
1 ' U n i t d / tabate 30 glugno 1973 PAG. 3 / comment i e attualita 

II significato dell'apertura delta grande collezione vaticana 

LA CHIESA ~~ 
E L'ARTE MODERNA 

Un atfo che segna una svolfa: opere che ieri furono bollafe come«sconce»e« bla-
rfeme* sono oggi accolte con rispetfo e profezione; nella ricerca di una religiosila 
perdufa si riscoprono forme che porfano confenuti umani, laici, sociali, rivoluzionari 

L'apertura, sabato 23 giu-
gno, con un discorso dram-
matico e innovatore di Pao
lo VI, della collezione d'Ar-
te Religiosa Moderna del 
Vaticano e un fatto cultu-
rale che segna una svolta 
nei rapporti della Chiesa 
cattolica con l'arte e gli ar-
tisti moderni e non soltan-
to l'apertura di una nuova, 
importante galleria di livel-
lo internazionale. 

Si «comincia» con 55 sa
le, 250 pittori e scultori e 
circa 700 opere tutte rac-
colte per donazioni con un 
complesso e sottile lavoro 
politico, culturale e organiz-
zativo di cui e stato anima
tors monsignore Giovanni 
Fallani, presidente della 
pontificia commissione per 
l'arte sacra e che ha avuto 
la sua parte nella rottura 
dell'immobilismo reazionario 
dei predecessori. 

La collezione e unica, in 
Italia; non e affatto limita-
ta alle opere religiose e 
quelle religiose lo sono in 
modo cosl particolare che 
una penetrante « puzza » di 
zolfo aleggia assieme all'o-
dore delle sale a nuovo: 
quella « puzza > di zolfo di 
cui, recentemente, proprio 
il Papa ha parlato con an
goscia. Questa collezione del 
valore iniziale di circa 5 mi-

liardi di lire, si inserisce 
tra lo grandi collezioni in-
ternazionali d'arte moderna, 
francesi, americane, svizze-
re. tedesche, sovietiche, in-
glesi, olandesi. Quelle sta-
tali italiane non esistono e 
non c'e nessuna volonta go-
vernativa di formarle. Di 
qui la funzione pilota che, 
di colpo, viene assunta dal-
la collezione vaticana nel-
1'informazione e nella for-
mazione degli artisti e del 
pubblico. 

La svolta che si coglie 
nella collezione e nelle pa
role di Paolo VI e una con-
seguenza del Concilio Vati
cano II e della sostanziale 
apertura al mondo moderno 
falta da Papa Giovanni 
XXIII: Questo rimettere pro-
fonde radici nell'esperienza 
dell'arte moderna e segnato 
ufTicialmente da alcune tap-
pe. « Noi abbiamo bisogno 
di voi... voi che rendete ac
cessible e comprensibile il 
mondo dello spirito», dice 
Paolo VI celebrando, nel 
1964, la messa degli artisti 
nella Cappella Sistina; e, 
nel 1964, viene aperta la 
monumentale Porta della 
Morte di Giacomo Manzu, 
eseguita su commissione di 
Giovanni XXIII per S. Pie-
tro. 

Stima deli'artista 
e angoscia autocritica 

Chi volesse, poi, curiosa-
re in successivi interventi 
di Paolo VI e in certi scrit-
ti di monsignore Giovanni 
Fallani (nella rivista « Arte 
e fede» e nel volume 
< Orientamenti dell'arte sa
cra dopo il Vaticano II > 
edito nel 1969) vi ritrovera 
una complessita di argomen-
tazioni che mirano a una 
nuova finalita cristiana del
l'arte moderna proprio par-
tendo dalla coscienza della 
crisi radicale dei rapporti 
tra arte moderna e Chiesa, 
tra arte moderna e reli-
gione. 

Cadono, ad esempio, tan* 
te barriere tra il figurativo 
e l'astratto; la deformazio-
ne, prima respinta, viene 
ricondotta al dolore e al 
dramma dell' esperienza u-
mana moderna, esistenziale 
e sociale. Tra i caratteri po-
sitivi, un tempo schematiz-
zati nell'uso conservatore e 
reazionario della rinascimen-
tale bellezza, si portano la 
verita, la semplicita, la mo-
dernita, la funzione didasca-
lica, la contemplazione. 

L'arte moderna non la si 
attacca phi come ai tempi 
di Pio XI e di Pio XII an-
che nella consapevolezza 
che una distinta arte sacra 
in seno all'esperienza del
l'arte moderna ha finito per 
costituire una pseudo-arte 
rappresentativa senza pote-
re di espressione e di comu-
nicazione, lontana e separa
ta dai bisogni e dalle spe-
ranze umane e popolari. Con 
le sue parole ultime, Paolo 
VI ha bruciato inolte incer-
tezze, anche perche era ar-
rivata a buon fine la grande 
operazione culturale awiata 
al principio degli anni sessan-
ta; e sono parole che un 

Papa non diceva da centi-
naia di anni. 

Dice chiaramente Paolo 
VI nel discorso che e stato 
distribuito nel testo integra-
le: «...non e vero, a noi 
sembra, che i criteri diret-
tivi dell'arte contemporanea 
siano segnati soltanto dalla 
impronta della follia, della 
passionalita, deH'astrattismo 
puramente cerebrale e arbi-
trario; si, l'Artista moderno 
e soggettivo, cerca piu in se 
stesso, che fuori di se, i 
motivi dell'opera sua, ma 
proprio per questo e spesso 
eminentemente umano e al-
tamente apprezzabile ». 

Tale nuova stima deli'arti
sta (la maiuscola e del Papa) 
si unisce a un'angoscia auto
critica, fitta di interrogativi 
drammatici e che si possono 
sintetizzare in queste parole: 
«...1'Arte religiosa e frutto 
d'altra ed ormai sorpassata 
stagione dello spirito uma
no, owero e e pud esserlo 
anche di questa nostra mo
derna stagione, ove la ra-
dice religiosa sembra aver 
perduto tanto della sua ma-
gica virtu ispiratrice? For-
mulando questa domanda 
noi sceglievamo... il criterio 
direttivo, che poi ha presie-
duto alia composizione del
la collezione, che ora stiamo 
per inaugurare; e cioe: noi 
ora intendiamo occuparci 
delle espressioni artistiche, 
dalle quali tacitamente (il 
corsivo e nostio; ndr) tra-
spare, o palesemente si af-
ferma un riferimento, una 
intenzione, un soggetto re-
ligioso, liberamente conce-
pito dall'Artista, e lasciamo 
da parte di proposito le 
opere, che pur dall'Arte 
prendono nome e ispirazio-
ne, ma che decisamente sa-
cre si chiamano, perche de-
stinate e qualificate per il 
culto sacro». 

Una rassegna documentaria 
della societa e dell'uomo 

Quanto alia nuova, formi-
dabile collezione, se ne chia-
risce la funzione: « ...ha per 
ora una pretesa dominante, 
quella d'essere documenta
ria. Documentaria, ancor piu 
dell'Arte, dell'Artista mo
derno, il quale e Profeta e 
Poeta, a suo modo, dell'uo-
mo d'oggi, della sua menla-
lita, della societa moderna; 
e se la presente documen-
tazione artistica nostra ci 
attesta che i valori religio-
si vi sono liberamente e fe-
licemente espressi, noi sia-
mo felici e pieni di spcran-
za. Forse, non tulti i visita-
tori condivideranno egual-
mente la nostra felicita, ma 
tutti la speranza, si >. 

Va colmando dunque, o 
tentando di colmare, la Chie
sa cattolica, sia la separa-
zione sia 1'cstraneita da tut-
to il corso dell'arte moder
na alia ricerca di una reli
giosity perduta proprio con 
la separazione dai grandi 
bisogni, dalle grandi sofle-
renze e dalle grandi speran-
ze moderne delle masse u-
mane. Certo, e sensazionale 
la presenza, qui, di alcuni 
artisti, un Francis Bacon ad 
esempio pittore orrido, vio-
lento e blasfemo di Papi co
me figure del potere. 

II senso deU'operazione 
culturale falta dalla Chie-
m cattolica, lulla linea del 

Concilio Vaticano II, puo 
essere dato dall'esposizione 
di un ritratto come questo 
di Papa Innocenzo X da Ve
lasquez, che sta vicino, an-
gosciata immagine, alle im-
magini rivoluzionarie dei 
messicani Orozco, Siqueiros 
e Rivera. E gli esempi po~ 
trebbero continuare, in un 
continuo rinvenimento di 
soggetti religiosi nei quali 
le forme portano dei conte-
nuti umani sociali laici, con-
testatori, rivoluzionari o an
che di terribile, individuate 
sofferenza. O si potrebbero 
portare innumerevoli esem
pi di immagini nelle quali 
la laicita impressionista, e-
spressionisla fauve, cubista, 
futurista, ecc. della vita 
quotidiana e degli oggetti 
della costruzione umana con-
sapevole e terrestre e Tu
nica religiosita che abbia 
preso forma. O ancora esem
pi di immagini « religiose » 
che nelle forme angoscia-
te, come in quelle del Mise
rere di Rouault, sono con-
danna e monito della tran-
quillita della Chiesa. Ma e 
una ricerca, questa, che si 
dovra fare quando le sale 
saranno aperte a tutto il 
pubblico. 

Qui, a illuminazione e 
memoria di come e quanto 
gli artisti abbiano vissuto 
•ocialmente, non foltwto 

formalmente la esperienza 
dell'arte moderna, vogliamo 
ricordare due esempi emble
matic! di quella che e sta-
ta, anche in anni recenti, la 
battaglia per l'arte moder
na e sostanzialmente la po-
sizione della Chiesa di Ro
ma, anche perche meglio si 
valuti la svolta della Chie
sa stessa e si possa riflet-
tere sulle possibili conse-
guenze. 

Papa Pio XI, in un di
scorso del 28 ottobre 1932, 
per l'occasione dell'inaugu-
razione della nuova Pinaco-
teca Vaticana, distinguendo 
novita da progresso afferma-
va, con parole allora conso-
nanti a quelle dei fascisti. 
che troppo spesso «questi 
pretesi nuovi sono sincera-
mente, quando non anche 
sconciamente, brutti » e di-
pingono e scolpiscono dan-
do luogo a < figurazioni, o, 
piu veramente detto, a de-
formazioni, alle quali yien 
meno la stessa tanto ricer-
cata novita, troppo somi-
gliando a certe figurazioni 
che si trovano nei mano-
scritti del piu tenebroso 
Medioevo, quando si eran 
perdute nel ciclone barba-
rico le buone tradizioni an-
tiche ed ancora non appari-
va un barlume di rinascen-
za». 

Che tipo di rinascenza 
fosse allora in atto in Ita
lia tutti sanno; e da che 
parte stesse il Medioevo lo 
si puo illustrare, per le co
se dell'arte moderna, ricor-
dando la severissima censu-
ra dell'autorita ecclesiastica 
di Bergamo nei confronti 
del Premio Bergamo, nel 
1942, dove erano esposte 
molte «deformazioni » e, in 
particolare, quella Crocifis-
sione di Renato Guttuso che 
preti e credenti vennero 
diffidati dal vedere. Nel 
< grave scandalo anticristia-
no >, monsignore Celso Co-
stantini, allora presidente 
della pontificia commissio
ne d'arte sacra, nei «bal-
bettii» e nei « gridi scom-
posti > come erano definite 
le opere nuove, che oggi si 
accolgono con rispetto e 
protezione, indicava la pit-
tura < assolutamente blasfe-
ma > di Guttuso: «...Qui non 
e rappresentata la "divina 
catastrofe" del Golgota... 
Qui non e neppure rappre
sentata la profonda umani-
ta della grande tragedia: 
qui e un baccanale orgiasti-
co di figure e di colori, con 
una donna ignuda che pro-
tende le braccia verso Cri-
sto: tutto cio oltraggia nel 
modo piu crudo e villano 
la nostra fede. la-fede d'lta-
lia, la fede di tanta parte 
dell' umanita... II pittore 
non si sarebbe permesso 
certamente di rappresentare 
in modo caricaturale e cl-
traggioso un episodio delle 
guerre del Risorgimento ita-
liano; ne, mai, la giuria a-
vrebbe premiato una scon-
cezza che, per pretese ricer-
che coloristiche avesse of-
feso il sentimento degli ita-
liani >. L'insinuazione poli-
tica era fatta, perche la co-
gliesse quel Farinacci che 
vagheggiava in Italia una 
mostra fascista dell'< arte 
degenerata > sul tipo di 
quella fatta dai nazisti a 
Monaco, nel 1937. 

Ora, in Vaticano, e espo-
sta, tra le centinaia di ope
re un'altra Crocifissione, di-
pinta da Aligi Sassu nel 
1942-'43, diversa stilistica-
mente da quella di Guttuso 
ma nata da idee simili che 
furono espressione della Re-
sistenza antifascista della 
nostra arte e del nostro po-
polo. Non e a caso che quel
la Resistenza portasse allo
ra la religiosita oltreche la 
verita della tragedia e lo 
spirito dell'uomo combatten-
te e costruttivo. La presen
za, qui, del capolavoro di 
Sassu, cosi come quella di 
tanti altri, e un segno im
portante del diverso atteg-
giamento della Chiesa cat
tolica nelle question! del
l'arte moderna. La Chiesa 
ora registra cid che le ri-
cerche laiche e marxiste 
hanno concretamente fatto: 
sara il corso slesso delle 
nuove vicende a dirci se 
si tratta di una registrazio-
ne a livello di museo, pure 
grande e in Italia unico, 
oppure, come e auspicabile, 
di un'immissione di fre-
sche energie creatrici cri-
stiane neU'esperienza del
l'arte moderna, capaci di ve-
rificare, nel dialogo e nel-
1'emulazione con l'esperien-
za marxista, la validita del
le ricerche dell'arte moder
na in relazione agli antichi, 
insoddisfatti e nuovi biso
gni delle grandi masse uma
ne. 

Darie Miucchi 

LA SPECULAZIONE EDILIZIA NELL'EUROPA OCCIDENT ALE 

Le capitali malate 
II coro-alloggi, la penuria di case, la corsa alio sfruttamento delle aree, i protessi di espulsione dei ceti popolari dal 
centri storici sono fenomeni che oggi si manifestano in molti Paesi, dalla Francia alia Repubblica Federale Tedesca - Le 
metropoli al limite della saturazione - L'allarme per Parigi lanciato da una commissione di studio sui problemi della citta 

PARIGI — Le « torri » vicino al ministero della Difesa 

I problemi della casa, del 
caroalloggi, della penuria 
delle abitazioni, della corsa 
vertiginosa all'accaparramen-
to e alio sfruttamento delle 
aree, di una massa di inven-
duto che si accompagna ad 
una carenza di alloggi econo-
mici, dei processi di espulsio
ne dalle zone centrali degli 
strati piii popolari della po-
polazione, della progressiva 
paralisi fino alio c scoppio » 
delle maggiori citta — prfme 
jra tutte le capitali — stanno 
esplodendo in questo momen-
to in quasi tutti i paesi del-
I'Europa del MEC; e con ma-
nifestazioni che mettono in ri-
lievo quanto vi sia di comune 
in questo campo nei paesi a 
sistema capitalistwo. 

In Francia gli scandali im-
mobiliari a ripetizione hanno 
contrassegnato I'anno prece-
dente le elezioni del marzo 
scorso, chiamando in causa 
ministri e parlamentari della 
maggioranza goUista e Jacen-
do intravvedere un giro di In-
teressi — dietro al mal costu
me politico che Jorse sono 
ancora bene da analizzare 
(basta ricordare il caso del 
deputato UDR Rives-Henrys, 
e I'altro legato al nome di Ga
briel Aranda). 

Dibattito 
a Londra 

In Inghilterra, nelle recen
ti elezioni svoltesi a meta 
aprile per il rinnovo dell'am-
ministrazione centrale della 
contea di Londra, le questio-
ni della casa, dei servizi, del 
costo degli affitti, dello svi-
luppo della capitale sono sta
te al centra della campagna 
elettorale, contribuendo al ro-
vesciamento delle posizioni e 
favorendo la vittoria del par-
tito laburista dopo sei anni di 
governo tory. In un opuscolo 
di propaganda rivolto agli 
elettori, U leader della Usta 
di opposizione, sir Reg Good
win, sottolineava come vi fos-
sero attualmente a Londra 
« un milione 8i persone senza 
una casa o prive di un al-
loggio decente i. mentre sono 
circa 150 000 le case da af-
fittare che rimangono vuote. 

A Vienna, it 2 giugno scorso, 
il sindaco di quella citta, Fe
lix SlavUc, rassegnava le di-
mlssioni dopo che un referen
dum popolare aveva clamoro-
samente bocciato un suo pro-
getto di far costruire un nuo
vo istituto scientifico univer-
sitario dove & ora uno dei 
piu bet parchi cittadini, lo 
Sternwartepark. 

Discutibile iniziativa dei responsabili delle scuole materne milanesi 

I bambini schedati 
Un'operazione fiscale che non ha nulla a che vedere con una rilevazione di elementi 
funzionali all'insieme del processo educativo - A quali condizioni e utilizzabile i l siste
ma della « scheda » - I piu recenti risultati nel campo della psicologia dell'eta evolutiva 

La psicologia dell'eta. evo
lutiva ha esplorato ed appro-
fondito in maniera slstemati-
ca gli stadi e le tappe dello 
sviluppo jntellettivo, emotivo, 
affettivo della personalita del-
l'individuo. studiosi e ricer-
catori ccme Piaget, Vigotsky, 
Lurija, Zazzo. Gesell. Binet 
hanno dedicate molti lavori 
alia conoscenza delle caratte-
ristiche e delle dinamiche tl-
piche dpi processi di appren-
dinicito ed acquisizione del 
mondo esterno; mentre altri 
ricercatori e studiosi come 
Sigmund Freud. Anna Freud. 
Melanie Klein, Spitz, hanno 
individuate nell'infanzia e nel
le modalita dei rapporti adul-
to-bambino una delle cause 
principali dell'insorgere di fe
nomeni psicopatologici. 

Gli stessi psicologi e ricer
catori si sono preoccupati di 
mettere a fuoco dei metodi di 
indaglne che, nel loro rigore 
scientifico, si prestassero 
magpiormente all'approfondi-
mento delIevconoscenze relati
ve all'evoluzione psicologica 
deirindividuo. ad una loro ve 
rifica e controllo sistematico. 
Dei metodi di ricerca cioe 
che non s; limitassero soltan-
:o a fissare la natura del 
comijortamenti relativi ad 
ogni periodo o fase di svilup
po, presi in considerazione, 
bensl mettessero rosservatore 
nella condizione di compren-
dere le dinamiche, I perche 
di questi comportamenti. 

Le tecniche 
scelte 

All'interno del disegno spe-
rimemale in cui il laborato
ry e costituito dal bambino. 
dal materiale didattico o lu 
dico, dall'apparato tecnologi-
co. variant* i metodi di osser-
vazione, secondo le scuole psi
cologi che, cosl come varia la 
proferenza per 11 clima aocla 
le in cui si sviluppa 1'osser-
vazlone. VI sono delle scuole, 
per esempio, che tramite il 
metodo deH'osservazione indt-
rett* mtUono lotto oantxollo 

il comportamento del bambi
no airinterno di un campo di 
attivita; altre 6cuole invece 
prcferiscono valutare le rea-
zioni coroportamentali del 
bambino di f ronte ad un com-
pito specif i co. Alia stessa 
stregua variano anche le tec-
niche utilizzate per condurre 
avanti la osservazione. 

E* fuori di dubbio che noi 
consideriamo queste cono-
scenze ps'cologiche delle con-
quiste scientifiche di notevole 
portata per la comprensione 
della natura umana, e le me-
todiche e le tecniche utilizza
te nei laboratori delle oppor
tunity per un'estensione su 
larga scala della osservazio-
ne psicologica. Quello che noi 
invece contestiamo radical-
mente, nel momento in cui 
rosservazione scientifica esce 
dal chiuso del Iaboratorio ed 
entra nel vivo della realta di 
tutti i giorni, e l'uso che vien 
fatto della sperimentazione 
psiro!o°rica di massa e le mo 
dalita che vengono messe in 
atto per la sua gestione. 

Quello che e accaduto que-
st'anno a Milano e per molti 
versi una occasione per riflet-
tere sull'uso e sulla gestione 
dell'osservazione psico-peda-
go îca realizzata mediante la 
tecnica delle schede. In que
sta citta infatti la direzione 
centrale delle civiche scuole 
materne ha fomito le inse-
gnanti di una scheda, elabo
rate da un gruppo di psicolo
gi e pedagogisti, con la ri-
chiesta che venisse utilizzata 
per rosservazione del com
portamento del bambino. Una 
volta compilata essa va usa-
ta, nell'intenzione di coloro 
che ltianno proposta, come 
«strumento di rilevazione 
di comportamenti ripetitivi. 
spunto per colloqui e riunioni 
con genitori o incontri col 
persoTiale special izzato; docu-
mento di consultazlone in ca
so di sostituztone deU'educa-
trlce; note per un'eventuale 
presentaxlone del bambino al 
la scuola elementare*. 

Questa lnlalatlva va critic** 
u par DM •arte 41 motivi 

ben precisi. Se infatti l'orien-
tamento dei tecnici era quel
lo di proporre uno schema-
guida per un'indagine di mas
sa suite condizioni psicosocia-
li dcH'infan2ia nelle scuole 
materne milanesi e da rifiu-
tare in blocco il metodo se-
guito. Una tale indagine pre-
suppone la preparazione del 
personale interessato e delle 
fam:glie non solo a raccoglle-
re i dati rlchiesti, ma so-
prattutto. e qui e il punto-
cardine. a capire profonda-
mente le dinamiche evolutive 
del bambino. Per intrapren-
dere un lavoro di questa na
tura sarebbero necessarie del
le educatrici con una prepa
razione professionale comple-
tamente diversa da quella 
consueta. disponibili ad atteg-
giarsi nei confronti del bam
bino con una mentalita da ri
cerca e non come accade nel 
IP attuali condizioni con una 
mentalita ed impostazione 
emotiva assistenziale 

Preparazione 
del personale 

Una ricerca psico-sociale di 
massa (sulla cui opportunita 
si pub anche discutere) che 
voglia realmente contribulre 
alia conoscenza delle condi
zioni dell'universo intero del
la popolazione infantile mila-
nese presuppone quindi un la
voro di preparazione del per
sonale, sia in senso trasrer 
sale che longitudinale, di mol
ti anni. E non ci risulta che 
rassessoratc competente ab
bia espresso questo orienta-
mento. semmai il contraria 
Se invece l'orientamento del 
t»cnlcl era quello di proporre 
realmente una scheda per 
controllare le tappe evolutive 
dell'mfanzia esso e ugualmen-
te da resplngere. Infatti le 
schede nel loro significato piu 
vero ed autentico, che e quel
lo di intcgraxione del materia
le didattico e di sintesi di 
blocchl di lnformazioni disper
se « dlaorganlcne, hanno un 
aUnlfloato aoto r»Ua palfuim 

in cui I'insegnante slngola od 
il grupp6 di insegnanti deci-
dano autonomamente e 6pon-
taneamente di utilizzarle. Per 
concretizzare questa decisione 
esse ricorrono all'ausilio del 
tecnici per studiare assieme 
qua! e il modo migliore (in 
funzione, per esempio, delle 
caratterLstice cultural! dello 
ambiente e del tessuto socia
le) per costruire una scheda 
che contribuisca a sintetizza
re le conoscenze global! sul 
bambino: cosi come ricorrono 
all'ausilio delle famiglie per 
avere una maggiore possibi-
lit4 di inquadrare i processi 
di maturazione psico-affettiva 
all'intemo delta dinamica fa-
miliare. 

Questa scheda cspontanea* 
non pud essere esportata; es
sa fa parte del materiale di
dattico a disposizione deU'in-
segnante; va integrata e con-
frontata con le valutazioni 
espres.se dai genitori del bam
bino. i quali devono accettar-
la; non deve essere trasfor-
mata assolutamente in un do-
cumento ufficiale. Qualslasi 
scheda quindi imposta dall'al-
to e un'operazione fiscale e 
di controllo sull'attivita del-
I'insegnante; al massimo essa 
pud sostituire il cosidetto « re-
gistro di classe*. 

Siamo deiropinione che I re
sponsabili della gestione delle 
scuole materne milanesi con-
tribulrebbero nxaggiormente 
ad affmntare in maniera piu 
adeguata il problema della 
educazlone dell'infanzia tra i 
tre ed 1 sei anni se mettes
sero a disposizione del perso
nale che lavora nelle scuole 
materne dei gruppi di tecnici 
che si occupino non di far 
compilare schede. bensl di in-
tegrare H punto di vista peda-
gbgico con altri punti di vista 
sclent I fici suU'evoluzione psi
cologica del bambino, in mo
do da creare le condizioni per 
11 supemnento del corporatl-
vismo e aettoruUismo che ca-
ratterizzano le attivlU realiz-
sate su questo terreno. 

Giusepp* De Luca 

Nella Germania occidenta-
le, infine, quello della casa e 
di un nuovo regime di rego-
lamentazione dell'uso delle 
aree fabbricabili. d stato uno 
dei tre punti ^fondamentali sul 
quali si $ sviluppato il con-
fronto e lo scontro tra de-
stra e sinistra al recente con-
gresso di Hannover della so-
cialdemocrazia tedesca (gli 
altri due sono stati quello del
le € lir.ee di sviluppo fino al 
1985 » e le proposte di « corn-
pa rtecipazione operaia agli 
utili delle grandi imprese in-
dustriali»). 

Senza aver la pretesa di 
analizzare in modo compiuto 
quali siano le cause e i moti
vi che stanno alia base di un 
fenomeno che investe.oggi tut
ti questi Paesi, tuitavia si 
possono individuare due ele
menti caratterizzanti. Innan-
zilutto i problemi della casa 
cosl come si manifestano ap-
paiono il riflesso dell'avven-
to al potere e del prevale-
re in questi paesi — negli ul-
timi anni — di forze politi-
che e concezioni moderate o 
di destra che hanno decisa
mente operato per ridare fia-
to alia rendita e al capitale 
speculativo: in Inghilterra con 
il governo conservatore sue-
ceduto nel '70 ai laburisti, in 
Francia con Vavvento di De 
Gaulle, nella Repubblica Fe
derale con I'indirizzo parlico-
larmente moderato e «libera
te » che ha caratterizzato la 
azione del governo Brandt nel 
settore della politica econo-
mica. 
II secondo elemento — sul 

piano della identificazione del
le cause ecotiomiche che han
no favorito il processo — ci 
sembra debba essere indivi
duate in uno stretto legamt 
di causa ed effetto tra I'in-
sorgere di questi fenomeni e 
la fine del periodo coloniale. 

11 caso appare particolar-
mente chiaro per la Francia. 
Fino a che aveva avuto a di
sposizione i territori delle co-
lonie, il capitale speculativo 
francese non aveva avuto bi
sogno di lucrare la rendita di 
casa proprig: ne aveva fin 
troppa a disposizione e ben 
piu cospicua nei territori dei 
possedimenti dipendenti, dove 
esso possedeva e sfruttava 
immense tenute, di migliaia 
di eltari di agrumeti e vi-
gneti, pagando ai < fellahim i 
che li lavoravdno poche cen
tinaia di lire al giorno. Ma 
quando con la guerra d'Al-
geria, nel '58, calano le sara-
cinesche sulle colonie, t capi-
tali scacciati sbarcano in pa-
tria ed ottengono imediata-
mente dal nuovo governo De 
Gaulle misure che consentono 
loro di procedere alio sfrutta
mento del territorio naziona-
le. E' dal '58, infatti, che co
mincia in francia la scalata 
ai massicci investlmenti im-
mdbiliari. E' da quell'anno 
che ha inizio I'ascesa vertigi
nosa dei prezzi dei terreni: in 
uno studio pubblicato sulla ri
vista €Economie el Politi
que > del P.C.F. Louis Perce
val documenta come questi 
siano aumentati in questi 
quindici anni di sei, sette e 
perfino nove volte. E' altre-
st in questi anni che si sea-
tena, soprattutto a Parigi, la 
politica dei lavori pubblici su 
larga scala che mettono a 
soqquadro la citta rischiando 
di deturparne irreparabilmen-
te il volto. Un'operazione do
ve gli interessi del capitale 
speculativo si sposano perfet-
tamente con gli obiettivi di 
grandeur e di prestigio 
perseguiti dal regime golli-
sta. 

Vesempio piu. clamoroso e 
Vafjare delle Holies (il nuovo 
supermoderno < quartiere > 
del mattatoio deciso nel '59 
per una spesa preventivata di 
15 miliaria e terminato nel 
TO con un costo effettivo di 
115, per rivelarsi alia fine inu-
tUizzabile e sbagliato nelle 
concezioni tecniche e urbani-
stiche in base alle quali era 
stato concepito). Un altro 
<caso> & lo scandalo delle 

trenta «torri» alte 100 o 200 
metri, sorte in dispregio di 
leggi e regolamenti edilizi; e 
quello del progetto della nuo
va grande « citta finanziaria ^ 
da creare nel centro della ca
pitale varato nel '72 dal mi-
nistro dell'economia e delle 
finanze Giscard d'Estaing 
« per fare di Parigi Ta prima 
fra le piazze f'manziarie d'Eu-
ropa, alia stregua di Londra 
e a confronto con Milano, Zu-
rigo, Francoforte » (« Le Mon
de » del 30 ottobre '72). 

Oggi i nodi di questa politi
ca disastrosa cominciano a 
venire al pettine. Un grido di 
allarme di particolare dram-
maticita d stato lanciato pro
prio in questi giorni da una 
commissione speciale incari-
cata di studiare i problemi di 
Parigi per incarico della Pre-
fetlura della regione parigina 
e della Delegazione per Vas-
setto del territorio. «II de-
clino rapido della capitale — 
si legge nel rapporto — con-
tinuera, i disagi della sua po
polazione si aggraveranno, il 
suo ruolo internazionale sara 
compromesso fino a quando 
essa rassomigliera ad un cer-
vello congestionato da una 
tensione demografica eccessi 
va. Oggi, pensare di porre ri-
paro alia crescita demografi 
ca della regione parigina met-
tendovi soltanto un freno non 
d piu sufficiente, si tratta di 
farla cessare subito e del tut
to*. Per quanto rlguarda il 
centro di Parigi — dice an
cora il rapporlo — « occorre 
arrestare ad ognl costo Vat-
tuale esodo di classi giovani 
e dei ceti sociali piu pot>e-
rf; il numero degli uffici de
ve inoltre assolutamente di-
minulre >. 

Le regole 
dello sviluppo 
La necessita pin urgent*, 

riferisce c Le Monde >, i quel
la di accelerare una politica 
efficace di decentramento, so
prattutto per quanto concerne 
le attivita amministrative. La 
superficie complessiva occu-
pata nella capitale da uffici 
deve diminulre: una tale mi-
sura, sostenuta da un dispo-
sitivo finanziario adeguato e 
dal rispetto effettivo di una 
regolamentazione rigorosa 
dell'uso dei suoli, e* essenzia-
le per poter ricondurre a pro-
porzioni piu ragionevoli il nu
mero di sedi direzionali d'im-
presa e dt servizi nazionali 
amministrativi presenti a Pa
rigi. *Bisogna in sostanza — 
conclude il rapporto — inve-
stire meno soldi per lo svi
luppo, spenderne un po' di piu 
per Vurbanisttca e molti di 
piu per la sistemazione della 
citta: cio significa che biso-
gna cessare di costruire a Pa
rigi come a Detroit; proteg-
gere la citta contro tutti gli 
eccessi, compresi quelli del-
Vautomobile; salvaguardare 
ognuno dei suoi attributi degni 
di rispetto; prumuovere espe-
rimenti architettonici; fare 
posto agli sports, agli aJberi, 
ai fiori ed anche ai bambini». 

Questi propositi hanno pro
vocate una immediate e de-
cisa reazlone da parte del 
prefetto della regione pari
gina, M. Doublet. Bloccare la 
ulteriore espansione della ca
pitale? Mai!, egli ha dichia-
rato. In nome della grandez-
za della Francia, degli obiet
tivi di politica economica fis-
sati dal governo nazionale, 
degli interessi delle imprese 
private di costruzione e — na-
turalmente — di quelli delle 
masse di lavoratori che ad 
esse sono legate. 71 dibattito. 
dunque, non £ tanto diverso da 
quello in corso anche in Ita
lia: gh interessi in gioco sono 
gli stessi, gli wgomenti por-
tati dai sostenitorl della spe-
culazione, si ripetono, come i 
tranelli polemici con i quali 
si voireVbe disorientare il mo-
vimento di massa e dirottarlo 
dai suoi veri obiettivi. 

Piero Delia Seta 

LEONARDO SCUSCIA 
M I M E COLORE DEL VW0 

froniche e violente, tenere e beffarde, dodici storie 
In cui Sciascia arriva ancora una volta al cuore & 
una sconcertante verita umana. Lire 20Q0. 
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