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fC TEAM. 
DEL GIORNO "3 

I caltolici, il 
«Popolo» e le pace 

A COSTO di apparire insi-
stcnti al Popolo, che ci 

accusa di « strumentalizzare » il 
dcsidcrio di pace dell'opinione 
puhblica, continuiamo a chiede-
re che i portavoce della mag
gioranza prendano posizione, 
con la chiarezza e la serieta che 
la situaziunc esigc, sull'altemd-
tiva tra pace ed escalation, che 
c apcrta nel Vietnam. Quell'ac-
cusa, lo diciamo subito, non ci 
fa ncssuna paura. Ci conforta-
no quotidianameme pronuncia-
menti come qucllo dci cattolici 
horentini, nella «lettera aper-
ta » A P.iolo VI, che il quotidia-
no dc passa sot to silenzio. E 
troviamo davvero penosi i vari 
sfor/i dello stesso giornale per 
nascondcre e falsificare i termi
ni della questione. 

K" troppo pretcndere che il 
Popolo riferisca correttamente e 
si pronnnci sui fatti? Possiamo 
sbagliare, ma non siamo riusciti 
a trovarc sulle sue colonne que! 
passa^^io del me->saggio di John
son nel quale il presidcnte ame-
ricano dice « francamente» di 
non poter accettare 1'oflcrta 
vieinamita di trattare, solo che 
icssino incondi/ionatamente e 
ilefmitivamente i bombardamen-
ti sulla KDV. Scmplice dimen-
tican/a? Non lo sappiamo. Ma 
chiedumo al Popolo: 1) e ve-
rti o non e vero che l'offerta 
vietnamita rappresentava Tuni
ca concrcta « apertura» verso 
una pace che non sia puramente 
e sempliccmente quella dell'ag-
gressore, delineatasi negli ulti-
mi tempi? 2) e vero o non e 
vero che, come ha osservato il 
senatore Kennedy (anche lui 
censurato dal giomale dc) , la 
reazione di Johnson e consistita 
nel passare su posizioni sempre 
piu intransigenti: dalla richie-
sta di «negoziati » a quella di 
« un qualsiasi gesto di recipro-
c i ta», ed ora, da quest'ultima, 
alia richiesta che sia « provata » 
la fine delle presume infiltra-
vioni? 3) e vero o non e vero 
che la conferenza di Guam non 
ha visto la benche minima cvo-
luzione della posizione ameri-
cana sulla pace, e che, per con-
segucnzj, la prospettiva c quella 
delle « decisioni militari » prese 
e nascoste da Johnson? 

E chicdiamo ancora: come si 
puo cor.ciliarc la «globalita di 
tlisegno amcricano, che sostitui-
sce alia trama inccssante della 
diplomazia la dura coscienza 
della forza » e che si basa sul
la conce/.ione del Pacilico co
me «. laj;o ainencano», con il 
diritio dei popoli asiatici a di-
sporre del Ioro destino senza 
inpercnze straniere, sancito, per 
il Vietnam, Jagli accordi di Gi-
nevra? 

Ennio Polito 

Vent'anni conlro 
la Coslituzione 

LA CORTE Costituzionalc — 
come gia aveva fatto per I 

Consigli di prefcttura — con sen-
tenza n. 30 del 22 marzo cor-
rcnte, ha dichiarato la Ulegitti-
mita costituzionalc delle norme 
che disciplinano la composizionc 
delle Giunte Provinciali Ammi-
nistrative in sede giunsdizionale 
e per la risoluzione dei ricorsi 
in materia di tributi locali. 

Di fronte all'attesa cd impor-
tante sentenza della Corte costi-
tuzionale prendiamo innanzitutto 
atto che per venti anni questi im
portant! organi (Consigli di pre-
tettura e G.P.A. s.g.) hanno ope-
rato in contrasto con la Costitu-
zione decidendo question! parti-
colarmcntc delicate come nel ca-
so dei gtudizi di responsabilita 
nei confronti degli amministra-
tori Iocah, di controversic tribu-
taric cd in generale relative alia 
notevolc gamma di prowedimen-
ti delle amministrazioni locali au-
tonome e delle autorita governa-
tivc locali. 

Vienc cosl autorevolmente con-
fermato che il contrasto con I 
princini costituzionali e consistito 
nel fatto che tali giudici erano, 
non gii «indipcndentt» e sog-
getti « soltanto alia legge » ma — 
al contrario — dipendenti gerar-
chicamentc dal potere esecutivo 
e quindi dal Governo; tale costa-
razione — afterma la Corte Co-
irituzionale — si awer te nclla 
posizione dei prefetti che, pre-
sidenti delle G.PJV. s.g., * sono i 
prinapali strumenti operalivi del 
Governo in sede locale » e degli 
altri due funzionali « a loro volta 
dipendenti diretti del Prefetto* 
e che insieme a questi rappre-
sentavano la maggioranza dei 

• component! della G.P.A. 

Non deve sfuggire che la sen
tenza della Cone Costituzionaie, 
ohrc a djre una risposta positiva 
al prob!ema gia d j tempo soils-
vato, stiona oggcttivamente cen-
sura nei confronti del potere o e -
cutivo c del Governo che in tanti 
anni si c opposto a qualsiasi ri-
form.i. pur « nor: onerosa», in 
tal campo, pur di mantenere 
una posizione di influenza in 
un scttore cosl dclicato dell'atti-
vita giurisdizionale amministra-
tiva, cv>ntabile c tributaria. 

La dichiarata illegittirpita co
stituzionalc della G.P.A. s.g. apre 
un notevolc vuoto Iegislativo con 
immediate conseguenze sul piano 
pratico: basti pensarc alle con-
trovetsie tributarie sospese, alia 
carenza di organi a cui ricorrere 
contro innumcrex'oli prowedi-
menti delle autorita governativc 
locali c di vari cnti autonomi lo-

**• • ' *.\ J : ..— 
Cill. Ul qui in iic\.c«n«« v.. •*•• 
intervento Iegislativo che si rca-
lizzi rapidamente e secondo la 
Gostituzione, troncando ogni ten-
tativo di far pesare la forza del 
potere esecutivo sui futuri organi 
di giurisdizione amministrativa, 
CODtabile e tributaii*. 

Domenico Davoli 

«Tavola rotonda» alia Casa della cultura di Roma 

VIVACE DIBATTITO 
SUIT UN IT A DELLE 
FORZE DI SINISTRA 

I risultati delle elezioni francesi una lezione anche per noi - Bertoldi 
(PSU): « La formula di centro-sinistra h esaurita» - Cli interventi di 
Galluzzi (PCI), Valori (PSIUP), Battaglia (PRI) - Su « Rinascita» di questa 
settimana Andrieu, Duverger, Anderlini, Bertoldi, Cattani, Luzzatto, Parri, 

Santi, Vecchietti e Vittorelli affrontano il tenia dell'unita 

Una intercssante tavola ro-
tonda alia Casa della Cultura 
sul toma Risultati e sujnifi-
cato delle elezioni francesi ha 
fornito l'occasionc a quattro 
csponenti della sinistra italia-
na — Bertoldi, della Dire/ione 
del PSU: Galluzzi. della Dne-
zione del PCI; Valori, vice-
segretario del PSIUP. e Bat
taglia. condirettore della Voce 
repubblicana — di prendere in 
esame la situazione e le pro-
spettive politiche del nostro 
Paese. le possibilita esistenti 
per lo sviluppo di una prospet
tiva di unita, di colloquio per-
manente, di alternativa reale 
al blocco di potere democri-
stiano. E' scalurito cosi un di-
battito vivace, concreto. che 
ha rivelato come dalle elezio
ni francesi la sinistra italiana 
possa t r a r re utili insegna-
menti. 

Rispondendo alle sollecitazio-
ni avanzate dal com pa g no 
Galluzzi sul significato del
l'unita raggiunta in Francia e 
sui rapporti nuovi che si sono 
stabiliti con i comunisti, il 
compagno Bertoldi si 6 richia-
mato all 'c impetuosa avanzata 
delle sinistre e del PCF ». sca-
turita da un obiettivo impegno 
programmatico e da una svol-
ta politica operata da tutte le 
forze democratiche e popolari. 
Questi problemi — ha aggiun-
to l'esponente socialista — do-
vranno essere oggetto di ulte-
riori verifiche per saggiare 
sino a che punto alcune scelte 
siano state imposte da valuta-
zior'.i tattiche. Ma anche ac-
cettando tale tesi. resta il pro-
fondo significato unitario del 
risultato francese. In partico-
lare . per la sinistra italiana 
si pongono oggi obiettivi piu 
avanzati. La formula di cen-
tro sinistra — ha detto Ber
toldi — c esaurita. Se. in un 
primo momento. essa poleva I 
avere una funzione. oggi non 
ha pill alcuna ragione di so-
pravvivenza. Prevale il mode-
ratismo. E la crisi del centro-
sinistra appare ancora piu 
grande se si tiene conto che 
un regime dcmocraUco non si 
stabilizza se non e accompa-
gnato da un profondo rinnova-
mento della societa. In Italia. 
invece. siamo fermi. si naviga 
lentamente in un mare di pro
blemi insoloti. E qui — ha pro-
seguito l'esponente socialista — 
sorge la questione delle sini
s tre e in primo luogo del PSU: 
siamo lontani dal concludere 
il processo di unificazione po
litica; e 'e conf-isione e soprat-
tutlo e'e il problema di un 
rapporto col PCI. con il quale 
si devono fare necessariamen-
te i conti. Tutto cio pone un 
problema di autonomia com-
plessiva. Ma soprattutto di au
tonomia nostra: non vogliamo 
contrapporre al frontismo con 

'., PCI il frontismo con la DC. 
Certo e che al prossiino con-
gresso una par te importante 
del PSU porra il problema del
l'unita delle force socialiste e 
di una eventuale Federazione. 

Lo stimolante intervento di 
Bertoldi era stato preceduto 
da quello del compagno Valori. 
il quale, dopo aver ricordato 
le esperienze francesi. aveva 
analizzato la situazione italia
na. Nel nostro Paese — ha 
detto Valori — la sinistra ha 
appena cominciato a cimentar-
si sul terreno unitario. In 
Francia Mitterrand parla gia di 
corso nuovo. E in Italia che 
cosa avviene? Come rispondc 
la sinistra? II problema. quin
di . e immediato. E il corpo 
elettorale pud raccogliere po 
sitivamente l'appello quando 
comprende che la sinistra si 
pone come alternativa al bloc
co di potere. 

Per Battaglia. invece. fl si
gnificato delle elezioni fran
cesi va collegato al problema 
del nazionalismo e Tunita r ag 
giunta e a w e n u t a solo per 
una contingenza eccezionale. 

Comunque — ha aggiunto 
Battaglia — anche se in Italia 
molto ancora ci divide si sono 
fatti s e n passi in avanti e si 
sono raggiunte intese su alcu-
ni punti a cara t tere istituzio-

Galluzzi — che e stato 1 ul
timo oratore nella tomata del
le repliche — ha insistito sui 
fattori che hanno portato al-
l'unita at t raverso un dibattito 
che da anni era in atto in 
Franc ia . Grande e stato il con-
tributo dei compagni f r anc^ i 
che, sottolineando di volta in 
volta le differenze. hanno sa 
puto esal tare i momenti uni-
t n r ; s»>3gli»no. quindi. cruelli 
che pensano che la ritrovata 
unita in Francia sia dovuta a 
una mancanza d 'a l temativa e 
che 1'esperienza, o perlomeno 
I'insegnamento francese. non si 
possa ripetere in altri paesi. 
In Italia — ha detto Galluz
zi — vi e stata l'unita antifa-
scista e vi sono s ta te le grandi 

battaglie insieme al PSI. Ora e 
neeessario rompere i \ecehi 
schemi, superare i momenti di 
rottura, senza pero accanto-
nare i temi di fondo. Proprio 
da una visione nuova della si-
tua?ione la sinistra puo tro
varc la via dell'unita. In tal 
senso va anche considerato il 
peso estremamente negativn e 
delcterio che ha oggi il centro 
sinistra. II problema della cri
si della socialdemocrazia. del-
l 'avanzata dei comunisti in di-
versi paesi europei, la vittoria 
delle forze popolari in Fran
cia sono temi che devono far 
riflettere la sinistra italiana 
e che, soprattutto, devono in-
segnare la strada dell'unita. 

II significato delle elezioni 
francesi e commentato anche 
su Rinascita (n. 12. 19G7) da 
due autorevoli giornalisti di 
Parigi — Rene Andrien, redat-
tore capo dell7Jumani<e, e Mau
rice Duverger. editorialista di 
Le Monde, che da due anni 
conduce, sulle colonne del Noti-
vel Observateur, una coraggio-
sa battaglia per l'unita delle 
sinistre — e dall'on. Luigi An
derlini (della segreteria del 
Movimento Autonomo Sociali
s ta) , dall'on. Luigi Bertoldi 
(della Direzione del PSU). dal
l'on. Venerio Cattani (della Di
rezione del PSU). dall'on. Lu-
cio Luzzatto (della Direzione 
del PSIUP) . dal sen. Ferruc-
cio Par r i . dall'on. Fernando 
Santi (della Direzione del 
PSU). dall'on. Tullio Vecchiet
ti (segretario del PSIUP). dal 
sen. Paolo Vittorelli (del PSU). 

ANDERLINI: « ... sempre te-
nendo conto che non esistono 
trasposizioni meccaniche di e-
sperienze, direi che dalla Fran
cia ci viene comunque un invi
to ad accelerare i tempi del
l'unita. ad afferrare il discorso 
sui temi programmatic! di fon
do, a pensare come 6 possibi-
le quello che magari fino a 

Un patrimonii) preservato dall'attacco della speculazione immobiliare 

Alto Adige 

Le proposte di 
Moro approvate 

da un'esigua 
maggioranza 
della S.V.P. 

BOLZANO. 23. 
II voto deH'esecutivo della Volk-

spartei sulle proposte italiane 
per la sol'izione del problema 
altoatesino. ha rivelato una 
profonda. netta frattura fra i 
metnbri del massimo organo di-
r:pente della SVP. 

II * pacchetto > proposto dal go
verno ha infatti ottenuto l'ap-
provazione soltanto con ventino-
vc voti favorevoli. contro 24 
contrari e due astenuti. E* con 
questo voto che resecutivo « rac-
comanda > al congresso del par-
tito. che si terra prossimamente. 
l'accettazione del < pacchetto » di 
^Ioro. 

ieri collocavamo in una prospet
tiva lontana ». 

PARRI: «Nella intetdipen-
denza sempre piu stretta del
la convivenza europea un mu-
tamento di rotta a Parigi non 
puo non avere ampie riper 
cussioni Auguro siano incisi-
\ e in Italia. Lo possono esse
re e lo saranno se la discioli-
nata battaglia unitaria delle si
nistre dalla premessa eletto
rale riuscira ad arr ivarc in 
Francia alia conclusione della 
battaglia parlamentare comu-
ne. Comune non solo nella con-
dotta tattica, ma ancor piu nel-
l 'alternativa finale e generale 
da opporre al gollismo >. 

SANTI: € Certo, l'ltalia non 
e la Francia . Ma 6 troppo co-
modo pensare di cavarsela cosl 
a buon mercato. rinchiudendoci 
in un meschino provincialismo 
quando proprio noi socialisti. 
ad esempio, ci sforziamo. ed 
anche qui in ritardo, di ren-
derci conto dell'esigenza di una 
politica socialista e democrati-
ca a livello europeo, politica 
che per aver successo non puo 
non contare. giustamente, sul-
I'apporto di tutte le forze del
la sinistra, nessuna esclusa ». 

VECCHIETTI: <t L'esperien-
za gollista in Francia ha creato 
le condizioni favorevoli ad una 
alternativa di sinistra non sol
tanto al regime gollista, ma 
anche al regime di centro-sini
stra E ' in corso il tenta-
tivo di fare della DC la ver-
sione italiana del gollismo. I 
dc cercano di convincere gli 
elettori che la stabilita in Ita
lia e nella for/a e nell'antico-
munismo della DC: che l'orga-
nico rapporto pubblico che essi 
hanno stabilito con la destra del 
PSU e le strizzatine d'occhio 
che fanno ai liberali servono 
per dare anche all'Italia una 
economia concertata. efficien-
te e funzionale, in cui la de-
lega di fiducia del padronato 
e affidata formalmcnte alia 
tradizionale classe politica dc. 
ma sostanzialmente ai tecnocra-
ti che la DC erige a grandi con-
siglieri dello Stato e del go
verno. ... Ritengo che occorra 
part ire dal paese. dove ci so
no le condizioni per 1'alterna-
tiva di sinistra, per gettare 
le basi di un'alternativa di 
sinistra a livello degli schie-
ramenti politic!. ... Una unita 
su basi avanzate. che par te 
dal basso, significa rafforza-
re ed al largare il rapporto 
democratico tra partiti di sini
stra e classi lavoratrici. cioe 
rendere possibile il superamen-
to dell 'interclassismo cattoli-
co e della socialdemocrazia ». 

VITTORELLI: « L'unita delle 
sinistre realizzata in queste e-
lezioni dimostra che sta ma-
turando la consapevolezza, nel-
I'elettorato oltre che nelle for
ze politiche democratiche. che 
non si pud lasciare permanen-
temente in vita il gollismo solo 
perchd non esiste un comune 
denominatore di governo fra 
socialisti e comunisti». 

Uno scorcio panoramico di Bologna. Sullo sfondo II Colle della Guardia, il celebre Santuario della Madonna dl San Luca 

Bologna salva le sue colline e 
crea un grande parco pubblico 
La decisione presa dal Consiglio comunale, a cui la D C ha tentato di 
opporsi rimanendo totalmente isolata, e stata confortata da lunghi di-
battiti non solo in sede tecnica, ma soprattutto nei consigli di quartiere 

I risultati di un'inchiesta fra le mogli 

degli immigrati meridionali a Genova 

Non vogliono tornare: 
al Nord si vive meglio 
Solo il due per cento delle interstate dichiarano 
di non essersi adattate airambiente nuovo - II 
lavoro e Teducazione dei figli contano di piu della 

nostalgia - Ma il futuro resta incerto 

Nei quartien popolan di Geno- j 
va i dialetti delia Calabna. della 
Sicilia. della Sardegna. con\nvo-
no pacificamente da anni con lo 
stretto genovese degh < indige-
m a. L'irnmigrasone interna ha 
avvicinato !e due Italic e !e don-
ne. a quanto pare, hanno fatto 
da tramite. 

Un'inchiesta campione svolta 
dalle tntervistatrici della scuola 
di s e m a o sociale di Genova fra 
260 mogli di meridionali immi
grati a Genova dal '46 al '64 to 
dimostra. La maggioranza delle 
tntervistate, non ha nessuna vo-
glia di fare il viaggio di ritomo 
nel paese natale; non per re-
starci a vnvere ad ogni modo. Un 
adattamento alia nuova vita. 1'av-
venire dei figli le cond.zioni di 
»u<s iTii6«ivrt. so»*o • pr,ric,p<rVti 
mothi della scelta. Solo una pic-
cola minoranza. poco piu del 2 
per cento, vorrebbe tornare per-
che al nord non si e ambientata. 

La solidarieta dei grandi ca-
seggiati popolari ha cementato 
le amidzie: il 63 per cento delle 
immigrate hanno amiche fra le 
donne genovesi, moltc le giudi-
cano € piu emancipate, piu auto

nomo. con un tenore di vita su-
penore >. altre le trovano p:u 
sincere. II costume si e modifi-
cato: che il manto abbia, a sua 
volta. amicizie e distrazioni fuo-
ri casa. ed esca la sera per de-
dicarvisi. non e considerato un 
male dal 70 per cento delle uv 
tervistate. 

Una meta circa delle mogli 
degli immigrati meridionali s 
Genova ha trovato qui. oltre a 
un clfma e a condizioni generali 
diverse, una novita che ne ha 
cambiato profoodamente la vita: 
il lavoro. Anche i figli hanno fat
to un passo avanti nspetto ai pa-
dri: mentre questi ultimi sono in 
maggioranza manovali. le propor-
zioni si invertono fra la nuova 
gene razi one. 

Tutte tenc. durX|Ue, iter F. pre-
sente e per il futuro? Le 260 in-
tervistate. per quanto riguarda 
soprattutto il futuro. si sono 
strette nelle spalle: il domani 
non e roseo. al nord come al 
sud, evidentemente. Solo che qui. 
il cammino della speranza k) si 
percorre insieme. genovesi e im
migrati. nelle lotte, nella solida
rieta Quotidian*. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 23. 

Bologna fara della fascia col-
l.nare che la incornicia di verde 
a sud, verso Firenze. un immen-
so parco pubblico. il primo di 
quella cittaterritorio che a gra-
do a grado va prendendo forma 
ne?li studi e nelle iniziative del
la pianificazione comprensonale. 

E' que>ta la sostanza della de
cisione assunta dal Consiglio co
munale nei giorni scorsi, con la 
approvazione del « piano collina-
re > (nella forma di una vanari
te al piano regolatore generale 
del 1955), che dehnea 1'assetto 
urbanistico di tutta la collina, 
il che significa avere prefigura-
to il destino e la funzione di po
co meno dj un terzo dell'intero 
territorio del comune: 4.102 ettari 
su 14.073. 

A differenza della sorte tocca
ta alle colline che formavano al-
cluni dei piu famosi e celebrati 
paesaggi attorno a Roma, o a 
Napoh o a Genova. questo gran
de ed integro bacino di verde 
del capoluogo emdiano. cut pare 
spetti il titolo amaramente ono-
rifico di < ultima intatta collina 
urbana d'ltalia». e stato aceor-
tamente e tenacemente preservato 
dall'avida « intraprendenza > del
la speculazione immobiliare. 

D comune e gia proprietano 
di alcune tra le piu belle ville 
bolognesi pedecolLnari e di altre 
progetta l'acquisito. dopo avere 
comperato negli ultimi cinque an
ni quattro parchi collinari (piu 
un quinto acquisto per donazio-
ne). per una superficie compies-
siva di oltre un mihone e trecen-
tomila metri quadrati. Nel bilan-
cio 1967. altri settecento milioni 
saranno destinati all'acqui^o di 
nuovo aree. sempre sui colli. 

Con il piano varato in questi 
g.omi. si vuol fatv dell'intera 
collina un patrimon:o collettno 
di cm servirsi e non so!tanto da 
contemplare come paesageio. I 
modi con cui si propone alia co-
munita di fame uso risultano 
e\identi dalle d.mensioni terri-
toriali che il orojetto attribuisce 
a"e diverse funzioni pro?ramma 
te per la fascia collmare: il 40^ 
come parco pubblico naturale: 
il 28 per cento come parco for
nito di attrezzature pubbliche: il 
30 per cento assegnato alia resi-
denza. con una previsione g'oba-
le di sessantamila ab:tan:i. di cui 
circa quarantamila 2;a insediati. 

Poco mono del 70 per cento 
del territorio collinare. dunque. 
sara messo al semzio di tutu. 
prevalentemente per le attivita 
del tempo libero. Ed ognuno com-
p.iende che cosa polra sign.ficare. 
per una citta che oggi ha si e 
no una dotazione di due me^i 
quadrati di verde per abitante. 
tanti quanti po>so..o averoe i 
cittadim di Roma, o di Milano o 
Torino, il rendere effettivamente 
accessibili 1.650 ettan di parco 
naturale e 985 ettari di verde 
* con attrezzature pubbliche i . va
le a dire b:bl:'o:ecbe. muse:, cai-
lerie di arte, teatn. Cinemato^ra-
fi. rmpanti sportivi. ristoran'.i 
caffe. motel e cosi via. 

n oroblema fuvanz:ano. na:u-
raimente. nmane :1 p.u d-.fiic.le 
da nsolvere. L'approvazone del 
piano metiera in :.»:o il ron^egrw 
della leg^e di salvaguard-a che 
va—a a protegiere :1 terr.tono da 
o^ni intervento non piamficato. 
ma e ev«den:e che pe" rendere 
operanti le scelte del progeuo 
non poche cose dovramo cam 
biare sia per la d:sponib.lita fi-
nanziaria degli enti locali. s-a per 
i loro effettivi po^ri d'inten-en-
to nel campo urbanistico. in cui 
ancora predomina 1] potere reale 
della pnoprieta fondiaria. 

Le norme tecniche di attuaz:o-
ne del piano, tuttavia. sono tali 
da soHecitare anche forme di 
coOaborazione con l'xiiziativa pn-
vata. nel senso che. ad esemp:o 
i propr:etan dell-e aree comprese 
nelle zone destinate a « parco cor. 
attrezzature pubbliche » possono 
chiedere di realizzare in proprio 
le attrezTatirne procrammate. sul 
la oase di convenzkmi specifiche 
le quab tra l'altro prevedono 
ehe^ circa M sessanta per cento 
dell'area convenzionata venga si 
stemata a parco naturale e im-
mediatamente dest.nata all'uso 
pubblico. 

Dopo i parchi. le abitazioni e 
le strade. gli spazi piu vasti sono 
stati destinati alle scuole. e pro-
cisamente per la costruzione di 

sette scuole medie. otto elemen-
tari, quuidici materne, una scuo
la speciale e dodici asili-«ido, 
per un cimplesso di 9 700 posti 
alunno (ciascuno con uno stan
dard di quaranta metn quadra
ti). da mettere a disposizione 
dei quattro quartieri cittadini at-
tigui alle pendici collinari. 

Collaboraiione 
Md il ruolo che il progetto at-

tribuisce alia collina bolognese 
non e nvolio alia citta soltanto: 
si inserisce nell'aTnbito del piano 
comprensonale e diviene esso 
stesso parte e strumento di quel
la che i tecnici chiamano una 
nuova forma urbana, e che e 
caratterizzata, per dirla con le 
parole degli urbamsti, «da un 
lato da una sempre piu precisa 
specializzazione delle funzioni di 
residenza. di produzione, di ser-
vizi. di cultura, di svago: dall'al-
tro da una crescente disponibili-
ta di spazi liberi, orgamzzati a 
verde naturale e riservati a quel
le attivita del tempo libero che 
non sono predeterminabili >. 

E' sul modello di questa nuova 
concezione urbanistica. dove il 
metro di misura e dato dai bi-
sogni degli uomini e non dalle 
quote di guadagno della specula
zione immobiliare. che si muove 
la pianificazione intercomunaJe. 
di cui un primo schema — ha an-
nunciato rassessore aU'urbanisti-
ca, Armando Sarti. nel conclude
re il dibattito sulla variante per 
la collina — verra presentato en-
tro Testate, perche raccolga il 

cohtnbuito di idee del piu amp.o 
schieramento di forze politiche, 
economiche. sociali. culturah. 

Sara anche quella un'occasione 
eccellente per rendere continuati-
vo e approfondire quel rappono 
di reciproco impegno e di colla-
boraziotie, anche cntica, benin-
teso. che la pubblica discuss lone 
sul piano collinare ha svilupputo 
in forme e dimens.om che so.no 
andate al di la di ogni pre\isio-
ne. I quattordici consigli dei 
quartien penferici hanno dedi-
cato all'argornento una trentina 
di sedute. dense di valutazluni. 
suggerimenti. osservaziotii cnti-
che dalle quali e venuta un'altra 
testimonianza di quanto intensa-
mente certi bisogni siano sentiti 
e quali forze sia possibile susci-
tare e attivare. per queste con-
quiste, con la discussione chian-
ficatrice. 

Contnbuti altrettanto impegnati 
sono stati forniti dagli ord.ni de
gli architetM. degli ingegnen. dei 
geometri. dalla sezione emiliano-
marchigiana dell'INU, da un'as-
semblea di rappresentanti di cnti 
e associaziom economiche. socia
li. sindacaii. e da un dibattito 
pubblico tenuto da Argan. Campos 
Venuti e Insolera. per iniziativa 
de « La Consulta ». un'associazio-
r.e culturale indipendente che da 
anni combatte una coerente bat
taglia contro ogni scempio del 
patnmonio urbanistico nazionale. 

I consenii aila scelta fonda men-
tale del piano coilinare. quella di 
una grande attrezzatura pubblica 
per il tempo libero dei cittadini, 

1 sono stati generali. ed anzi la 

maggior parte delle cr.tiv.-ho fo--
inui.ite .-o:u> st.ite motivate dalla 
\olonta <ii rendere questa scelta 
ancor piu rad»cale. Tip.ca in (jue-
Mo seciso e stata la richiesta. 
rvanzata da piu parti, di toghe-
re dal piano il previ-.:o insedia-
mento di c tiquem.la abitanti. da 
attuarsi con la Ie^ge biiU'edili/a 
cvonomica e popola \». E" una 
richiesta che la Gmnta hn p.c-
colto. con 1'impegno di ripio-
po-re in se<le di panificaz one 
intercomunale l'intera questione 
de^li iriiediaiiiciiti re-ulenziah in 
collina. 

Dibattito 
In Con^igl.o co.nni'iale. do.e -i 

=ono tirate !e fila del grande 
dioattito cittadino. il gnipjw <le 
ii'ocnstiano ha imeje imjx)>t«ito 
sullo stralcio deH'm<ediamento 
di edilizia economica (per aliro 
6d es-o stt-s^o richie^to) un at-
tacco frontale contro 1'intero pia
no. dando per scontato un av 
\enuto * l-olamento » della Giun
ta di fronte ad un generale dis-
senso. di cui ne.-^un altro grup-
po riusciva a vedere traccia. 

Alia fine, 1'unico i^»laniento ve-
nficato dai fatti e stato propr.o 
quello della DC. die si e trovata 
tompletamente sola nel nfiuto 
di partecipare alia votazione fi
nale e nell'abbaiKlono deU'aula. 
dopo che tutte le sin^tre aveva-
no re<p.nto la sua rich"e>'a d: 
r.mettore o^ni co>a in discu>>.one. 

Luciano Vandelli 

Nuovo duro colpo alia politica di Nenni 

La Federazione belga del PSI 

aderisce in massa al PSIUP 
Raggruppa 2000 emigrati socialisti — La deci

sione presa all'unanimita dal Direttivo 
Un episodio significativo, 

che tes t imoma il dissenso 
crescente nclla base sociali
sta p e r la politica del PSU, e 
accaduto in Belgio, dove la 
locale Federazione socialista 
degli emigra t i italiani ha de-
ciso di ade r i r e al PSIUP. La 
decisione e s ta ta presa qual-
che giorno fa dal Comitalo 
diret t ivo, che l'ha approvata 
a l l 'unanimita a nome dei 2040 
iscri t t i ; nel verbale della riu-
nione si definisce « un gros-
so e r ro re » la scelta effettua-
ta dai dir igent i del PSI in 
Italia, in base alia quale < si 
sono rovesciate le alleanzc di 
classe, si c accet tata una col-
laborazionc subal terna con le 
forze della borghesia » c si c 
arr ivat i « a t r a s f e n r e il vec-
chio PSI nel campo della so
cialdemocrazia ». 

Si t r a t t a di un nuovo duro 
colpo che il g ruppo di r igente 
del PSU e costre t to a incas-
sare p ropr io nel momento in 
cui 1'insoddisfazione di larga 
par te del par t i to torna a far-
si sen t i re con forza anche al-
I ' interno della maggioranza. 
Pare cer to che uno dei primi 

! argoment i che !s segreter ia 
del par t i to unificato dovTa af-
frontare dopo le vacanze pa-
squali sara lo s ta to di disor-
dine e di lotta aper ta che tra-
\agl ia la g rande maggioran
za del le federazioni, a co-
minciarc da quella romana , 
dove l 'ur to del le opposte cor-
rcn t i e p iu violento che al* 

t r o \ e . Si t r a t t a di una lotta 
nella qua le giocano anche in-
teressi personal i . attizzati dal
la prospet t iva del le elezioni 
poli t iche de l l ' anno prossimo, 
ma che riflette un profondo 
malessere polit ico pe r le 
umiliazioni a ca tena cui il 
PSU e cos t re t to dall ' incapaci-
ta di l iberarsi dalla gabbia 
del centro-sinistra. 

II prezioso servigio rcso al
ia DC dai dir igent i del PSU 
in occasione del recen te \ o t o 
pa r l amen ta r e sulla Federcon-
sorzi e s ta to in tan to nuova-
men te cr i t icato dal compa
gno Santi in un art icolo sul-
1 Astrolabio di ques ta setti
mana . Santi n l c v a t ra Taltro 
che , r inunc iando a votare un 
p ropr io o rd ine del giorno, il 
g ruppo socialista ha votato 
« cont ro la linca sempre so-
s t cnu ta dal par t i to in mate
r ia di riforma del la Feder-
consorzi » g iungendo « a que
sta enormi ta : poiche non sia
mo d 'accordo con la DC, noi 
socialisti vo tc rcmo come vuo-
le e come votera la DC ». 

Dopo aver difeso la legitti-
mita della posizione dei quat
tordici deputa t i socialisti che 
si r if iutarono di votare cont ro 
la mozione del PCI, Santi af-
ferma che * po r r c il par t i to , 
nel del icat issimo momen to 
che esso at t ra versa, di f ronte 
al fatto compiuto — o pren
de re gli accordi o prccipi ta-
re nel n iarasma il pa r t i to — 
e una forma di violenza mo

ra le che con la democrazia 
non ha nul la a che f a r e » . 
Cr i t icando il fatto che la Di
rezione sia stata c o m ocata a 
cose fat te , Santi scrive anco
ra che = democrazia si ha 
quando gli organi del pa r t i to 
sono messi in condizionc di 
e sp r imcrc il propr io pensie-
ro pr ima che si p rendano de
cisioni i m p o r t a n t che diven-
tano irrevocabili nei fatti ». 
Democrazia di pa r t i to si ha 
« quando il p ruppo d i r igen te 
si fa ones tamen tc car ico del
le posizioni. dci dubbi , e del
le perplcss i ta della minoran
za ». Inol t re , nel ca>o della 
Federconsorzi , e la maggio
ranza che « rompe la fcdclta 
alia l inea e alle posizioni del 
pa r t i to ». 

Si e appreso che il minis t ro 
Taviani ha dis t r ibui to ai suoi 
colleghi u n disegno di legge 
e le t to ra le pe r le Regioni. Es
so si basa sul sistema propor-
zionale, con utilizzo dei rest i 
in sede regionale ; i collegi 
coincidono o w i a m e n t e con le 
n s p e t t i v e regioni , e si art ico-
lano in circoscrizioni provin
ciali . Nessuna data e pe ro 
stabi l i ta p e r lo svolgimento 
del le elezioni. Secondo il di
segno Taviani , i Consigli rc-
gionali d u r e r a n n o in car ica 
c inque ann i . 

m. gh. 

Vivace polemica con 

i notablli dorotei 

Perche Gava 
e stato zittito 
dai giovani 
delle ACLI 

Dal congresso di Castel-
lammare e uscito un 
movimento reale - Pre-
ciso atto d'accusa con
tro il regime di fabbrica 
Esigenza dell'unita di 

tutti i lavoratori 

Dalla nostra redazione 
\ ioni: . \A. 2s 

Clu .<r>r(, i ()KH(iiu culi.tti'.' Fi~ 
no a poclu (jiorin Ui non orr t i 
>aj)uto c'tw ce^a ri^poiuwr. Ho 
avuto ca^ualmcntc l'occasionc di 
imrtccifHur ul Uno iccenW con-
urc.is-o nazionale a ( a^lcllamure 
dal !» al 12 marzo. lid coztitttito 
JUT me una vcui c nicoratiwan 
if scopcrta. cm le occa^iom di 
dialoiin prima con un '/uwane 
dcleijato di liatiu>a. poi in viau 
fjio con movant di l':accn;a t 
con il loro assistant' ccclcsia 
stico. hanno portatu ultcnori con-
ferine. Itanazzi e rana::e (tan
ti- ragazze!), seri, che \>er tr# 
(norm hanno dtbaltulo con po 
sifieifrj e modeslia i temi della 
loro comlizione di lavoratori. vor-
tando alia trdmiia testimonium* 
efficaci e smceie della loro vita 
di Jabbnea. delle loro esperien
ze socialt e imlitiche. 

Innanzi tuito questo la sotlo-
lineato: si tratta di un movi
mento reale. che non five tier 
artificiosa e vatemalistica solle 
citazione di uerarchie reluno<t 
o politiclic. ma che con la sun 
jede relintosa. cow polemica-
mente conctharc, five iiuotubaui 
mente I'esncrienza ill viAumi di 
aiovam lavoratori cattolici e non 
cattolici. e di c*si rtjlctw I hi 
sonnt. i dranimi. le mendicri 
ziom nei teimim Inn i e icali die 
si potrchbero ennhere vi qual 
siasi discussione di nun am co
munisti o senza pait'to 

Di ijui i iirolnemi del la''oro 
minonle — cm la moventu neb 
sta ha portato un contrihuto d\ 
conoscenza e ni uenuiirm t he 
non doerebbc sjuamie ne at -m 
dacat' ne alia Federazione ivo-
vamle comunista — deliappren 
distato. della di^ticcutnuione aio 
vanilc. della ni<vQicicn~a cul'u 
tale e profe*sionalc della scuola 
italiana. della cusi ilelle cam 
paane — per cm sono stati rl, a 
mati in causa Uimoeii e In Fe
derconsorzi prtipru) nei f/iorm 
della tvcnfica not trnain a \ 
della cmiarazionc e mhnc deVn 
pace. 

Da qucofi temi e parhto I at 
facco al sistema ed e st'inificii 
ttco che questo attaeeo wu Wo-
to assai prcciso. '\on tnntu un 
nttacco alia socictn del bene* 
sere e dei cnn*urti — c<crci*n 
zione culturale oi/i/i cost covio-ia 
e insignificant'' da e^-ere dirrn 
tata il cavallo della battar/lia 
pre elettorale di Piccoli! — ma 
un atlacco al reqime di fabhrua 
c alia radice di clas.r del si 
sterna, di cm hanno fatto pesan-
temente le spese il centro sini
stra e prima ancora la DC. am<> 
re e mho dci piorani ach^ti, che 
di essa hanno sperimcnlato so
prattutto il riiiore dci probwin. 

E quando il smciatore Cara. con 
I'autoritn che r,U provienc dal-
l'e.-,*cre uno dei ntnguiOTt r.ota-
bili dorotei nonche capo della 
chentcla di pntcrr lot air debet 
DC. bo tentato dopo abili con-
cessiom la carta del richiamo al 
la connieenza. fiducinso nel re--
chio motto: « riroluzionari a r#n-
t'anni. rcazionari a quaranta ». 
prima si e beccato i fi^chi del-
I'auditono. poi La dovuto ascot-
tarsi la replica rcsponsabi'e c 
caustica di un dclroato nazionn. 
le. Gara doveva rcndcrsi conto 
che non slaua assiftendo alle 
mtemperanze nioranih^liche di 
un'assemblea di capeliom. mn 
alia meditata e documentata ri
chiesta di una siolta pfAitica per 
il nostro paest*. 

Le indicazioni pn-i/.ip scatun-
te dal congresso pos*o:,n co*i es
sere sintctizzale: unita smdacn-
le. unita at tutti i lai',ratr,ri. im-
pegno unitario e ,-cnza di*cnmi-
naziom — r,irinif,catno che no'i 
sia TICOTSO m ncssun intervento 
il tcrmine anticomuni^mo — dei 
morimrnii nmramli, 

ET poco tuito questo? T<on cre
do. Si e trattato di via ultenore 
tc*timoiiaiiza delle tcnsimi po 
sifire che scuotnr.o \r nuovc 0r-
r.erazior.i e ne ha rr.c*so m luce 
un comparto r.uo: o. qiia*i me 
*plora1o. *erio c unpeqnato sw' 
In ria del rmnovamento. 

Sel nostra cncolo — mi dic-
va il (noi aic drleoato di Ravi-
sa —- prina aiccamo la scritta 
< 1'ua D'Anoela ». r̂ /< roi oio 

tarn abbiano awunto « \*/ro Ir 
ACLI >. mfine abhiamo lasaato 
solo lultima scritta. 

Ha cislo come hanno zittito 
Gara? — mi dicera con wma 
punta di orgoglio I'assistente ec~ 
clesiastico di Piacenza. 11 me-
se scorso abbiamo zittito neilo 
stesso modo al nostro convegno 
sulla gioventit ntrale il rapprc-
sentartte di Bonomi. E. infine. mi 
confidara una delegata di Pia
cenza: c /life elezioni politiche 
del 1963 ho totato dc, ma la DC 
ci oslacola, ci strumentalnza. r 
zislto simiie ai "borghesi", ai 
liberali. Alle amministratite ho 
totato per i candidati del PCI 
perchd sono gente onesta. Xon 
so ancora per chi voterd alle 
prcssime pohtichc >. 

A questo punto la parola c Str 
prattutto I'tmziativa passa a noi 
comunisti. 

Lanfranco Turci 
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