizioni sto-
riche. ha sempre creduto nel
la canalizzazione delle risorse 
creative verso lo sviluppo del-
l'iniziativa privata, togliendo 
alia ricerca autonomia e po
tere di direzione. In questa 
precisa azione di sostegno del
le grandi societa multinazio-
nali, il regime si e solo preoc-
cupato di darsi una facade 
di prestigio, non badando a 
spese. Ma sulle < buone in-
tenzioni » degli uomini del re 
gime verso i problemi della 
cultura, in Francia ha sem
pre prevalso la ferrea logica 
del tecnocraticismo piu spinto. 
Da qui, la situazione di stasi 
in cui versa la ricerca in 
Francia, la mortificant* po
litica di decentramento cultu 
rale, inquinata. soprattutto. da 
una tendenza dirigista che di 
fronte alle manifestazioni du 
different (del c diverso », cioe) 
ha spesso. e senza scrupoli. 
fatto valere l'arma del ricatto 
economico. oltre che ideolo-
gico. 

Ma. e risaputo. la vocaaione 
al « prestigioso > non e nata 
oggi. ma con 1'avvento al po 
tere di De Gaulle. Su quella 
linea di c grandeur >. oggi 
Georges Pompidou, ex - ban-
chiere, ex - Ietterato. vorrebbe 
lasciare al secolo la sua « ge 
niale > impronta. 

Nino Romeo 
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SECCHIA 
II Partito comunista italiano e la 
guerra di Liberazione (1943-1945) 
L'8 settembre, la lotta contro Tattesismo, 
la svolta di Salerno, la mancata insurrezio 
ne di Roma, i problemi della guerra, del 
l'unita: una documentazione inedita, uni 
ca per tutti gli antifascisti di ieri e di oggi. 


