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Perché oggi si torna a parlare del romanzo? 
A n c h e s e c o n t i n u a a n o n 

g o d e r e a f f a t to b u o n a s a l u t e , 
la n o s t r a e d i t o r i a s e m b r a a t 
t r a v e r s a r e tiri p e r i o d o d i 
g r a n d e offri w-M-oiua: cam
p a g n e p r o m o z i o n a l i mass ic
c e , c h e ti p r e s e n t a n o l ib r i 
d e c o r o s i e m o d e s t i c o m e ca
p o l a v o r i s u p r e m i ; g iochi d i 
r e c e n s i o n i i n c r o c i a t e , d a l l ' 
u n o a l l ' a l t r o e m a g a r i sul 
lo s t e s s o g i o r n a l e ; g a r e fre
n e t i c h e , d a p a r t e de l l e so
l i t e q u a t t r o o c i n q u e c a s e 
m a g g i o r i , p e r l ' a c c a p a r r a 
m e n t o d e i vot i ai p r e m i let
t e r a r i « che c o n t a n o ». N o n 
s t a r e m o a m e n a r n e s c a n d a 
lo, a n c h e se t u t t o c iò h a il 
s e n t o r e a l q u a n t o d e p r i m e n 
t e d e l l e cose g ià t r o p p o vi 
s t e : c o m e se in q u e s t i a n n i 
non fosse succes so nu l l a , 
non fosse c a m b i a t o nu l l a , <• 
n u l l a a v e s s e i n t e n s i o n e d i 
c a m b i a r e . 

V a l e p i u t t o s t o la p e n a d i 
s o t t o l i n e a r e c h e s imi l i v i 
c e n d e e m a n o v r e t r o v a n o 
f o n d a m e n t o in un f enome
n o s ign i f i ca t ivo : il r i t o r n o 
de l r o m a n z o , p r o t a g o n i s t a 
\ e r o d e l l e a l t e t i r a t u r e , d e i 
c l a m o r i p u b b l i c i t a r i , «lei p re 
mi . Si t r a t t a infat t i di un 
r i t o r n o che a v v i e n e so t to il 
s e g n o «Iella c o m u n i c a b i l i t à . 
Dal più al m e n o , i n a r r a t o 
ri o b b e d i s c o n o a un p r o p o 
s i to r i n n o v a t o d i c a t t u r a r e 
il l e t t o r e , non r e s p i n g e r l o , 
r i c o r r e n d o a un l i n g u a g g i o 
in v a r i a m i s u r a access ib i l e 
e f o r n e n d o , a t t r a v e r s o l ' in
t r e c c i o tltii r a p p o r t i f ra i 
p e r s o n a g g i , u n ' i m m a g i n e a r 
t i co la ta d e l l ' u n i v e r s o socia
le c o m e di q u e l l o i n t e r i o r e . 

A n c h e s c r i t t o r i di f o r m a 
z ione s p e r i m e n t a l e o di in
do l e a r i s t o c r a t i c a s e m b r a n o 
a c c e d e r e a q u e s t o o r i e n t a 
m e n t o dif fuso. D a v v e r o pas
s a t o è il t e m p o d e l l e avan
g u a r d i e . con il l o ro r i f i u to 
i n t r a n s i g e n t e de i c r i t e r i d i 
c o m u n i c a / i o n e logora t i e 
c o m p r o m e s s i d a l l ' u s o , i r r i 
g id i t i in f o r m e i s t i tuz iona l i 
s c l e r o t i c h e . Res ta a loro m e 
r i t o l ' a v e r p r o v o c a t o un e s a 
me di cosc ienza de i l e t t e ra 
ti s u l l e r i s o r s e t e c n i c h e de l 
lo ro m e s t i e r e e s u l l e impli
cazioni ideo log iche , a n c h e . 
s e m p r e s o t t e s e a ogn i s ce l 
ta d i l i n g u a g g i o . I.a ba t t a 
gl ia e s t a t a o p p o r t u n a , m a 
h.i d a t o i r i su l t a t i che po
teva , in u n a c iv i l t à n a r r a t i -
' a c o m e la n o s t r a , di r e c e n -
i e poco s a l d e t r ad i z ion i : è 
ì ifficile f a r a l l i g n a r e l 'al i t i-
omanz.o. d o v e di r o m a n z i 
u t en t i c i non ce n ' è m a i 

• t a t a g r a n d e a b b o n d a n z a . 
Ma a l l o r a , c h e s ign i f i ca to 

Una 
letteratura 

protetta 
Novità e limiti di un rilancio 

della produzione narrativa che resta 
però ancorata a vecchi 

modelli di comunicazione letteraria 

ha la svol ta a t tuale ' . ' Secon
d o i p a r e r i p iù a u t o r e v o l i , il 
g e n e r e r o m a n z e s c o e connes 
so i n s c i n d i b i l m e n t e a l l e sor
ti d i s v i l u p p o e d e c a d e n z a 
de l la soc ie tà b o r g h e s e : su i 
t e m p i l u n g h i , è ovvio, non 
su i b rev i . Di q u e s t a in te r 
p r e t a z i o n e si p o t r e b b e discu
t e r e . P e r i n t an to , n o t i a m o 
c h e l ' od i e rno r i e m e r g e r e de l 
r o m a n z o s e m b r a e s p r i m e r e 
s o p r a t t u t t o un i n q u i e t o an-
l i b o r g h c s i s m o , focal izzato 
nel d e s i d e r i o di s o t t r a r s i ai 
c o n d i z i o n a m e n t i m a t e r i a l i e 
m o r a l i di un m o n d o c h e as
s u m e s c i u p i o più i c o n n o 
ta t i t ipici d e l l ' i n d u s t r i a t e s i -
ino u r b a n o . Si a c c a v a l l a n o 
q u i n d i le fughe in a v a n t i o 
a l l ' i n d i e t r o . 

E c c o l ' onda t a d e g l i ep i ce 
di su l la s c o m p a r s a de l l a ci
vi l tà c o n t a d i n a , e le a n a l o 
g l ie t e n d e n z e . a u n a r i p r e s a 
a g g i o r n a t a d e l l ' e l e g i a po 
pu l i s t a ; le f o r m e s o n o p e r 
so l i to più o m e n o in con
t r a p p u n t o fra r ea l i s t i c i t à del
la r i c o s t r u z i o n e a m b i e n t a l e 
e f a v o l e g g i a m e n t o mi t i co 
s u l l ' i n t e g r i t à u m a n a dei per
s o n a g g i : con r i s u l t a t i a n c h e 
apprezzab i l i , p e r i n t e n s i t à d i 
v ib raz ion i e m o t i v e . Dal l ' a l 
t r a p a r t e , u n a non d i s s i m i 
le r e q u i s i t o r i a c o n t r o lo sv i 
l u p p o s to r i co i sp i r a le voci 
a r r a b b i a t e n o n de l l a p r o t e 
s ta ma de l la profez ia apo
ca l i t t i ca : anzi , q u a l c o s a «li 
p iù , l ' a c c e r t a m e n t o de l l o 
s t a t o di m o r t e co l l e t t iva in 
cui v e r s i a m o , o l t r e il q u a l e 
p u ò p r o i e t t a r s i so lo u n a 
q u a l c h e r i p r e s a d e l l ' e s i s t e n -
TA a p a r t i r e da l g r a d o ze ro 
de l l a v i t a l i t à b io logica . Na
t u r a l m e n t e , ci(*> impl ica un 
m a r g i n e l a rgo di s p e r i m e n 
t az ione an t i t r ad i z iona l i s t a , 
s o p r a t t u t t o s e c o n d o il r eg i 

s t r o d ' u n a p a r a d o s s a l i t à vi
s i o n a r i a a f o r t e c a r a t t e r e 
s imbo l i co . 

In mezzo fra q u e s t i d u e 
a p p r o s s i m a t i v i f i loni si col
loca una t e n d e n z a i n t i m i s t a , 
p e r lo p iù s o r r e t t a da s t r u t 
t u r e m e m o r i a l i s t i c h e : è la 
p iù d i c h i a r a t a m e n t e b o r g h e 
se . a n c h e se ciò non vuol 
«lire c h e non c e r c h i d i f a r e 
i cont i con il s i s t e m a di va
lor i mora l i de l c o n f o r m i s m o 
c o r r e n t e . 

Una s i t uaz ione di movi
m e n t o , d u n q u e , e di d iba t 
t i to , s ia p u r e m a g a r i n o n 
ben c h i a r i t o . Ne h a n n o t ra t 
to c o r p o p a r e c c h i e «mere p e r 
p iù a s p e t t i d e g n e di r i l i e v o : 
n o n è s t a t o un ca t t ivo a n 
no , il S e t t a n t o t t o , p e r la n o 
s t r a n a r r a t i v a . 11 p u n t o è c h e 
a l e g g e r l e , q u e s t e o p e r e , so 
n o . sempre g l i s tess i . Non si 
a s s i s t e ad a l cun r i c a m b i o 
de i d e s t i n a t a r i : gli a c q u i r e n 
ti di r o m a n z i c o n t i n u a n o a 
c o s t i t u i r e u n a elite che non 
c o n o s c e r innov i nò a l l a rga
m e n t i . Ogn i t a n t o , il r u m o 
r e di un hest seller a c c e n d e 
l ' i n t e r e s s e di un p u b b l i c o re
l a t i v a m e n t e l a r g o : poi tu t 
to t o r n a c o m e p r i m a . S t a n 
d o in q u e s t o m o d o le cose . 
si c ap i s ce a n c h e c h e l ' ed i 
to r i a p r e n d e con s p r e g i u d i 
ca tezza le s u e m i s u r e p e r 
i m p o r r e in q u a l c h e m o d o il 
p r o d o t t o . Ma ciò s igni f ica 
r i b a d i r e i conf in i di u n a 
l e t t e r a t u r a d i c i a m o così p r o 
t e t t a : in q u a n t o non abba
s t a n z a c a p a c e di a l i m e n t a r e 
un r a p p o r t o vivo con gl i in
t e r l o c u t o r i . da cui t r a r r e la 
v a r i e t à ed e n e r g e t i c i t à d i 
s t i m o l i d e i q u a l i la p r o 
g e t t a z i o n e l e t t e r a r i a n o n 
p u ò f a r e a m e n o . 

C o m e si s a . il t e r m i n e 
« p u b b l i c o > è c u l t u r a l m e n t e 

e s o c i a l m e n t e a s sa i i n d e t e r 
m i n a t o . Non a p p a r e p e r ò 
i n u t i l e c h i e d e r s i cosa m a i 
l e g g a n o oggi i g i o v a n i , anz i 
t u t t o le m a s s e d i s t u d e n t i o 
ex s t u d e n t i in c o n t i n u a e r e -
sc i t a n u m e r i c a . B e n i n t e s o , 
la d o m a n d a p r e s u p p o n e l'i
p o t e s i o t t i m i s t i c a c h e leg
g a n o p u r e q u a l c o s a , f a c e n d o 
t e s o r o de l l e a t t i t u d i n i a l l a 
l e t t u r a , s i c u r a m e n t e s c a r s e , 
a c q u i s i t e f r e q u e n t a n d o isti
tuz ioni s c o l a s t i c h e s e m p r e 
p iù d i s a s t r a t e . P u ò e s s e r e 
a l l o r a il caso d i r i f o r m u l a 
r e l ' i n t e r r o g a t i v o : cosa chie
d o n o o v o r r e b b e r o c h i e d e 
r e q u e s t i g iovan i a u n a let
t e r a t u r a p e r t a n t i a s p e t t i lo
ro e s t r a n e a ? 

In p r i m a i s tanza , c r e d e r e i , 
un di p iù di r e a l t à , d i so
c ia l i tà , ne l s e n s o di un in
t e r e s s e p iù c o r a g g i o s o p e r 
le g r a n d i p r e o c c u p a z i o n i 
c h e a p p a s s i o n a n o e d iv ido
n o la cosc ienza i n d i v i d u a l e 
e co l l e t t iva . Ma a s s i e m e an
che un di p iù di i m m a g i n a 
z ione , «li estr«)sità i n v e n t i v a , 
c h e por t i fuori da l l e s ec 
c h e «lei c o n t e n u t i s m i p iù o 
m e n o a l la m o d a , d o v e il 
c o n s e n s o del l e t t o r e v i e n e 
c a p t a t o o e s t o r t o a t t r a v e r s o 
q u e l t ipo p a r t i c o l a r e di m o 
z ione «Jegli a f fe t t i che è 1' 
a p p e l l o ai p r i n c i p i ideo lo 
gici . I.a q u e s t i o n e non s t a 
d u n q u e solo ( c o m e a vo l t e 
p a r e a n c o r a di s e n t i r e ) ne l -
l ' i n c i l a r e gli s c r i t t o r i a nuo
vi t ipi d i i m p e g n o su l l ' a t 
t ua l i t à . 

P a r l a r e d e l l e cose di og
gi non è ma i b a s t a t o p e r fa
r e u n r o m a n z o ef f icace . 
n e a n c h e s e si è a n i m a t i d a l 
le i n t enz ion i p iù b u o n e e 
p r o g r e s s i s t e e r i vo luz iona 
r i e . C e r t o , u n a c o n s a p e v o 
lezza c r i t i c a a d e g u a t a d e i 
p r o b l e m i e c o n t r a d d i z i o n i 
fra c u i v i v i a m o è p r e m e s s a 
i n d i s p e n s a b i l e p e r ogn i se
r ia o p e r a z i o n e c u l t u r a l e , 
q u i n d i l e t t e r a r i a . Ma s e n z a 
un i n t e r v e n t o spec i f ico del
la c r e a t i v i t à f an ta s t i ca nes 
s u n r o m a n z o o r a c c o n t o s t a 
d a v v e r o in p ied i . V o l e r por
t a r e l ' i m m a g i n a z i o n e al po
t e r e e r a u n c o n c e t t o i r o n i 
c a m e n t e p a r a d o s s a l e ; m a 
fa r le un p o ' p i ù spaz io n e l 
le f a c c e n d e l e t t e r a r i e n o n 
s a r e b b e p r o p r i o u n d a n n o : 
n ò p e r i g iovan i n ò p e r i 
vecchi l e t t o r i . P e r i n t a n t o , 
p o t r e b b e r o e s s e r n e d i m i n u i 
ti i pe r i co l i de l l a no ia : n e 
mica . è b a n a l e r i p e t e r l o , 
de l l a n a r r a t i v a p iù c h e d i 
ogni a l t r o g e n e r e l e t t e r a r i o . 

Vittorio Spinazzola 

Radici e prospettive de ir edilizia in Italia 

L'universo chiamato casa 
Siamo ad un momento in 

cui le rodici anche emotive 
di molte riflessioni sulla 
* questione delle abitazioni * 
fioriscono in studi e pubbli
cazioni di grande interesse. 
La casa. l'appartamento. 
luogo del privato. oggetto di 

I desiderio, oltre che bisogno, 
I ha anche un aspetto, per co 

si dire, magico e si presenta 
nell'immaginazione collettiva 
come un concentrato di me 
morie, di valori, tale da mo
tivare gli approcci cultural
mente più disparati, senza 
deludere toni irrazionalisti. 

Starno anche ad un revival 
di dichiarazioni di gruppi re
dazionali di riviste di archi
tettura e urbanistica * enga-
gécs s-, ma < autres », più o 
meno protagonisti di irruzio
ni di atti creativi dall'estcr 
no nella storia per guidarne 
lo sviluppo. 

Kcstitucndn al desiderio li
na parte del diritto ad espri
mersi direttamente, molti die 
scrivono di storia, i più hra 
vi, cercano che la loro rico
struzione sia il più possibile 
approssimata alla problema
tica originaria, che è quella 
dei fatti: è certamente cui 
per Landò Rortolotti nel suo 
volume * Storia della politica 
edilizia in Italia » (Kd. Um
iliti. pp. 320. L. 5500). 

Si tratta di tre saggi mes 
si assieme, due sulla prima 
metà del secolo e più in par 
ticolare sul « ventennio » fa
scista. il terzo sulla palifica 
dei lavori pubblici del tren
tennio ultimo. Un'opera che 
si distingue per il rifiuto di 
ogni forma di dilettantismo 
e, in particolare, di ogni con-
cezime della critica che in
tenda farne un'operazione pu
ramente soggettiva: i un 
grosso contributo, invece, che 
intende la critica come atti 
vita sociale, come produzione 
e promozione di cultura. 

Una giungla 
legislativa 

Proprio perchè oggi sì di 
scute molto del cosiddetto 
blocco edilizio, dell'equo ca
none sulle cui tabelle, in que
sto mese di agosto, gli ita
liani faranno i loro conti, pro
prio per la grande dimensio
ne della questione casa, que
ste riflessioni possono appa
rire inadeguate al testo, co-

Le premesse politiche e le condizioni sociali che 
hanno segnato gli sviluppi dell'urbanesimo dagli inizi 

del secolo al trentennio repubblicano 
Le ipotesi di trasformazione del movimento operaio 

e le resistenze del blocco immobiliare 
Una ricerca di Landò Bortolotti 

Una veduta aerea del villaggio IACP in costruzione nella zona periferica romana di Corviale 

me se si trattasse di vedere 
il problema della casa dal 

j buco della serratura. 

D'altra parte, proprio la ge
neralità del titolo e la serie
tà del lavoro stimolano un 
ragionamento confrontando 
tesi clic vanno affermando 
che ogni sistema produttivo 
e sociale di piccole dimen
sioni e appropriato all'uomo 
e ai suoi bisogni anche etici 
e culturali, mentre qualsiasi 
forma di macrosistema è ne 
gat'tva proprio per i dubbi 
ragionevoli che l'edilizia oggi 
possa essere vista più che 
tanto come * blocco ». Ormai 
è chiaro per tutti che per 
controllo democratico del ter
ritorio e del costruito si in
tende assai più, e non meno, 
rispetto al sogno revisionisti
co tecnocratico degli anni '50. 
Tutti sanno che la grande 

Si prepara a Bologna 
il 24' congresso inter
nazionale desìi storici 

A destra: 
«legatura 

di messale 
(artigianato 

romane? 
del 

XVI I s*c.) 

A sinistra: 
Gaetano 
Gandolfi, 
« Apelle e 
Campaspe » 

Undici secoli d'arte 
Accanto alla assise degli studiosi è in programma anche la decima biennale 
d'arte antica dedicata al '700 emiliano - Una serie di mostre a Parma e Faenza 

A destra: 
tavolo 

a marmo 
lavorato 

no a Chicago. a k u n i disc- ' glia de l r e «I: F ranc ia» furo 
pili del ( I M I U s e m p r e nei:!- j n o ch i ama t i alla < o r t e p a r 
.Stati Liuti , v numerose a l t r e j n u n s c numcro - i pittori fran 
o p e r e a t t u a l m e n t e in Inchil- i c o i e furono impor ta t i onget-
t e r r a , a P a r i g i , nei muse i i ti di qua l i tà a l t i s s ima . ogget 
della provincia f rancese e per-

BOLOGNA — Da qua lche 
t empo a Bolog-ia ••: - ' a n n o 
p r e p a r a n d o due important i 
mani te - t ' / . «o i < 'iltur.'.Ii pre
vista pi r il .-et'.cinbie «le 1 
pro»- :mo a n n o : la de i ima 
Biennale di A: te An'..i . i . che 
in qui -'.a lelizio.ie t r a t t e r à «M 
S e t t e n n i o e m u l a n o , e il - 1 . 
Congri - -o I n t e r n a / m u l e «li 
Stor .a de l l 'Ar te . che av rà luo
go -u invito «lolla Regione 
Emil ia Romagna e de l la Cit
ta di Bo 'ogna. I! C o n g r e g o 
si t e n e <-gm cinque anni cir
ca in d i v c r - e nazioni d:e t ro 
invito dei paesi o-;> tant i (-'. 
gn.f ical ivo e che ques ta v.ol
la r i n v i l o -:a .-tato r ivolto ria 
una regione -taliaiia e dal ia 
c i t tà capoluogo) e vede r..i 
•vii -tiK'ia -• p ro \ cn . en l i «ia 
vve—. d: tu t to il mondo ade
r i t i t i al C o m i c liUcrr.:'.:<--.i.d 
d 'H ; - :o . r c de l 'Art , il pili im 
po r t an t e o rgan i smo nel cani 
pò degli studi . - torno «rus t ic i 
la cui s eg re t e r i a scientifica 
ha >ede a Pa r ig i . 

S iamo anda t i da l professor 
C e s a r e Gnudi . vice p re - iden 
t e de l Comita to - te—o. per 
a v e r e a l p r o p o s t o a l t r e in-
formazioni . Il profcs-iTC. che 
condiv ide la c a n e a con J a n 
Bialostevki del m u - r o di Var 
s a v i a , con André Clia.-tel del 
Collegio di F r a n c i a , e con 
Lajos V a y e r di Budape - t . ci 
ha -p iega to che il congresso 
(M t e r r à da l M al 23 se t t env 
b r e l*i7'.»> s a r à l ievemente mo

di f u n t o n . -pr t to a l le prece
dent i eeliziuu in modo da prò 
riurre n - u l t a t i p.ù n g o r o - a -
men te -e icntifici. Infatti >i è 
provveduto a rc .- t ruigcre il 1 
numero dei p a r t e c i p a r t i a c:r- | 
i , i j«ìO e. anz icnè a v e r e un i 
tenia nener .de «nel 1!*73 a j 
Granar ia fu » I.a Spagna t r a il i 
Med i t e r raneo e l 'Atlantico ti. \ 
- a r a ar t icola to in 10 sezioni ' 
ognuna «Ielle quali ded i ca t a J 
a temi ri pa r t i co la re a t tua
lità M . i r . t i f u a . Ciascuna di 
que- to av rà un pres iden te ( l a 
r i forma re l .mo-a e le ar t i 
r c l l ' cpoca caro l ing ia : II vici 
no or iente e l 'Occidente nel ! 
XIII - c t o l o : Pi:>ura del XIV j 
e XV secolo: il c o t u r n a t o | 
del le indagini tev ' i .che a l ' a | 
- t o r à di il a i t e : L ' a r t e a Bo j 
logna e in Km.lia da l '.)(»• al j 
>"•«*) - p r e - den te Andrea Km.- ; 
I ian.; I.a - i c n o g r a t i a nel l 'e tà ( 

b a r o n a : La - . a l t u r a ne! XIX ! 
secolo: « Salon- ». Gal ler ie , 
Mu-ei e la loro influenza nel 
lo .sviluppo de l l ' a r t e nel XIX 
e XX .-ecolo: La s t ampa e la 
diffusione del le immagin i e 
degl i sti l i : Il nuclei-» s tor ico 
de l le g randi agglomerazioni 
u r b a n e - pres idente C o r r a d o 
Mal t e se : Problemi di me lo 
do) che ,-ceglierà gli autor i 
dei « rappor t i » che t r a t t e r an 
no singoli a rgoment i del te
ma secondo d iverse pro-pct -
t ive e quindi s egu i ranno le 
d i -eus- ioni . 

I toiigre—i.-ti \ iMterdnno ' 

poi la c i t tà e i var i can t ie r i 
di r e - t a u r o riei monument i del 
t e u f o s t o r n o ( t ra i qual i 
quel lo della faccia ta di S. Pe
t ronio che s. p revede ul t ima
t o per quel per iodo) . Si re
c h e r a n n o anche a u r l a r e - le 
-crii del ia mos t ra -ul Set
t e n n i o emi l iano che sa ran
no dis'(>tate -e l la c i t a e v. 
al t r i centr i della Regione. Di 
que - t a g r ande ir.o-tra (orga
nizzata d a l l ' E n t e Bologne-e 
Manifestazioni Art is t iche con 
il pa t roc in io riella Regione) 
p a r i a m o col profes-or El ise
li n R n c o m . m che ne è il rii-
r e t to re . il q u a ' e ci fa i n qua
d r o globale deM'orcan.zzaz 'o 
ne ricl'a ra*-egna e ne illu
s t ra ^h aspet t i più intere* 
s a r t i . 

Si è . t r i t o come tema i! 
'Tuo p e r c h e l 'ult ima ra -«fgna 
.sull 'argomento r i - a ìc al ll'^ó. 
ma sopra t tu t to per ri irt 
un ' idea della d i m e n s i o r e di 
una cu l tu ra ar t l - t iva oggi per
du ta o in gran pa r t e congela
ta solo MI alcuni pomi d: 
g r a n fama, cu l tura prodot ta 
da l -ecoV» del le grandi 'dee 
l iberal i . Le *edi bolognesi riel
la mos t r a s a r a n n o il Pa lazzo 
riel Podes tà (riove s a r a n n o 
c-po-' .e le tele dei bologne
si. con i mass imi r app re sen 
tant i Cresp i . C ren e i Gan
dolfi) . palazzo R e Enzo (che 
ospi te rà nella sala dei Sei 
cen to la p i t tura decl i a l t r i 
centr i emil iani e nella sa la 

dei T recen to l ' a t t iv i tà della 
gloriosa Accademia Clemen
t i n a ) . il M u - e o Civico (che 
in t r e sez:«ni i l lus t rerà il pa
t r i m o n i a rch i te t ton ico del la 
regione, la -cuoia s tenograf i 
ca bo 'ognc-e e l ' a rchr te t tu ra 
U a t r a l e . ed infine !a p i t tura 
d: pac -agg :o nelle d t x n r a z i o 
n: degli interni d. u l l e e pa
la/zi». palazzo Pepol: C a m p o 
graixle «ar redami rito - ac ro e 
p rn ' ano» . palazzi» dell 'Are in 
g n.-.a-io (-ezionv -uìì.i «tarn 
pa e !"eri.to-:a>. e il Pa lazzo 
C a p - a r a idovo u- r - . i rar i . im-
ta l ' an t ' ca raccol ta rie-, di-
p.'iti Zambcc . a':1». 

A F a e n z a , nello sp lendr io 
palazzo Mil /c t t i . ve r r à p -e 
-er.tata la -ez «ve s - jTar t c r. 
R o m a g r a ricllV-à rieUt Rifor 
n u . ment r i a Pa~ma :", d ie 
-edi (palazzo Reale del G a r 
d n«i e So idi r .e ricl'a Pi 'o ' t .O 
- a r a e u r i ' a * L'art i- a Par 
ma da ; Fa r r . e -e ai Borbo
ne ». 

Pe r d a r e una documen ta / i o 
ne il p.u pos-ib 'Ie e sau r i en t e . 
s c i o s tat i r ichiesti dag l i or-
gan.zzator : ì pezzi d ' a r t i - t i 
emiliani «Tggi espost i in mu 
sei e collezioni e s t e r e : tu t te 
le tele dei « Set te s a c r a m e n 
ti - di Cre-pi che si t rovano 
a Die.sria (come si r i co rde 
r à per la mos t ra « Na tu ra ed 
espress ione emil iana » cu ra t a 
ria Frane esco Arcangel i ne fu
rono fatti vent re d u e ) , i qua
dr i «li Creti e Cre-p i che $o-

fino a i l ' E r m i t a g c 
Nelle sedi funzioneranno de

gli audiovisivi c h e a iu t e r an 
no il pubblico al la compren
sione e che i l l u - t r e r anno i set
tori non esposti in mos t r a 
quali l ' a r eh . l e t tu ra e gì: af
freschi (a ques to propos . to 
Riecom.ni ricorda che nel eor
so degli s tudi p r e p a r a t o r i pe r 
la mos t r a , nella p i t tu ra mu 
ra l e di prfc-aggio .-. ><rr.o r.-
velati f.nissimi lavori d. mae -
s t r i r ivelat is i grar .d. e fino a 
rovo tempo fa - cm. -cono- . . . ; t . 
pe rchè mal -uxii . ' t ». 

II ri r e t to re riella m->-'.ra 
(«otUinua d icendo che nella se
rie di P a r m a *: a p r i r à por 
IV .cas tone . oVpo riien a c n i , 
la <ala super iore a q.ielia eiel 

t; e arreeli che r i empivano la 
regg ia es t iva eii Colorilo («;ggi 
semivuota ». In fa t f . cor*.mia 
Rie commi , q u a n d o ì Savoia 
sa l i rono al t rono d ' I t a l i a , vuo
t a r o n o il magni f ico pa iazzo 
per a r r e d a r e le -ed; reali di 
R o m a . Napoli To r . ru . Gr:n> 
va . M lar.o «• \ e .< zia. e- pro-
pr .o da r}ue-te - id i gì, itr^.*-
n z/at«>n eie Ila mo- t r a -.nera-

j r o eli poter o t t e ; . i r e a l v * , ; ri. 
qjc.-ti pezzi eia ,n <jua!iiif 
e a.-o . - j pc rano .n q i ì i i ta per
fino quel!; r , m a - t . .n F r a n 
e i a . 

Arche ri^'la <•< z.m.e -ulTar-
chitct'Li.-a s. pot rà o^-f.-vare 
1 e l egan te e raff.nrKo gu-to 
f r a n c e - e ( u - i b . l c perf ne/ r.rl-
l 'o 'garr.zzazio-.e dei g . a - r l r i ) 
ri- -.\a*.o ria'la - .MI.I nVll 'a ' 

le «ruder ie nel p a l a v o riella I e h te t to Alexandre Pet . tot 
• n . • m. . - ' «J % t » 

J Pi le t ta e. fmanz.amc-. t i per 
| met tendo, ques ta rx*rà riiven- ! 
ì t a r e una p a r t e della P .naco- ; 
j t r t a Naz .ona 'e ora a m m a s s a • 

ta in pochi Vcai : . 1-^ r ? " f - . 
gna p a r m e n s e i «v. sa rà enm- i 
p' .emer.iare a q^t Ila bologne- j 
so. ma agg .un t iva . pon he la 
s.ttiazior.e cu ' tu r^V rielle d u e 
e .ita rie! Set tecento e r a a s sa i 
d . f ferente- Bologna aveva una 
scuola autosufficier.te m e n t r e 
P a r m a c h i a m a v a ria fuori i 
suoi pittori «Tiep<7lo. Piazzet
ta . Rieei . T r a v e r - i e a l t r i da 
tu t ta I t a l i a ' , m a n d a n d o perfi
no un ar t 'Sta locale. Baldr i 
ghi. a P a r ' g i alla scuola d: 

Bouchct . 
Numero- i quadr i e oggett i 

che s a r a n n o espo-t i sono eli 
provenienza f rancese , poiché 
sotto don Fi l ippo Borlxme (la 
cui moglie El i sabe t ta e r a fi 

.ora d, r-ric •ma P e r 
-ez.o quel lo che r igua rda la 

r e f a r n ' . t . i . q.n .t^ ^.ì'"* co: 
hi a t a T r».ilazzo M l z . t i . e i e . 
op, TA d: ih ;-i pi>e P . - to c h \ è 
u ' o de. m.gliori p.~\ÌA7./. : eo 
e la -s .c i europe i , e documente 
rà una rea l t à o r m a i a cava lo 
de! -ec«-lo XIX. t r a r . forma e 
g iacobin ismo. 

Tut te le -ez.o-ii >.iro c u r a 
te ria équ ipe - eh e -per t i e -tu 
d o s i rielle u n i v e r - t a ri. Bo'o-
ana e rii P a r m a che si avval
gono rii col laborazioni nazio
nali (Rober to Ta - s i e Chia
ra Br igan t i ) e internazional i 
( t ra cui R o - e m b e r g elei I-ou 
v r e e Gonzales P a l a c e ; ) . Il 
pubbl ico po t rà usufruire di ó 
ca ta logh i c h e documen te ran 
n o tu t t e le o p e r e e -nos te . 

industria edilizia di risparmi 
ne ha latti realizzare ben po
chi. in (pialsiasi sistema eco
nomico conosciuto, per non 
parlare della promozione di 
ricerca scientifica nel setloie. 

L'analisi di Landò Borto
lotti e fondato su una solida 
ba^c fatta dai bollettini di 
settore delle associazioni dei 
proprietari di casa e dei co 
strutturi, sulla giungla dei 
provvedimenti Icgislatn i del 
periodo, privilegia, come ma
teriale di ricerca, la « c'urto 
stamjxita v quotidiana e pe
riodica, meno le riviste di 
architettura, già ben setac
ciate, < pattinate >, da altri 
negli anni recenti. E' un te
sto molto ricco, meticoloso, 
utilissimo sia per avvicinare 
le vie parallele degli storici 
che non si incontrano mai, 
come annota Cesare De Seta 
recensendolo per t Paese Se
ra », sia per promuovere que
gli approfondimenti che lo 
stesso Bortolotti auspica. 

Il caleidoscopio in coper
tina, a splendidi colori, è di 
Corrado Cagli: vi si intrave
dono tetti e interni di case. 
e ombre. Fino a pochi anni 
fa la pubblicistica sul feno
meno urbano si accompagna
va a tetra iconografia sul 
più ossessivo ripetersi di mai-
sonnettes da slums londinesi 
immersi nello smog: oggi li
na battaglia ecologica, vinta 
in (irati Bretagna, consente, 
di vedere ridenti colline di 

| uno sterminato accampameli-
| tn d i solide e identiche ten

de m mattoni dove, come 
per ogni esercito m allegra 
stanza, fiocchi o colori alle 

I finestre sono variegati e al 
fxisto del gran stendardo ru-

La proprietà, protagonista 
del primo saggi", quella che 
il lui troppo citato Mussolini 
definisce « frutto del lavoro 
e figlia del risparmi" >. «• 
studiata da vicino non. come 
dice l'autore, a dimostrare 
tesi prefissate, ma con una 
tale esposizione di fatti, di 
processi che rende possibile 
una interpretazione coerente. 
La <r linea >• della ca^ti in pio 
prieta estesa ai ceti medi e 
IMpolari ha precedenti illu
stri in Italia da Mazzini a 
Luzzati: le classi interessate 
alla conservazione vanno im
parando a travestire da pro
blemi tecnici i problemi so
ciali. si avvia un primo ten
tativo di soluzione con la 
creazione dell'ISCIS, la dif
fusione. favorita dal regime, 
del condominio, nella asso
ciazione dei mutui fondiari 
con l'assicurazione vita. Dal 
ceppo tradizionale del credito 
nelle campagne si separa e 
prende peso preminente il 
credito fondiario urbano: è 

j un processo che si svolge 
quasi per intero in periodo j del 
fascista. 

Lo sforzo, il lavoro dei \ 
tecnici per « stare al par,-.;: 
coi tempi j , emerge dalla \m-
lude di una committenza tal
mente parassitaria da porre 
lo stesso regime fascista in 

biliarc'cdiltzìo italiano che 
tende a resistere con tenacia 
aoh effetti del passaggio dal 
legime laicista alla demo
crazia. almeno Imo agli anni 
ultimi Qui la bibliografia si 
la più articolata, in particO' 
late a jxirtire dalla fine de
gli ati'ti '50. ai fiancando alla 
fonti istituzionali i più sigili' 
ficativi testi di cvommn.sti, 
politologi, urbanisti e socio
logi sia dello schieramento 
della sinistra clic di ;>orf<i 
governativa, della proprtetà, 
dell'imprenditoria. 

L'esfHinsione restdenziale 
è selvaggia: le stime sul fab
bisogni) di ca^e di quegli an
ni iivelano che di problemi 
irrisolti ce ne sono tantt. Uno 
di questi è la ricerca e il 
.l'ini controllo democratico: lo 
schema IViiiom del '55 cai-
culaia un fabbisogno di IS 
milioni di vani pei t succes
sivi dieci anm, mentre il pro
gramma lìiotittt ne indicava 
venti per il quinquennio; al-
l'intano della stessa sinistra 
sono poche le voci che si le
vano a -rivendicare un lavoro 

contabile serio, semplice, di 
cui le lotte sociali possono 
farsi foiza. / . " stesso Borto
lotti forse ne sottovaluta l'in
teresse preferendo porre l'ac
cento, da storico, su come 
l'idea del diritto alla casa, 
contrastata tenacemente dalle 
forze del * blu-co * immobifio-
re . prenda corpo fra la gen
te dal '60 al '70. fino allo 
sciopero di tipo inedito, uni
tario. del lì) novembre 't>9 
per la caso « Per la mag-
gioianza della popolazione i 
giunta l'ora di cambiar }KJ-
gmu i. ma sono passati quasi 
dicci anni da quello sciopero 
nazionale che non si è ripe
tuto Intanto il * Suovo Can
tiere -. un periodico dei co
struttori, erede di </ne//i ven
demmiati e distillati da Bor
tolotti. ripoita nell'ultimo nu
mero del giugno '7S quell'in
dagine della Banca d'Italia 
c'ie dice che ormai gli ita 
lumi, per più del 50 per cen
to. sono proprietari di casa 
e avanza alcune considerazio
ni. fa la sua politica, dice 
che bisogna costruire più 
case. 

Una linea 
« egualitaria » 

i 

Anche la redazione di t Cit
tà Classe » fa la sua, di po
litica: resta convinta che l'in
dirizzo giusto sia quello del 
« riuso totale e egualitario del 
patrimonio esistente » e fa 

paternalismo definendo 
* esercizi aritmetici un po ' 
superati » una ricerca recente 
su stime del fabbisogno di 
case e servizi sociali e ag
giunge con sufficienza « pur
ché sia l'ultima ». 

Forse fra le tesi che Da-
serie e a volte farsesche dif- vid llarvai definisce * libe 
ficoltà che vengono testano- ' . . . . 
mate con straordinarie dovi
zie di dati. 

Proprietari 
e inquilini 

Cosi, l'imprenditoria, nella 
seconda parte del libro, la 

j filante ce il candido pennac- j componente produttiva di un 
I ch'io della ciminiera clic non | settore che negli anni tenti 

inquina piti. Una natura fatta j ha visto il momento propo- a!rini(, 'mìit'i'chc "veVverifi 

t i C < b e n c t e ? r ^ V a h - 1 ' I * " " ' " V Fut»"*m»- " * ' " ' r i r r l a ' i l \naticabd tà " un benessere diffuso e di nearsi di un universo cultu- \ 
grandi zone verdi ad uso pub- j rale che prepara lo smalto j 
blico vero. j .<;,„ p r r ,/ \ c w ])cai ril / j , K , | 

•4nc/ie le valli di Alberobcl- I sevclt che per il piano della j 
(ìrande Mosca (i termini pia- \ 
ubicazione, programmazione ' 

rnlt > quella del riuso totale 
e egualitario c'è: ad ogni 
uomo la sua crisalide. Sono 
le tesi che Harveii chiama 
* socialiste >. invece, quelle 
che collocano il problema del 
la casa, dei lavori pubblici 
r dei servizi all'interno del 
caleidoscopio di tetti, di case. 
di colori 

Per individuare alcune spe
cifiche strategie di soluzione, 

lo sono paesaggi di case, i 
Sassi di Matera la natura di 
case in cut P.P. Pasolini ha 
messo il suo Vangelo e le 
forme, qui mai ripetute iden
tiche, raccontano le protonde 
differenze, i ritardi, le colpe. 
nell'uso del suolo e nello 
sfruttamento del lavoro u-
mano. 

nascono in questo dibattito), 
si ritrova nel '.<.?. «i nazismo 
nascente, a discutere nel no
stro Paese con i provrietari 
in modo di formare la cor
porazione sui nebulosi prin 
api della 'carta del lai o-

j ro » e sull'impossiììilita di ti 
IM casa tuttavia e anclie i "n follai/orazione fra capitale 

Dede Auregli 

una merce e come tale i ie 
ne progettata: non e detto 
che faccia parte da prrtdotti 
piti difitcìh da realizzare. E' 
sicuro che le ricerche svi
ziali. gli abitacoli dei satelliti 
artificiali, contribuiscono fa-
lotosamente al suo sviluppo 
sul lungo periodo, il sogno 
e alimentato, la casa, anco 
ra. e fra gli oggetti i he più 
danno spcs-ore a quel concet
to di < baie culturale » che 
stenta a entrare vello spazio 
dc'.la rivendicazione d ' clas
se. v.eVa progravimnzvi'ir 

l 'i prr>gram"ia per Vedili 
zia a piccolo r r-.cdii :cr 
rr,iie tocca, per la sua rea 
lizzazione. sia < hi crede che 
il farsi la ca-a inda inse
gna! i alla sarda dell obbligo, 
sin .In considera ir.di-pciisa 
bile la conoscenza delle pnt 
alte e sojisticate tecnologie 
per piegare da' vero l'ener 
già rii / sole alle falde dei 
tetti secondo i più bei <ogm 
degli antichi, sia mUne chi 
e sempre disposto a ir.trat 
tenerci suda p>Aitica dcl'c au 
t'jstrarìe e sidVaufoi'.o'^ia del 
Vnrcbtintura r dell urbanisti
ca nella totalità ..o'-i.i/e. 

Il problema 
dei servizi 

// " io : imento operaio orga
nizzato sa fxr Csperietiza che 
dopo la prima trincea, la 
fabbrica, vengono la cu sa, ia 
scuola, la .salute, in ogni mo 
mento di crisi queste altre 
frontiere sono più dure da 
difendere. Selle prime due 
parti del libro di Bortolotti. 
f IM proprietà edilizia e il 
fascismo > e * Gli imprendi 
tori edili e il fascismo ». que
sta condizione di difesa e sto 
ria e può aiutare a far na 
scerc scienza. 

e lavoro delle sr^rieta enm 
mrraali. r, pepalo, immobi 
lian. . * Ma ao che faceva 
paura ai proprietari era .'»• 
prattutto la eventuale parte 
apazione degli inquilini ( « ; -
sia da consumatori > come 
controparte temevano oltre 
a questo confronto, quello con 
gli industriali "veri'' dell'ali-
li zia Per di più temerono 
o'\he lo "controparte" sin 
dorale ti p>irtipn' » e t ile 
inno escludere anche quc-li 
ultimi » 

\clla terza t+irtc del libro 
> Il siste-nct di podere :'clla 
IH', la poh:'co edilizia e dei 
lai ori \>uhklia ,. I analisi 
tii.rt.ializzo iil' elementi di 
cont'nui'a del blocco fnrri./ 

praticabilità m 
differenti contesti territoriali, 
e necessario mettere in evi 
denza la dimensione econo
mica complessiva del proble
ma: ti ruolo e la composi
zione del settore edilizio « 
del cosiddetto bhtcco; le pos
sibili linee di intervento com
patitali con il livello di svi-
ìtippo del peic.se e gli obiet 
tui generali jiostt dal mmi-
maito: l'incidenza clic alrti 

; ne strategie jv>s\ono avere 
J nel risolvere il problema, con 

particolare attenzione ni loro 
effetti di stabilizzazione e di 
rieouilihrio. 

Vi jy>-ono evidentemente 
e sere dubbi sul futuro trai
nante dell'edilizia per l'eco
nomia italiana, il movimenta 
operaio (non quello di cui 
< Citta Close*, lamenta l'e
clissi ) conosce queste frontte 
re difficili: un libro come 
anello di Landò Bortolotti 
consente confronti di situazio
ni. ftas-and'i da analisi pun
tuali. faticate, ne svela m-
qwrtanli analogie, muta con
cretamente a jirogeltare per 
<are e cambiare. 

Fredi Drugman 

Carmelo Samonà 
Fratelli 
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