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FERNANDO ZAPPA

Cronache culturali dal Ticino

Da metä marzo a fine maggio

1. Premessa

Questa volta, invece di una cronaca det-
tagliata dei diversi avvenimenti culturali
svoltisi nel Ticino in questo periodo, mi
sembra piü opportuno soffermarsi solo
su qualche problema generale che ha
mosso e insieme diviso l'opinione pub-
blica con prese di posizioni di carattere
culturale in senso ampio, nell'ambito po-
litico-sociale.
Ciö poträ servire almeno a dare un'idea
di certe opposizioni di fondo che trava-
gliano il Ticino su problemi che sono
insieme politici, sociali e culturali, special-
mente dopo la realizzazione del cosid-
detto «cartello delle sinistre» a livello
comunale. Senza necessariamente voler
dividere il Ticino con un taglio netto tra
« destra » e « sinistra » (ricordate « la ra-
gione e il torto... » del Manzoni), e
evidente che il discorso non solo politico,
ma anche culturale, che portano avanti
le cosidette « sinistre » e quel Ii che si au-
todefiniscono « progressisti » e oggi ben
diverso da quello tradizionale basato sul
nostro concetto di democrazia. Da una
parte c'e il desiderio e la volontä di man-
tenere il nostro « sistema » tradizionale,
perfezionandolo dall' interno attraverso
una critica costruttiva a ciö che non fun-

ziona. Dall'altra e chiaramente manifesta
l'intenzione di cambiare questa nostra
societä e questo « sistema » in favore di
un altro tipo sulla falsariga di altri tipi
stranieri. Quindi tutti i discorsi anche
culturali che si fanno oggi dalle due
parti risentono di questa dicotomia fon-
damentale. Ma se analizziamo la situa-
zione politica del cantone in cifre, non si

puö fare a meno di constatare che certi
discorsi dei cosidetti «progressisti»
possono rasentare la demagogia, pur am-
mettendo la validitä di certi argomenti di
tipo sociale e anche culturale.
Un esempio tipico di ciö e stato offerto
dalla votazione di aprile per il rinnovo dei
poteri comunali.

2. Cultura e non cultura a Lugano

II settimanale « Politica nuova » (di marzo)

sotto il titolo « Lugano, una cultura
che non c'e » e il sottotitolo « Che tipo
di cultura vogliamo, che tipo respingia-
mo », scriveva: « Pare che i maggiorenti
luganesi, sia liberali sia pipidini, vadano
vantando la politica culturale di Lugano,
magari appoggiandosi, con citazione
scorretta e ingannevole, al rapporto Clot-
tu. E' pur vero che una tabella a p. 344
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dice che la spesa di investimento per a-
bitante, nel periodo 1960-69, nel ramo o-
neri culturali, e stata per Lugano di fr.
229,6 contro per es. i 7,5 di Losanna.
Quasi da poterne dedurre che Lugano e
I'Atene dei giorni nostri e a Losanna so-
no degli zulü. I Luganesi sanno benissi-
mo che il discorso da farsi e un discorso
qualitativo: alia fine dei conti essi si chie-
dono: « come avete speso, come spendete

i nostri soldi » E continua criticando
la « presuntuosa rassegna internazionale
delle arti » che serve solo a fare gli inte-
ressi dei mercanti d' arte, definendola
« un'operazione megalomane e anticul-
turale ». Secondo il settimanale del PSA
invece, i soldi potevano essere impiegati
meglio per « il centro per la gioventü »,

per I'utilizzazione degli edifici pubblici »,
ecc.
Ora, senza voler difendere a spada tratta
e a occhi bendati tutta I' impostazione
della politica culturale di Lugano (pec-
cati, forse involontari, ce ne sono stati
anche qui), la matrice del discorso di
Politica nuova e evidente. Utilissimo il centro

per la gioventü, certo (e un problema
da affrontare in modo diverso da quanto
e stato fatto per es. a Bellinzona),
interessante anche la proposta dell' « utiliz-
zazione a pieno tempo dei costosi edifici
scolastici », ma la soluzione di questi
problemi non e cosi facile: i centri per la
gioventü richiedono una organizzazione
e dei responsabili che, in generale, la
gioventü rifiuta in nome di una non ben
definita « autogestione »; i costosi edifici
scolastici, proprio perche costosi, richiedono

almeno il rispetto del le attrezzature
dello Stato da parte degli utenti pubblici.
Ebbene, domandate a certi custodi di tali
edifici quali scempi si possono vedere,
in quale disordine e sporcizia si lasciano
certe aule e certe palestre dopo I'uso....
Del resto la politica culturale di Lugano
non si e limitata ai « nai'fs » tanto critical

(e forse anche giustamente). Basti
pensare alia mostra retrospettiva, aperta

proprio in questi mesi, dello scultore Messina

alia Malpensata, con duecento ope-
re a documento di quasi cinquant'anni di
attivitä di un artista che e tra i piü grand!
scultori della nostra epoca. II program-
ma culturale per il 1976 annuncia una nu-
trita serie di spettacoli, concerti, mostre
d'arte, conferenze e serate-dibattiti.
Anche se il rilancio dei concerti non pud
ancora essere effettuato completamente
al Palacongressi, il teatro Apollo ha of-
ferto e offrirä un programma di spettacoli

di grande interesse (« Nella giungla
della cittä » di Brecht, « Zio Vania » di
Cecov, « La signora del le camelie » di
Dumas, « Quaranta ma non Ii dimostra »

di Peppino De Filippo, ecc.). Insomma,
la mancanza di certe manifestazioni care
a una determinata parte, non deve auto-
rizzare critiche indiscriminate anche di
cid che di buono si fa.

3. La legge federate sulla pianifica-
zione del territorio

Anche su questa che e stata definita « la
legge del secolo », la propaganda delle
diverse tendenze politiche, sociali e
culturali, ha battuto la gran cassa per circa
due mesi. Quando usciranno queste « cro-
nache », il popolo svizzero avrä giä e-
spresso il suo verdetto sul problema e si

potranno tirare le somme della maturitä
della nostra gente (almeno di quei pochi,
come il solito, che avranno votato). Prese
di posizione nette da una parte e dall'al-
tra sono state commentate anche sulla
stampa. Ma anche qui una certa demago-
gia ha fatto capolino nella spiegazione
del « si senza allusioni e con molte ri-
serve » del PSA ticinese, quando scriveva
(«Politica nuova» del 28 maggio): «Si
tratta di polvere negli occhi degli orbi...
Si tratta in pratica di uno strumento che
permetterä... la continuazione della spe-
culazione edilizia in modo razionale, contro

il modo caotico, fin qui in auge. Una
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legge che costituisce un progresso solo
aM'interno della logica privata del suolo
a favore dei grandi ».

«L' Associazione degli scrittori della Sviz-
zera italiana») (ASSI) ha voluto anch'es-
sa dare il suo contributo fattivo al proble-
ma, organizzando, in occasione della sua
Assemblea primaverile a Locarno il 30

maggio, una informazione - dibattito alia
presenza di due specialisti: l'Avv. Alberto
Lepori e l'Arch. Luigi Nessi, presidente
del gruppo regionale ticinese della
ASPAN. II giurista ha premesso che ogni
intervento sul territorio pone in discus-
sione il concetto di proprietä privata e
delle autonomie comunali e cantonali
che fanno parte del nostro tipo partico-
lare di cultura, legato ad una civiltä tra-
dizionale a carattere contadino, a cui si e
aggiunto il fenomeno della proprietä fon-
diaria, fönte di speculazione parassitaria.
Ciö spiega la reazione di certi ceti quan-
do si tratta di toccare la proprietä
privata. Ora, se e vero che la nostra demo-
crazia parte dal basso verso l'alto (per la
gelosa custodia delle autonomie comunali

e cantonali), una legge come questa
deve per forza essere concepita in senso
inverso. Si tratta quindi di redifinire i

concetti di proprietä privata e di autono-
mia in senso piü sociale. Perciö si e ini-
ziato giä da tempo a preparare il terreno
con articoli costituzionali che garantis-
sero la proprietä privata e introducessero
il concetto di sistemazione urbanistica,
lasciandone l'applicazione ai cantoni. GM

scopi della legge sono chiaramente in-
dicati all'art. 1, da cui si deduce che non
e solo un problema di estetica, o di
sistemazione fisica del territorio, ma una ri-
cerca di equilibrio umano. L' intervento
della legge non deve essere visto come
repressivo o limitativo, ma con effetto
promozionale, cioe un mezzo per distribute

meglio il territorio.
Tutto ciö e dimostrato nei tre punti fon-
damentali della legge che fissa le com-
petenze della Confederazione (di promo-

vimento, di studio e di interventi finan-
ziari), i compiti dei cantoni (determinan-
do certi obblighi e certe competenze pro-
cedurali) e gli istituti particolari previsti
che toccano la proprietä privata (ricom-
posizione particellare, estensione del
concetto di espropriazione, plusvalore,
descrizione piü precisa della zona edifi-
cabile, ecc.). E' evidente, ha concluso
l'Avv. Lepori, che per risolvere nel mi-
glior modo questi problemi e necessaria
una precisa volontä politica con la ricer-
ca dei mezzi finanziari indispensabili.
L'Arch. Nessi ha fatto un discorso di tipo
culturale, definendo innanzitutto il
concetto nuovo di « pianificazione », come
tentativo di rimettere equilibrio in questa
materia, non piü attraverso regole di
costume, ma con mezzi adatti a valutare a
priori come certi fatti possono avvenire.
Un'applicazione di questo concetto e uti-
lissima per es. per le strade nazionali, la
progettata linea di base del S. Gottardo,
per evitare il ripetersi d'incresciosi fatti
come per il « Venezia » di Lugano ecc.
Purtroppo la realtä ticinese d'oggi e il
frutto della disattenzione generale, della
mancanza d'intervento critico al momen-
to opportuno. Questa legge obbliga alme-
no a parlare di questi problemi ed aiuta
quindi alia formazione di una coscienza
nuova e necessaria, perche e solo
attraverso un continuo discorso che si po-
tranno poi operare le scelte giuste e con-
sapevoli. Da qui la necessitä anche per
gli scrittori d'impegnarsi sulla nostra realtä

presente per determinare con il loro
intervento l'opinione del politici. Anche
per la salvaguardia dei monumenti stori-
ci finora gli interventi erano impediti dal-
la mancanza da parte dello Stato di certi
strumenti. (Vedi esempi a Morcote, a Riva

S. Vitale attorno alla chiesa di S.ta
Croce, ad Agno, attorno alla chiesa ecc.).
Con il piano direttore, previsto dalla legge

sulla pianificazione, queste deturpa-
zioni non dovrebbero piü essere possi-
bili.
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Le due interessantissime reiazioni sono
state seguite da una vivace discussione
che ha messo a fuoco altri aspetti generali

o particolari di grande importanza,
lasciando nella maggioranza la convin-
zione che la legge dev'essere sostenuta.
Perciö, al termine dell'Assemblea, e stato
votato un ordine del giorno del seguente
tenore, che, anche a votazione avvenuta,
imantiene intatto il suo valore di docu-
mento come presa di posizione ccncape-
vole degli scrittori della Svizzera italiana:

ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSI

L'Associazione degli scrittori della Svizzera

italiana (ASSI) consapevole delle
sue responsabilitä morali nei confronti
della comunitä, convinta che i valori cul-
turali, sociali e umani preminenti vanno
difesi e illustrati, ancora una volta
intervene con un appello, richiamandosi alia
vigilanza e alia lotta necessaria per con-
servarli e migliorarli.
I problemi della difesa della qualitä della
vita, dell'ereditä storica e culturale, in-
somma delle civiltä come bene comune,
restano fondamentaii nei mondo d'oggi.
Come cittadini, abbiamo sempre cercato

di prendere posizione specialmente sui
casi locali che s'imponevano all'opinione
pubblica del nostro paese, cercando al-
tresi di offrire un fattivo contributo di co-
noscenza dei singoli problemi di conser-
vazione, di restauro e di attivazione nei
contesto urbanistico e sociale, come nei
non dimenticato caso del « Venezia » a

Lugano.
Ora si da un' occasione particolarmente
importante in cui sarebbe per noi colpe-
vole non intervenire.
La legge federale per la sistemazione del
territorio s'inserisce nella lotta che auto-
ritä e popolo devono condurre per un'av-
venire urbanistico ordinato del nostro
paese, per porre fine alle sempre possi-
bili e condannabili speculazioni, per ga-
rantire al cittadino e alia comunitä la quanta

migliore di vita sociale e culturale.
L'Associazione degli Scrittori della Svizzera

italiana (ASSI) invita perciö i cittadini

ad accettare la legge federale per la

pianificazione del territorio. Essi afferme-
ranno cosi il senso concorde di civile
partecipazione ai problemi del paese
nella determinazione di essere sempre
presenti anche per I'avvenire nei dibatti-
to e nell'azione in difesa del paesaggio,
dei monumenti storici, della vita asso-
ciata della comunitä.


	Cronache culturali dal Ticino

