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Un libro di Orazio Barrese 

La mafia 
e i «complici» 
Cronaca e vasta documentaiione di un fenomeno 
di criminality organizzata che pud essere inteso 
solo nel rapporto con un certo sistema politico 

Impegni precisi, pubblica-
mente assunti, lianno di re-
cente confermato che prima 
dell'estate la lunga, travaglia-
ta vicenda della Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta 
sulla mafia sara flnalmente 
conclusa. In questi anni i co-
munisti lianno dimostrato 
grande senso di responsabili
ta, sempre incalzando perche 
l'indaginc andassc avanti e 
aggredisse — sciogliendolo — 
il vero nodo del problema. Es-
si hanno anche detto che si 
adopereranno ancora • perche 
si possano creare le condizio-
ni per una conclusione unita-
ria dei lavori, che e cosa 
diversa e opposta di una con
clusione unanimistica. Ma non 
e detto che ad un esito uni-
tario dell'inchiesta si possa 
giungere. Tutt'altro, anzi. E 
in questo caso ogni forza po-
litica dovra assumere le pro-
prie responsabilita di fronte 
al Parlamento e di fronte al 
Paese. 

Proprio perche siamo al 
dunque, la documentazione 
eccezionalmente ampia messa 
a disposizione dell'opinione 
pubblica da Orazio Barrese 
col suo libra ancor fresco di 
stampa (I complici - Gli an
ni deU'Antimafia; Feltrinelli 
ed., pp. 340. L. 2.600) consen-
te di ripercorrere utilmente. e 
per rapide sintesi. le vicen-
de che hanno preceduto e poi 
accompagnato gli undici an
ni di lavoro della Commissio-
ne. In questo senso il libro 
guadagna il suo primo meri-
to fornendo con oggettivita 
una messe di elementi contrap-
posti. Intendo da un lato la 
forza, rimpegno. la corenza, 
il coraggio con cui sin dall'im-
mediato dopoguerra (e per 
tanti anni praticamente isola-
ti insieme ai socialisti) i no-
stri compagni. e tra questi in 
prima fila Mommo Li Causi. 
portarono avanti la battaglia 
perche l'iniziativa antimafia 
diventasse un grande proble
ma politico e nazionale. E 
dall'altro la decisione, la pro-
tervia, l'accanimento ma an
che la duttilita con cui sul 
fronte-opposto la DC soprat-
tutto (ma anche altre forze 
ad essa subalterne) si e bat-
tuta prima per negare l'esi-
stenza stessa del problema, 
poi per impedire la costituzio-
ne deU'Antimafia. quindi per 
paralizzarne 1'attivita, e in-
fine per tentare di sterilizzar-
ne le conclusion!. 

E' proprio da questa docu
mentazione che balzano fuori 
con chiarezza la funzionalita 
del supporto di un certo si-

Giancarlo 
Puecher 

commemorate 
aErba 

COMO, 23 dicembre 
II 30° anniversario del sa-

crificio di Giancarlo Puecher, 
prima medaglia d'oro al va
lor militare della Resistenza, 
e stato celebrato oggi con una 
manifestazione unitaria svol-
tasi nella sede municipale di 
Erba alia presenza di parla-
mentari lombardi, esponenti 
della Resistenza e delle for
ze politiche e sindacali, non-
che di numerosa folia. 

Dopo che il sindaco di Er
ba aveva ricordato ii signifi-
cato del martirio del giovane 
partigiano, Tino Casali inter-
venendo a nome del Comita-
to antifascista di Milano ha 
rilevato che la celebrazione 
si traduce in una opportuna 
rivendicazione dello spirito 
della lotta partigiana che at-
traverso una pagina leggen-
daria in cui si sono ritro-
vati uniti lavoratori, contadi-
ni, studenti, professionisti, 
soldati e anche sacerdoti, ha 
inteso assicurare al popolo la 
intangibilita di valori ideali 
come la liberta e la demo-
crazia che vanno difesi di 
fronte al tentativo di instau-
nire la conservazione e di im-
porre la violenza per scar-
dinare le istituzioni democra-
tiche. 

II segretario del Centra 
Puecher di Milano, Cesare 
Grampa, rievocando la figu-
ra di Giancarlo Puecher e 
del padre Giorgio intemato 
e deceduto a Mauthausen, ha 
sottolineato come la Resisten
za e essenzialmente patrimo-
nio di uomini lfberi. 

La manifestazione e prose-
guita a Lambrugo davanti al
ia casa in cui abiUva Gian
carlo Puecher e dove si era-
no costituite le prime forma-
zioni partigiane della Brian-
za, dove ha parlato il vice 
presidente nazionale dell'AN 
PI, Salvatore Donno. 

Tra i presenti alia manife
stazione, per il Senato il se-
natore Calvi e per la Came
ra Ton. Vincenzo Corghi. E-
rano presenti i gonfaloni dei 
Comuni di Milano e di Se-
sto San Giovanni. 

sterna politico (non solo sici-
liano. ovviamente) al sistema 
criminale, lo stretto intrec-
cio tra i due momenti e il 
mutuo interesse a coltivarlo 
con una fitta rete di com
plicity e di interessi, di affa-
ri e di reticenze. Se un ap-
punto marginale va fatto 6 
che nuoce sacrificare una 
chiave oggettiva di quest'in-
treccio di rapporti (le com
plicity, appunto) alia chiave 
forse piu suggestiva ma poli-
ticamente piu fragile, sogget-
tiva: quasi che «i complicb — 
notabili grandi e piccoli. mi-
nistri, assessori, sindaci, se-
gretari di partito, ecc. — a-
gissero per loro conto, in una 
sorta di limbo che ne perso-
nalizzi le responsabilita. 

Ma si tratta di una forza-
tura che flnisce per essere su-
perata dalla stessa sostanza 
del materiale che sollecita an
cora a tre considerazioni. La 
prima riguarda la natura stes
sa. e gli scopi, deU'Antima
fia. Ancora oggi e'e chi ha in
teresse (per rovesciare sul 
Parlamento responsabilita pro-
prie dell'esecutivo), a far per-
durare l'equivoco che la Com-
missione parlamentare potes-
se o addirittura dovesse so-
stituirsi ai normali organi e 
apparati dello Stato. in pri
mo luogo polizia e magistratu-
ra. E' da quest'equivoco che 
nasce, ma solo in parte, l'o-
pinione di una parziale scon-
fitta deU'Antimafia, intesa ad 
esempio come occasione per-
duta. 

La sensa^ione e stata peral-
tro pericolosamente avvalora-
ta daU'esperienza — falli-
mentare — delle speciali misu-
re antimafia adottate ripe-
tutamente (confino di polizia, 
vigilanza speciale, diffida, ri-
tiro di patenti e porto d'ar-
mi) con il duplice e perfet-
tamente coerente risultato di 
non colpire minimamente i 
reali interessi mafiosi, e di 
travolgere invece — spesso 
anche per interessi politici 
antipopolari — migliaia di 
persone che ben spesso non 
avevano nulla a che fare con 
la mafia. Cosi che e potuto 
accadere che al confino sia 
andato il ladro di polli. o an
che il sindacalista scomodo; 
e che non si riesca invece a 
spedirci neanche quella gran 
pasta di galantuomo di Fran
cesco Vassallo, ex carrettiere 
diventato miliardario. costrut-
tore miliardario grazie all'ar-
ticolatissimo complesso di pc~ 
tenti complicity di cui ha 
sempre potuto godere. 

Come tanti altri (e possi-
bile dimenticare l'emblemati-
cissimo caso Ciancimino? E 
il fosco regolamento di con-
ti in cui e incappato il pro
curator Scaglione? O, per 
tornare indietro nel tempo, 
l'ancor perdurante falso del
la morte di Turiddu Giulia-
no?), proprio il caso Vassal
lo porta dritto alia terza e 
fondamentale conclusione: il 
punto chiave. il vero e sostan-
zialmente unico nodo che la 
Antimafia doveva e sino ad og
gi ha solo in parte sciolto e 
quello del nesso tra crimi-
nalita organizzata e potere po
litico. Questo nodo ha due 
facce: quella delle strutture 
economiche e sociali della Si-
cilia occidentale; e quella del 
tipo di rapporto tra Stato e 
cittadino che si e storicamen-
te impiantato su sedimenta-
zioni secolari. nella negazione 
di qualsiasi dialettica demo
crat ica. 

E" qui, e su queste cose che 
sta per giungere il momento 
della verita per rAntimafia. 
chiamata ad indicare soluzioni 
politiche che liquidino il malgo-
verno, il parassitismo. le moti-
vazioni (e quindi le radici stes-
se) di ogni complicita. Perche 
deve esser chiaro che in realta 
non e tanto e soltanto che « i 
complici > siano funzionali al 
sistema mafioso, quanto anche 
se non soprattutto il contrario. 
come appare con ogni eviden-
za dal meritorio lavoro di Ora
zio Barrese. uno dei pochi 
scrittori di cose di mafia che 
abbia avuto il coraggio di re-
star cronista dei fatti. H che 
tra l'altro consentira al letto-
re di trarre esso stesso le 
conclusioni dopo aver com-
preso come e quanto potra 
esser traumatico il lavoro di 
sintesi cui tra pochi mesi sa
ra chiamata la Commissione. 

Inutile quindi chiedersi. co
me ancora in questi giomi 
taluno fa, certamente in buo-
na fede, « perche tace 1'Anti-
mafia >. Non e piu il momen
to di sfomare vividi eppur 
sempre settoriali squarci di 
una realta che da tempo e 
sotto gli occhi di tutti. C'e 
piuttosto da trarre. da tanto 
e troppo materiale, una le-
zione. Che poi questo awen-
ga con una rottura traumati
ca, o con una presa di co-
sdenza — tardiva ma sem
pre salutare — di una parte 
almeno della DC, rimportan-
te c che la conclusione non 
sia moralistica. ne ambigua. 

Giorgio Frasca Polara 
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Le ragioni delFattribuzione da parte dei Lincei del premio «Antonio Feltrinelli> 
al rappresentante del Comune di Bologna per il piano del centro storico 

UN PREMIO ALU CITTA 
«E' la prima volta che in Italia si elabora un pro gramma cosi organico e significativo per le implicazioni culturali e sociali che lo motivano» - Dalla 
esperienza dei « monumenti da conservare» dei Paesi centrosettentrionali al progetto urbanistico bolognese, intimamente legato alia realta viva di oggi 

Nella foto accanto al t i to lo: una vecchia stampa di Bologna; sotto al t i tolo una suggestiva panoramica 
della citta e una visione del vecchio centro che mette in evidenza la realta in cui opera il piano urba
nistico del Comune. 

Da oggi in TV un'ampia rassegna dei film di Charlie Chaplin 

La sferza di Chariot 
Dai capolavori degli anni Venti che cpungevano a sangue i'Europa dei frac» a c Monsieur Verdooxs e cLuci deila 
ribaltas • La maschera che si dissolve per dare i l posto alia grandezza rivolnzionaria di un personaggio universale 

« 0 Chariot dai pantaloni a 
fisarmonica - e dalla bombet-
ta ricurva sopra il ciuffo - le 
tue beffe pungono a sangue -
I'Europa dei frak e five 
o'clock. - II cinema straripa 
di gente che ride - ma taci, 
pubblico sferzato. - Europa, 
aspetta calma. - Chaplin, for
za, nmescola la crema. - sca-
glia la torta, imbratta! ». . 

E' il saluto di Maiakovski 
ai capolavori chapliniani de
gli anni Venti, il riconosci-
mento della grandezza rivolu-
zionaria nella grandezza arti-
stica. Perche nel personaggio 
universale in bom bet ta e ba-
stoncino non si realizza solo 
uno dei piu alti casi di ma-
turazione poetica attraverso il 
cinema, ma anche una perfetta 
intesa tra ispirazione gaia e 
ispirazione tragica. sempre a 
contatto, sempre segretamen-
te fuse in un'unica storia alio 
scopo di « modificare il mon-
do». 

II suo modello 
Probabilmente e una com-

binazione, ma il ciclo televi-
sivo su Chaplin arriva in tem
po per festeggiare i suoi ses-
sant'anni di cinema. Esatta-
mente nel 1913. nel mese di 
dicembre, l'attore scritturato 
dalla casa Keystone da l'ulti-
ma rappresentazione teatrale 
sulle scene di Los Angeles e 
appare a titolo di prova fra 
le comparse di due film co-
mici. A quei tempi si pensa-
va che anche il costume del-
1'attore buffo dovesse essere 
buffo. Mack Sennett, il suo 
primo produttore, lo spedisce 
nel guardaroba della societa 
e gli ordina di non uscirne 
finche non abbia scovato l'ab-
bigliamento adatto. Nel poi-
veroso magazzino di Keysto
ne trova il primo abbozzo e 

poi si crea interamente la 
figura che tutto il mondo co-
nosce. Gli storici del cinema 
ne fissano la genesi fra il 
quarto film, Chariot e il pa-
rapioggia. e il decimo, Char-
lot e "Mabel. Da allora e fino 
al Grande ditlatore (1940), la 
bombetta, il bastone flessibi-
le, la palandrana, gli scarpo-
ni rotti e i pantaloni troppo 
larghi (che Chaplin si e fatto 
dare dal suo collega « Fatty » 
Arbuckle), diventano la sua 
insegna trionfale. Si sa che 
il critico Georges Kasper, rie
vocando una controversia gior-
nalistica di alcuni anni fa, ha 
parlato di un quadro fine Ot-
tocento esistente in un mil-
seo inglese, che rappresenta 
in mezzo alia folia su una 
piazza di Londra un ometto 
del tutto simile per vesti e 
atteggiamento al futuro Char-
lot. Chaplin conosceva il qua
dro, aveva tolto di la il suo 
modello? E' improbabile, ma 
1'ipotesi non displace. Certo 
l'attore ha evocato la grande 
maschera dalla gente anoni-
ma della sua terra, dal «cuo-
re dell'umanita J» che e stato 
fin da allora il suo solo mae
stro. Sennett, pioniere estro-
so, poteva scatenarsi in inse-
guimenti. crolli, zuffe, tutte 
le baraonde tleH'uomo-ogget-
to: Chaplin punta sulla indi-
viduazione dell'uomo umano 
in mezzo al diluvio delle co
se. Sa che una torta in fac-
cia non dice ancora nulla se 
non infrange una « rispettabi-
lita», americana o britanni-
ca che sia. Sa che questo laz-
zo primitivo pu6 portare mot
to lontano. Chaplin ha una 
fantasia da veggente, in que
sto senso il suo e il riso del
la volonta contrapposto alio 
sconforto della ragione. Luci 
della citta, che preannuruda 
la grande crisi economica, e 
da lui sceneggiato un • anno 
prima che crolli la borsa di 

Wall Street. II grande ditto-
tore non solo distrugge Hitler 
con la satira, ma prevede va-
ri episodi della sua fine. E 
qualcuno ha scritto che Mon
sieur Verdoux. nel 1947, e sta
to il primo film sulla terza 
guerra mondiale. Senza dub-
bio e un film sul mondo del 
1973, sui veleni che rimetto-
no la civilta in pericolo con 
il benessere artificiale e i mas-
sacri folli. 

I capolavori 
La ' rassegna che inizia in 

TV e la piu ampia mai con-
cessa a un autore di cinema. 
Si parla di 14 film, anche se 
scaglionati in piu sezioni stac-
cate. II primo gruppo dovreb-
be comprendere Chariot sol-
tlato (1918, tre rulli>. // pel-
legrino (1923, 4 rulli), Luci 
della citta (1931), Tempi mo-
derni (1937), Un re a New 
York (1957), questi ultimi tut
ti a lungo metraggio. Piu 
avanti e in epoca da desti-
narsi seguiranno Vita da cam 
(1918, 3 rulli), // monello 
(1921, primo lungometraggio), 
Chariot e la maschera di fer-
ro (1921, 2 rulli), Giomo di 
paga (1922, 2 rulli), La feb-
bre dell'oro (1923), // circo 
(1928), II grande ditlatore 
(1940), Monsieur Verdoux C47), 
Luci della ribalta (1952). Uni
co rammarico la mancanza 
del « melodramma » Una don
na di Parigi' (1923), di cui 
si dichiararono debitori ci-
neasti quali Pudovkin e Clair. 

Ma per il resto, una sfilata 
dove e difficile distinguere tra 
il capolavoro e il quasi-capo-
lavoro. Dal decennio miraco-
loso 1918-28, con l'asprissimo 
atto d'accusa contro la guer
ra di Chariot soldato, la te-
nerezza di // pellegrino, 11 
volto di Jackie Coogan nel 

Monello (continuazione diret-
ta del personaggio Chariot, 
ma ancora piu dignitosa, per
che piu inerme e drammati-
ca), l'acuta parodia che Cha
plin fa del gia retorico ci
nema di Hollywood {Vita da 
cani. lo stesso Monello) pren-
dendo in giro gli ideali sdol-
cinati deirAmerica Madre; fi
no alia fase dove scompare 
Chariot e Chaplin si presen-
ta a viso nudo nei ruoli del 
Barbiere che sfida Hitler, di 
Verdoux, Calvero, Re Shadov. 
Gli ultimi film di Chaplin so
no girati in Gran Bretagna, 
1'America della caccia alle 
streghe lo ka espulso. Certe 
torte in faccia 1'avevano col-
pita nel vivo, sebbene Cha
plin, piu che «imbrattare », 
si fosse Hmitato a segnalare 
I'tmbratto preesistente. • -

Molti spettatori rimpiango-
no tuttora la dipartita di Char-

" lot come maschera. Non e giu-
; sto. Le maschere devono pur 
j rompersi sotto la pressione 
I del riso come sotto quella del 
1 disgusto. Due sequenze famo-

se del Chaplin non piu Char-
lot, in Un re a New York e 
La contessa di Hong Kong 
(1966) ce ltranno dimostra
to. Se per trent'anni, molti 
nella vita di un artists, piu 
ancora nella vita di un uo-
mo, Chaplin ha potuto sentir-
si Chariot fino a identificar-
visi in una sola natura, non 
si deve per amore di Chariot 
rifiutare le ragioni di Chaplin. 
A momenti ci pare che tutto 
Chariot, tutto 1'indifeso e ri-
belle e deluso Chariot non 
costituisca che la lunga stra-
da, trent'anni di strada, per 
il diritto d'essere compiuta-
mente Chaplin. Per poter det-
tare a un certo momento i 
grandi risultati di un magi-
stero pagato e di un esempio 
offerto senza fine. ' 

. Tino Ranieri 

L'ideologia del Secondo Im-
pero trovo opportuna espres-
sione urbanistica negli sven-
tramentl attuati non da un 
architetto ma da un prefetto 
di polizia: il signor prefetto 
della Senna, barone Georges 
Eugene Haussmann. Crollb 
sotto i picconi la residua Pa
rigi medioevale e rinascimen-
tale dei quartieri intorno a 
Notre Dame, nacquero «bou
levards » (come quelli di St. 
Michel o di Seliastopol) e 
grandi « carrefours » (Troca-
dero, Madeleine, Opera) che 
avevano I'unico e dichiarato 
scopo di rompere il ricco tes-
suto urbano, culturalmente 
prezioso, ma colpevole di es
sere occupato fittamente da 
ceti popolari e quindi perico-
loso per il potere 
• Oltre mezzosecolo prima un 
generate diventato Re di Na-
poli e delle Due Sicilie, Gioac-
chino Murat, si era a sua vol
ta improvvisato urbanista per 
dare espressione, nel piano 
di Bari «nuova» (villette a 
un piano, giardini, lontano 
dalla antica e popolare Bari 
vecchia), a una aggressiva e 
nascente vitalita coloniale del
la borghesia che seminera poi 
il mondo del sottosviluppo, 
dal Medio all'Estremo Orien-
te, nel secolo, di « citta bian-
che» contrapposte alle «ca-
sbah ». 

La mitomania imperiale di 
Mussolini compi gli scempi 
sventratori che ben sappia-
mo a Roma, proiettando solo 
in scenografie grossolane Vor-
gia della retorica decadente. 

Insomma nessuna citta ha 
un volto - neutro: e sempre 
frutto o di storia popolare, 
di stratijicazioni, di parted-
pazione maggiore o minore 
(si pensi alle citta dei comu
ni medioevali europei e per 
contro alle citta del deserto 
come Brasilia) o di interventi 
bruschi, chirurgici, che por-
tano il segno di un potere, 
di una ideologia, che possono 
essere esterni e frettolosi o 
meditatt e consapevoli, ma 
che sempre rivelano fisica-
mente i propri caratteri Jon-
damentali. 

Ecco perche, ci pare, il pre
mio a Antonio Feltrinelli» at-
tribuito per la prima volta 
dall'Accademia dei Lincei a 
un fatto urbanistico (il piano 
per il centro storico di Bo
logna), rappresenta ' un ete-
mento nuovo di portata no-
tevolissima e coferisce un se
gno preciso alia aspirazione 
di una reale svotta nelle pro-
spettive. Bologna oggi e il se
gno, anch'essa, di un potere: 
democratico e popolare. 

Si e ora riconosctulo. quin
di. che I'urbanistica e un fat
to culturale, non pura somma 
di esigenze e di soluzioni tec-
no-economiche immediate, di 
profitto privato. E appena si 
e volto la sguardo intorno, si 
e vista Bologna, il suo pia
no di edilizia economica e po
polare per il centro-storico, ci 
si e trovati faccia a faccia 
con il sindaco Zangheri che ha 
tenuto a battesimo il varo del 
piano piii avanzato e ricco di 
implicazioni sociali e cultura
li in tutta Italia (e non solo in 
Italia) e inftne con Fassesso-
re all'Urbanistica Cervellati 
cui il premio e stato attri-
buito dalla giuria composta 
da Mario Salmi (presidente), 
Giulio Carlo Argan, Giovanni 
Becatti. Luigi Moretti, Pierlui-
gi Nervi, Carlo Pietrangeli e 
Anna Maria Brisio. 

Cervellati era un " giovane 
neo-laureato quando comin-
cib a collaborare con il Co
mune di Bologna proprio per 
la sistemazione del centro sto
rico. quasi quindici anni fa: 
oggi quelle prime, tenaci ma 
ancora largamente utopiche 
aspirazioni di armonia ur-
bana e popolare. sono diven-
tate un progetto definito. 
dotato di alcuni primi mezzi 
concreti di sostegno e che 
comincia gia a operare. E' 
questo che i Lincei hanno pre-
miato affermando che me ta 
prima volta che in Italia, su 
iniziativa di un Ente locale. 
si elabora un programma cost 
organico e significativo per le 
implicazioni culturali e socia
li che lo motivano». E anco
ra, dooo avere segnalnto il 
decisivo contributo di Cervel
lati a questa opera, la motiva-
zione del premio afferma-
«r Specialmente da segnalare 
appare Vintcnto perseguilo 
con ferma coerenza in ogni 
fase della dicerca proaram-
matica e proaettualc, di sot-
trarre la citta a un sfrutla-
mento economico indiscrimi-
vato. impegnando le prospet-
five del suo sviluopo sulla 
rigoroia interpretazione dei va
lori storici, artistici, ambien-
lali r. 

II discorso sul travaaliato 
processo di autentica battaglia 
politico democratica (non un 
lavoro facile ed elegante al 
lavolo di disegno) per il nuo
vo piano del centro storico di 
Bologna, e lungo. Esso perb 
— 5i pad subito dire — riflet-
te ancora una volta un preci
so volto del potere politico: 
un potere democratico. questa 
volta, legato alia realta popo
lare della citta consapevole 
di dovere condurre una lotta 
contro i modelli sociali preva-
lenti, legato alia esigenza vi-
tale di vita civile dei lavora
tori e quindi espressione di 

questi nelle proiezloni urbani-
stiche, non meno di quanto 
i « boulevards u di Haussmann 
o i « villini » di Murat fossero 
espressioni delle ideologic e 
delle esigenze autoritarie del
la nascente aggressivita urba-
na e coloniale borghesi. 

Se oggi I'Accademia dei Lin
cei pub conferire quella me
daglia al Comune di Bologna 
(questo e il vero destinatario 
del premio che per Statuto 
pub essere conferito solo a 
persone fisiche, e Cervellati e 
stato scelto unanimamente dal 
Comune stesso a rappresentar-
lo) cib e perche per In pri
ma volta una ideolonia demo
cratica e non autoritaria, una 
preoccupazione civile e popo
lare e non grettamente econo-
michtica, una ispirazione idea
te comunitaria (nel senso lar
go di « comunista ») e non in-
dividualistica hi condotto e 
protetto una battanlia condot-
ta contro una reilta circoftan-
te e sovrpstarte che mnrcia-
va e marcia in direzioni del 

tutto opposte. Ecco il merito 
di Bologna, della Regione E-
milia (la prima che in questi 
giomi ha tradotto in drasti-
ca legge il divieto assoluto di 
profanare mai piii, con qua-
lunque tipo di speculazione, 
i centri storici del suo tern-
torio), del sindaco Zangheri 
che ha dovuto salvare quasi 
ogni ora, per anni, il lavoro 
che Cervellati e Campos Ve-
nuti (quest'ultimo oggi presi
dente della Commissione re-
gionale all'Urbanistica) con-
ducevano; il merito di sindaci 
come Dozza e Fanti che aveva
no salvato gli spazi fisici e po
litici per consentire nel doma-
ni un intervento capace di in
dicare il modo per invertire le 
tendenze dominanti nel Paese, 
e lo avevano fatto in anni lon-
tani e dari in cui negare una 
irrazionale espansione urbani
stica a macchia d'olio poteva 
anche armarire come I'oppor-
si al naturale progresso sto
rico di sviluppo di una Italia 
lanciata nel « boom » edilizio. 

Uso correSio delle leggi 
Ha scritto sul «Paese-Se-

ra» un critico d'arte illustre 
come Nello Ponente che per 
realizzare il progetto bologne-
se non sono stati necessari i 
« soviet» ma e bastato un uso 
finalmente corrctto e intelli-
gente delle leggi esistenti (cib 
che i comuni dc certo non 
fanno). Osservazione giusta 
ma cui e opportuno aggiunne-
re qualcosa d'altro. E cioe che 
dietro a quell'uso corretto del
le leggi, sta una ideologia. una 
visione razionale, marxista e 
popolare che permette di rece-
pire la spinta delle autenti-
che esigenze dal basso, dei 
cittadini, e che le leggi di que
sto sistema sociale — orienta-
to, lo rivetiamo, verso ben al
tri modem <*i quello bolo-
gnese o emiliano — intende 
usare non come strumenti di 
mediazione dei conflitti ogget-
tivamente aperti dal tipo di 
sviluppo urbano che il capita-
lismo indica, ma come mezzi 
di evocazione dei conflitti, 
di pre'sa di coscienza, a livel-
lo dj massa, di essi. 

<. Dicono giustamente ' al Co
mune di Bologna che il pre

mio del Lincei (e prima di es
so i molti riconoscimenti eu
ropei che sono venuti di re-
cente) ha un senso se lo si 
intende come premio a una 
lotta tenace che ha evitato al
cuni maggiori scempi, altrove 
invece passati come acqua sul
la pietra della generate in-
consapevolezza e indifferenza. 

E' stata una lotta dura, e 
non e finita. Si pub dire che 
quasi venti anni fa Bologna 
si rese conto per prima — 
e grazie alle forze politiche 
che ne reqgevanc il Comune 
— che il modello urbano pro-
posto al Paese non funziona-
va. Di li comincib una batta
glia. Una battaglia che dovet-
te subire anche delle sconfit-
te. Per esempio il calo deUa 
popolazione operaia del- Co
mune (fra i due censimenti 
'61-71) dal 44 al 39 per cen
to. Un calo inferiore a quel
lo delle altre citta dove gli 
operai senuivano sempre piii 
le fabbriche che si allontana-
vano indefinitivamente dalle 
citta, ma comunque signifi-
cante. 

Pendolarismo alia rovescia 
Oggi Bologna pub vantare 

di avere un pendolarismo al
ia rovescia, cioe diecimila (sui 
75 mila addetti alia industria 
del suo Comune) che abitano 
in citta e vanno a lavorare 
fuori. Ma diecimila e molto 
se confrontato agti altri cen
tri metropolitani, poco in se. 
Nasce da qui certamente il 
problema del centro-storico, 
quello che Zangheri ben defi-
nisce come Vesigenza di ri-
portare in Bologna gli operai 
bolognesi, di costruire Vimma-
gine autentica di Bologna cit
ta di lavoratori bolognesi, di 
mantenervi quel tanto di ceti 
popolari che non sono stati 
gia esputsi. Ecco allora il pia
no particolareggiato, per tipo-
logie se seguono una trama an
tica (fu la prima, importan-
te scoperta di Cervellati) di 
costruzioni «in series che ri-
sale al sedicesimo secolo e 
che oggi vuole essere ripro-
dotta nel restauro. seauendo 
la misura del « piede bologne-
se». Ma da qui (e sui crite-
ri, i metodi, ali obiettivi fina-
li di casa-servizio, gli strumen
ti di legge e i finanziamenti o-
riainali adottati ver il risana-
mento del grandissimo centro 
storico di Bologna di 360 et-
tari, gia si e scritto ampia-
mente), da qui dicevamo oc-
corre partire per un discor
so complessivo che investe 
tutta la citta e tutto il terri-
torio. Oonorsi alia terziariz-
zazione del centro di Bolnana. 
siawfica porre con piii dram-
malicita ogni altro problema. 
dalle periferie all'edilizia po
polare, agli insedtamenti indu-

striali: insomma il problema 
di tutta la citta rome fatto 
politico e economico indivisi
ble. 

Questa via non e stata ne sa
ra indolore: il premio dei Lin
cei non servira certo di per 
se a rovesciare una logica do-
minante. capitalistica, che con 
leggi e potenti interventi poli
tici e finanziari, premia in re
alta molto piii consistentemen-
te esempi e indirizzi opposti. 
Sono gli indirizzi del monopo-
lio, della speculazione, della 
rendita che oggi vanno cercan-
do nuovi sbocchi (lungo le 
antiche strode) verso i piani 
territoriali, i «verdi attrezza-
ti». Vedilizia « mobile », il pre-
fabbricato. Anni fa I'architet-
to Carlo Aynonino. in un suo 
articolo, scrisse • fra i primi 
che la minaccia speculativa nei 
centri storici era una minac
cia per Vintero tessuto urba
no. Scriveva: a I centri storici 
sono destinati a trasformarsi 
in giardini zoologici per nobi-
li ftere: con la esclusione de
gli animali domestici, cioe i 
salariati». Questo e quanto 
Bologna ha rovesciato: i sa
lariati sono oggi i committen-
ti naturali del piano di Cer
vellati. Ma si mib pensare che 
questa battaglia possa vince-
re se resta isolata? Che vera-
mente — al di la della retori
ca di moda in questi giorni — 
si sia in grado di impostare 
un nuovo «r modello di svilup
po », anche urbano, senza mu-
tare politico, allenze. indiriz
zi produttivi, rapporti socia
li? 

Un modello per I'Europa 
Questo il quadro in cui si 

inserisce — realisticamente 
— il premio dei Lincei a Bo
logna. 

In questo quadro va visto 
anche il grande, prezioso, ri-
conoscimento al Comune bo-
lognese a livello europeo. In 
queste ultime settimane si 
sono svolti. a Bnixellcs, a Ber-
na e a Strasburgo conferenze 
pubbliche e assemblee o in-
contri di studio sui proble-
mi di pianificazione territo-
riale e delle citta (con rife-
rimento ai centri-storici) nel 
corso dei quali i rappresentan-
ti del Comune di Bologna, gui-
dati da Cervellati, hanno po
tuto constatare quanto ormai 
sia noto e seguito il modello 
bolognese, quanto ampi siano 
i riconoscimenti. Soprattutto 
— e questo e importante — si 
sottolinea ovunqne in Europa 
il ,valore sociale deWesperi-
menio bolognese che si co
mincia a avviare. 

L'Europa centro-seitentrio-
nale era abituala da tempo — 
a dijferenza del nostra Paese 
— a considerare i centri stori
ci cittadini come monumenti 
da conservare, e in tal senso 
era stata esemplare (facendo 
la felicita di wit alia Nostras). 
Ora quella stessa Europa co

mincia a accorgersi che tene-
re un museo delle cere nel 
centro della citta e, oltre che 
inutile, assurdo e negativo per 
luso razionale di tutto il terri-
torio urbano. Ecco il nuovo 
interesse per Bologna: ha fat
to capire a tutti che una gem
ma incastonata in un caotico 
e inumano mucchio di truccio-
li di plastica. non vale nulla. 
Bologna infatti ha impostato 
il piano per un centro storico 
del tutto diverso, cioe vivo, 
legato alia storia di oggi, non 
presepe da venerare. Gli altri 
europei lo cominciano a capi
re e il Consiglio d'Europa ha 
inserito — un buon primo pas-
so — n piano bolognese fra 
le 45 realizzazioni esemplari 
rappresentate da 17 Paesi eu
ropei e ha assunte come temi 
di lavoro. e prescelto, Bolo
gna e Krems: m esempi signifi-
cativi per il loro obiettivo so
ciale di fondow. 

Questo premio italiano, que
sti riconoscimenti europei, ser-
vono a confermare una cosa: 
anche se dura, la battaglia per 
una citta a misura dell'uomo, 
per una societa diversa, co
mincia a creare brecce nel 
muro avversario e costruisce 
nuove allcanze. 

Ugo Baduei 
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