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Problemi d'oggi 

La guerra 
dello zucchero 

Perche e necessaria la nazionalizzazione - II 
prezzo sui mercati internazionali oscilla sotto 
le 40 lire al chilo - Un'operazione di stran-

golamento dei paesi piu deboli 

11 pr iv/o dello ZUITIICIO 
i iu inercati uitcrnazionali 
UbciUa sotto le 40 lire al chi
lo. La L'oinuiiita cconoinica 
t'liropea ha deciso di produr-
Jo a 14U lire; in piu ha clue-
sto alia Coiifercnza interna-
zionale dei paesi produttori 
di zucchero di coliocare sui 
inercati internazionali alnie-
no 13 milioni di quintali eon 
una perdita che oy»i si aij-
gircrcbbc sulle 1UU lire al 
chilo. La Conferen/a e pra-
ticamente lallita, la « quo
ta » richiesta dalla CKK e 
btala riliuiata, per cm la 
C'EE vendera lo ste.sso sui 
mercati moudiali e soHoco 
sto le sue ecceilenze aygra-
vandone ar.cora di piu la 
crisi. 

Gli esponenti politici del-
Ja CEK si giustihcano con 
una picto&a bugia: dicono 
che lo zucchero e un « pro-
dotto strateyico » e percio 
in Europa si accetta di pro-
durlo in perdita. Se si trat-
tasse di « strateyia » baste-
rebbe fare delle scorte, dif-
ferenziare gli acquisti ecc... 
ma la realta e che il prezzo 
internazionale di 35-40 lire 
e anornialmente basso e ri-
flette la guerra econoniica 
che viene fatta ai paesi ini-
poveriti dal eolonialismo. Lo 
aumento dei consumi di zuc
chero mondiali e lento: ehi 
ha fame non puo certo 
comprare brioches. Inoltrc 
quando gli Stnti Uniti hanno 
rot to con Cuba, subito han
no aumentato ia produzione 
in altri scttori, dominati 
spesso dallo strsso capitale 
statunitense. Gli acquisti del-
l'URSS. pur dando il ne-
cessario sbocco alio zucche
ro cubano, non hanno modi-
ficato le caralteristiche di 
fondo del mercato mondiale 
dove esistono ostacoli insor-
montabili — con l'azione 
settoriale e gli accordi — 
all 'espansione dei consumi. 

E' in questo quadro che 
si colloea la politica crimi-
nale dei gruppi capitalistic! 
europei diret ta a r idurre i 
consumi inierni e at tuare 
un dumping intcrnazionale. 
Non riuscendo a imporre lo 
accordo sulle quote, essi but-
tano sui mercati internazio
nali zucchero a un terzo 
del costo di produzione, e 
anche meno, contnbuendo in 
modo decisivo a tener bassi 
i prezzi. La differenza la pa-
ga, cosi come l'alto costo 
interno, il lavoratore euro-
peo che in tal modo e chia-
mato a finanziare un'opera
zione di strangolamcnto dei 
lavoratori del paesi piii de
boli. Alcuni paesi europei, 
come la Francia, scelgono 
anzi addir i t tura di aumenta-
r e le proprie eccedenzc nel 
quadro di una politica ri-
volta a soddisfare le richie-
ste dell'azienda agraria ca-
pitalistica. 

Ai lavoratori europei toe-
ca, oggi, di dare una rispo-
sta che unisca la difesa de-
pli interessi propri a quelli 
dei lavoratori d'Africa e di 
America Latina e d'xVsia. 

Come nei paesi unpo\ei i ( i , 
anche in Europa si tratta di 
attaccare e rompere il mer
cato capitali^tico col suo M-
sterna di produzione Occur-
re, intanto: 1) ottencre la 
riduzione inunediata del 
prezzo al consumo dello zuc
chero gravato, in Italia, di 
23 lire al chilo oggi « re
s t i t u t e » a produttori e in-
dus tna (le paghi semmai, lo 
Stato!) e di una forte tassa 
(70 lire al chilo); ogni pro-
gramma di riorganizzazione 
industriale deve prevedere 
per ogni tappa, cornspon-
denti riduzioni di prezzo al 
consumo; 2) rifiutarc la ven-
dita sottocosto sui mercati 
mondiali (1'Italia ne doveva 
vendere, per il 1967, 2 milio
ni e me/zo di quintal i ) . co-
stringendo i governi a di
s t r i b u t e gli eventuali sur
plus per i canali puhblici 
(ospcdali, enti assistenziali 
dei comuni e delle Provin-
cie, corpi militari e c c . ) to-
gliendo ogni garanzia finan-
ziaria comunitaria a paesi 
che come la Francia fanno 
una politica aperta o ma-
scherata di dumping. 

La nazionalizzazione della 
industria dello zucchero ha 
valore in quanto non si 
propone di r imet tere insie-
me i cocci rotti del mono 
polio, ma apre nuove pro-
spettive politiche. E' neces-
sario che i lavoratori euro
pei allarghino il tiro: fino 
a quando sopporteranno che 
generi ormai di prima ne-
cessita (come caffe, cacao, 
prodotti della palma) sia-
no considerati « coloniali », 
quindi gravati di forti tas-
se dirette a ostacolare il 
consumo interno e paesi 
produttori? II protezioni-
smo dell ' agricoltura euro-
pea e lo schermo per ope-
razioni di difesa di un si-
sterna che del resto e gia 
pagato duramente in termini 
di reddito e di condizioni di 
vita dimezzate dagli stessi 
lavoratori agricoli europei. 

La riorganizzazione della 
industria saccarifera euro-
pea si presenta in Italia sot-
to 1'aspetto del ridimensiona-
mento non a caso o solo per 
le colpe personali di Piag-
gio e Borasio (ci sono anche 
quel le) , ma come conseguen-
za diretta della ricerca del
le posizioni di massimo pro-
fltto sui mercati mondiali al 
disopra e al di la dei casi 
settoriali dello zucchero: ri
cerca logica e naturalc per 
i Borasio e i Piaggio, aber-
rante e disastrosa per i la
voratori. 

Ecco perche la nazionaliz
zazione e non un tipo di in-
tervento pubblico che « ra-
zionalizzi il profitto»: per
che nell 'ambito delle scelte 
coerenti col profitlo non e'e 
altro sbocco che la pcrdita 
del posto di lavoro per mi-
gliaia di operai e il sacrifi-
cio d; fondamentali interes
si sociaii, non solo nazio-
nali. 

Renzo Stefanelli 

Esperimento rwoluzid 

Mosta: cercasi 812 famiglie vo/ontarie 
da alhggiare nella <casa colkttiva* 

Due edifici a 16 piani collegati da un « centro sociale » - Non e'e cucina: ogni piano dispone di vti ristorante per 70 persone - Bar, cinema, sale 
da gioco, palesfre, piscina, ambulatori e nidi d'infanzia - « Affrancamento dal servaggio domiciliare », afferma I'architetto capo del progetto 

COME I BAMBINI DEL. VIETNAM ! 

WASHINGTON — « La guerra nel Vietnam deve cessare >: una ragazza ha posto sui suo cappello delle bambole rotte, le braccia e le gamb* spenate. Sono il simbolo 
del marlirio di migliaia di bambini vietnamiti trucidaM dal bombardamenli americani. La foto drammatica fa parte di un servizio pubblicato sull'ultimo numero di 
« Not Donne >, dedicalo all'esper.enza compiuta da una sludentessa americana, Bettina AptheVer, in una prigione di contea. Arrestata durante una manifesta-
zione pacifista, menlre era incinta, Bettina ha scrilto una drammatica testimon ianza sui sistema carcerario e sulla discriminazione a cui sono soggelfe le detenute 

VIGILIA PRECONGRESSUALE TRA GLI OPERAI MILANESI 

Assemblea di fabbrica, come e perche 
U n a discussione nel vivo de l le lotte - Proposte e suggerimenti per l 'organizzazione di partito - I comitati di reparto e i giornali operai 
Contraddizioni e conquiste nel dibattito e nel lavoro comune con i giovani - « Certe difficolta son dovute ai nostri successi. . . » 

In tre direzioni essenz:ah 
s; muove la ricerca e si svi-
luppa il lavoro: la revis:one 
della posizione deH"organ:zza 

(* dobbiamo essere m grado 
di parlare subito come par
tito nella Jabbnca e dalla fab-
bnca »). Alia E M., invece, so 

zuone del partito ijella fab- j no ancora perplessi (c forse 
br.ca, l impegno nuovo delle 
Sez:om terntonal i . le nuove 

basta diffondere megho '7*uo-
va Sesto" e fare qualche co-

forme di orgamzzazione di lanttno»/; negli aim; scorsi 
gruppi e di comitati che si | \ i sono stati cambiamenti nel-
collegmno al movimento stu- » ia composur.one 
dentesco. Non vi pu6 essere 
una separazione tra qaeste 
d:rezioa:, che si compierano 
e s: cond;z:onano. 

Al Consigho provinciate ope-
ra:o Bonora della S::-Siemens 
d:ceva. « Alcuni operai hanno 
espresso critiche n?' coi'ron-
il ae.ias^emblcj proziiciale 
dei lavoratori comunisti, tenu-
tasi recentemenle a Mtlano. 
Ii'atti non si pud porre in 
tubordme l'azione del Partito 
T'Spetto al sindacato. Sulla 
condiziov.e operaia e sui pro
blemi specifier deve essere il 
partito a sviluppare un'azio-
r.e autonoma, qualificante, m 
modo da poltticizzare la lot-
ti D'altra parte occorre sta-
bihre degli obiettiri pohttci 
che realmente trastormmo la 
condizione operaia* . 

Abb.amo g:a vis:o come nei 
congress! di cellu'.a e di se-
wone s» morn : sulla questio-
r.e e s; i.ns:sta sulla funzione 
e I'organizzazjone del part Ho 
nella fabbrxa. Tra gli stru-
menti non solo di propagan
da ma di orgamzzazione vi 6 
una certa ripresa della stam-
pa operaia. Stendardi del 
TIBB annuncia che sta per 
rSsppanre «// Trasformatorcs 
6 che la srzione sta per com-
p^rare un nuovo c:c!osti:e 

delle mae-
stranze e dietro le cfre glo-
bah degli iscnrti v; sono l 
reparti nmasti * scoperti ». 
« In ogni reparto un gruppo 
di cornpagnt al lavoro »r s; 
dice alia Pirelli. 

Comitati di reparto 
h. il lavoro ne: reparti fra 

i compagni si coilega all'm:-
ziauva de. comitati un.tan di 
reparto. c Ve ne sono gia due-
tre, ma non ci possono sod
disfare. Sono poco rappresen-
tativi. Gli operai devono cono-
scerli bene ed eleggerli E poi t 
membn devono essere genie 
in gimba se no succede co-

i me al reparto 55, che il co-
mitato stava ancora discuten 
do e non solo il rep-it to ma 
tutta la fabbnea erano gia m 
scioptTQ s. dice Bonalumi. 

Com.tati di reparro per fa 
re che cosa? Lo dice Todini. 
« .Vei reparti si attuano le d: 
rehire che calano dalla dire-
zione (cottimi, supersfrutla-
menlof. Dovremo in ogni lot
to commciare a mettere le 
direzioni di reparto davanti 
alle loro responsabdita ». 

La discussione del dint to 
a'l'assemb'.ea ntom.i sovente. 
Non tutto e chiaro. In alcune 

grandi aziende il dint to alia 
as.-emblea, come momento di 
mformazione da pane della 
C.I. non e mai scomparso, in 
alt re e g:a &:ato nconquista-
to e cosi alcuni dingenti sin-
dacali o di Comrmssione inter
na dicor.o. « L'assemblea e una i 
conquisia di nucro potere so 
lo se si ia nellt ore di la
voro » Ma c e en: sottol.n^a 
che le co-e da .conquistare 
sono ben a.'re. prima di tu'-
to che i d:r:zenti smdacali 
possano panecipare alle as-
bemblee. E poi. «Perche so
lo i dirigenli si'idaciW Per 
esempio, i pirlameninri noi 
deiono poter venire n 'abbri 
ca e dire agh opeTa* e ai 
tecnici cosa hanno fztto o 
non hanno fatto per le p*n-
siont, per la ncchezza mobi-

x Non possiamo perd dire 
che di pari passo si sia avu-
to un adeguato processo di 
maturazione deiia coscienza 
della classe operaia sui p:a-
no politico ». 

/ collet tivi 

vane labbnche medie e p:c-
cole d3 « mvestire »> o neKa 
prov-.nc.a. dove sono sortl co
mitati intersezionaii quah 
que.'.o per I tessih a Des.o 

I o per If vetrene a Corsico. 
I E5per.t-nze diverse, tentat;vi 
i cne r;e<cor.o o meno, tutti 

\u?;ionu pero rendere p:u v:-
vafe .a prc-'-enza del partito 
tra gl: operai nella soc:eta. 

Q.H-^'o la\oro « verso la (a:> 
brira » s: intreccia con le nu 
meru ;f :n:z.ative promosse da 
var; smppi d: giovani (p-> 
che t:nora sembrar.o essere 
quei.e d. collettin deila FGC'I). 

proposito «La j Non tut 'e ques:e miz.ative, 
in.est.ta ancne ' lo abuiamo v;sto, sono fehci, 

Ma anche dal «di fuor:» 
l'assieme del pamto de\e con-
tribuire di p:u alio sviluppo 
della \ i ta polit.ra :n tabbr.-
ca Cuomo del Comi'ato ci:-
tad:no sio.ge una aerie di 
prop^jste in 
fabbr.ra %a 
dall'e.stf-rnu a> per atipp'.ire 
a'.Ia eventuale assenza d: una 
orgamzzazione interna (p.ecu 
le e med.e laofcr.che, ma an 

le, per lo Statuto dei lavo- che alcune fabbnche impor 

ma tutte sono interessan': In 
mo::; cas. Ia cOilaborazione 
ira g.: organ.smi € ull:ciali » 
de! partito e questi gruppi di 
giovani e di simpatizzanti si 

ralori>». II dint to all'assem 
blea gli operai non lo vo-
giiono solo per ascoltare ma 
per deciuere dawero. 

Vi e stato negli ultimi an 
m un maggior impegno del 
partito verso la ciasse ope 
ra:a su tutti i piani. anche 
su quello parlamentare, e lo 
ricurda nel suo intervento nel 
« dibattito congresMiale » il de 
putato di Sesto, Rossinovich, 
ma Strada. del Comitato c;t-
tadmo di Sesto. nel suo scnt-
to, pur non contestando cer-
ti progressi, insiste soprattut-
to sull'urgenza di un passo 
avanti: «Un dato importante 
da nlevare e la maggior sm-
dacaiizzazione dei lavoratori, 
uvvcuuia rii-i chma de'ne iot-
te smdacali, anche sui piano 
organizzativo. 

tantw; b ; per appos^iaie la < e gia latta permanente e pro-
costruzione o lirrobustimen-
to dell'organ:zzazione interna; 
cj comunque, in collaborazio-
ne con la cellula o la sezio-
ne di fabbr.ca 

a A questo scopo non basta 
no le forz<? della s.ngola te 
z:one territonale Occorre 
PiUttosto ragj?ruppare m.luan 
ti m "collettivi" capaci di mo 
bihta. tempestivita e continu: 
ta nell'intervento politico, con 
autonomia operativa e di ela 
borazione, collegati a Lvelio 
federale, composti di compa
gni capaci di nportare nelle 
loro sezioni tutta la ncchez-
za dell'espenenza acquisita ». 

Sono proposte che vanno 
nella direzione che gia si cer-
ca di seguire in alcune zone 
s.a della citta (dove eiistono 

ficua Non si tratta di «lm 
brigl.are» e tanto meno d: 
spegnere troppo fac:h entu-
s:asmi, ma di Iavorare assie 
me Cosi abo-.am visto tare la 
sezione Arnghmi con un grup
po di gio\an: cne «segue » 
la Farm.tal.a. cosi la col.a 
bora/ior.e con l g.ovan: che 
si occupano dell'Innocenti. co
si a Monza la sezione Cu-
r.el per ia Pnihps Non man -
cano difficolta e contrasti, a 
volte su questioni anche di 
fondo: lo vedi nflesso sulle 
colonne della c Fabbnea sui 
Lambro», il giornale dei co-
mumsti della Innocenti, aper-
to ajli interventi degli ami-
ci studenti, lo n t rov f in cer-
tl scr im a Monza dove la 
pred.cazione della lotta deci-

s;va per il salano come mez
zo per far crollare il s.ste-
tna capitahsta, necneggia sc>-
perte estranee non solo alia 
l:nea del partito ma a tutta 
ia realta smdacale. In altri 
casi jnvece sono iniz:ative che 
ser:7a attaccare direttamente 
Taz.one dei sindacato e del 
partito la mfirmano con la 
tendenza a contrapporre I'ini 
zuii-.a di oa~e ad o;m. d:re 
z.one od organizzaz.one, come 
fa un gruppo di giovani che 
s: occupa della Borietti Mol 
te »oi*e con lo s'esso nome 
« di oase ». « unitane », ecc. 
r.trovi :n:ziat:ve diverse con 
traddittor.e. dalle migl.on al
le p.u equivocne, ma I com-
paimi non si formahzzano o 
*: .-.candalizzano; 1'importante, 
diCono, e vedere il fondo 
deile cose, far crescere il buo-
no e non aver paura di com-
battere quello che non 6 giu-
sto; in un momento di cre-
scita del movimento si sa che 
il pencolo maggiore e sem-
pre quello di ch: vuol salta-
re troppo m avanti. 

Elemento posilivo 
L'eiemento piu positivo che 

ci e sembrato co^Uere di fron-
te a tutto questo nbollire di 
novita e di miziative e l'at-
leggiamentc della grande mag-
gioranza del quadro di par
tito delle fabbriche che ab-
biamo visto. Attento al nuovo 
che viene avanti, cescicr.tc del
la necessity di una svolta, 
aporto ad accogl.ere nuo-.e 
forze e nuo\e spmte. Trova- I 

re poi il modo di farlo con-
cretamente e piii difficile, ma 
ci sembra che la cosa piu 
importante sia questo atteg-
tr.amento che non e di chm-
sura o di ripulsa orgogliosa. 
Non e facile, ne tanto meno 
gradevole, per uomin: venuti 
dalla resistenza, da p.u di 
vcnti anni impc-gnati {mo al 
1 u^ura fisica nfll'at:.v.-a po
ll* ica o smdacaie. accoghere 
certe Osser-.az.on: cr.tiche cne 
a volte sono formulate in mo
do quasi provcx^atono e cr.e 
purtroppo si accompa?nano 
a una .gnura.iza dei.a s"or.a 
dei mo'.imen'.o op^raio cne 
d.»en:a negaz.one di un pa 
tnmomo prez.o=,o. Non e fa-
ci.e, eppure abbiamo \;s:o che 
i comp3gm r.escono a fa>io: 
* Sono difficolta che ci sia 
mo procurati con i nostri 
successi L'autunno caldo del 
't>i non e caduto dal cielo, 
e il frutto di un lavoro lun-
go e tenjee, di una lotta du
ra su una g'usta hnea uni-
tarui sui piano politico e su 
q le'.lo \ir.dacale, adesso che 
tanti fruttt lengono a malu-
rare bisogna saperli raccoghe 
re a tempo, e'e chi ha fret-
la e h vuole raccoghere acer 
ft:' Quello che fa rabbia pe
ro e quando vedi qui'.cuno 
di quelli che tre anni ta di 
ceiano che la classe operaia 
era mtcgrata e il centro-sinv 
stra uttonoso che adesso vie
ne a dirti che la classe operaia 
tuole e pud fare la ncolu-
ziGm dOTiiuiii c not la tenia-
mo ferma per la giacchclta'». 

Dalla nostra redazione ] 
MOSCA, 7. 

Si cercano J112 famiglie \o 
lontarie, disposte ad allosjgia-
ri' e vivere diversamente: que 
sto curioso annuncio non t? 
ancora apparso su alcun <jinr 
nale moscovita, ma 6 come 
se gia clrcolasse per la citta. 
Naturalnientp il suo signitica 
to assolutamente ermetico a 
prima vista, non appare del 
tutto chiaro neppure dopo la 
lunga spieuazione che archltet-
ti e soclologi si affannano a 
dare sugli organi culturali, nei 
convegni scientifici e nelle con 
versazloni televisive II tenia, 
In effetti. non e nuovo- e 11 
tema dplla casa o meglio. del 
modello del vivere In casa 

Nel nuovo quartiere tnosro 
vita di Novie Ceremusky sta 
per essere ulttmato un palaz-
zo dalla concezione rivolu/io 
nana, dove ognuno puo trova 
re tutto (servizi. ricreaziune. 
sport). Ma questo e solo un 
aspetto, e neppure il piii im
portante. L'importanza sta nel 
fatto die l'appartamento. cioe 
la cellula privata del vivere. 
non e piii concepito come un 
regno isolato e spesso lonta-
no dai centri che soddisfano 
le vane necessita vitali. ma 
come una frazione di un com-
plesso. organlco. secondo una 
ipotesi comunitaria. 

Qualcuno, cio detto, potreb 
be pensare che si tratti di 
una sorta di alhergo o di fo 
restena. La cosa non e cosi 
banale; nessuno si sogna tV 
violare la a privacy »; il pro-
blema o anzi di salvarta ar-
ncchendola di relazioni. di :a-
zionahtii e liberandola di spre-
chi in tempo, denaro e salu
te e di quel tarlo sociale che 
e la noia. 

Cosi 80 specialistl hanno la 
vorato alcuni anni ad una 
ipotesi di casa organica, par-
tendo da ricerche in campo 
economico, lgienico, alimenta-
re, psicologico, ecc. Ne e 
uscito — ormai ben visibile 
— 1'esperimento di Novie Ce 
remusk- due edifici a 16 pia
ni collegati da un corpo onz-
zontale detto centro lociale 
La concezione di insieme pub 
meglio scatunre dalla de^cri-
zione del singoli particolari. 

Dunque, partiamo dall'ap-
partamento: lo caratterizza la 
scomparsa della cucina. C'b 
solo un armadio con un for-
nello elettrico, una lavastovi-
glie e un piccolo frigorife-
ro che possono scomparire 
dietro un pannello scorrevo-
le. E' chiaro che con tale 
strumentazione, non si pu6 
pensare di cucinare 34 volte 
al giorno per l'mtera famiglia. 
Ed infatti, di regola, si mangia 
fuori casa, o meglio nel ri
storante che e collocato ad 
ogni piano: 70 gli abitanti e 
altrettanti i coperti. II cuoco 
potra rapidamente conoscere 
ogni cliente, stabilirne i gusti 
e le preferenze e sapere quin-
di cosa preparare e quando. 

L'appartamento si comporra 
naturalmente di varie >tan-
ze. Nel caso di famiglie nu-
merose, vengono resi attigui 
due appartamenti: uno per 
gli anziani e uno per I gio
vani adulti. I tramezzi sono 
mobih e di ogni coppia di va-

sale come nidi d'mtanzia: un.i 
per i giochi rumorosi, e una 
per quelli silen/iosi 
Vi lurio moltre due came 

re speciali per piu lunghe per 
manege , dove 1 bambini po-
tranno essere vigilatj in qual 
siasi ora del giorncj e delia 
notte nientre l geniton i.ino 
occupati in citta o sono anda 
tl a far visita o ad uno snet 
tacolo 

Assai nutnti ancne i servi 
zi di riposo o dest.nati ad 
hobby Oltre alle accennate 
sale TV e per lettura. e'e un 
cinema, van laboraton per lo 
sviluppo di film e foto di 
arnatore. sale da bigliardi. una 
saietta per proie/ioni dilettan 
stiche e una serie di stance 
che potranno essere occupate 
da clubs die si forme-r.r.r.' 
spontaneamente fra gruppi di 
inquilini sulla base di interes 
si comuni Inoltre vi 3ara una 
abbondante distribuzione di 
spazio destinato a quei m o 
menu in cui il sm^oiu v 
isola pur restando tra «e ^en 
te: 60 hall, un solarium, tutti 
stabiliti iu un piano lunziona 
le. Tutto questo si tradurra 
in una risuddivisione de. icm 
po privato. 

Ecco alcuni dad riasauntivi 
di grande interesse. in condi
zioni tradizionali. la 'uuenia 
zione impegna in media, per 
essere preparata e con^umaia 
due ore e tre quaru al ,;ior 
no. nelle nuuve cundiz.oni oc 
correra appena un ora e un 
quinio. 11 tempo per i ->er-
vizi van attmenti alia perso
na, Si nduce di un terzo, nien
tre quello destmaoile al npo 
so e alia ricreaziune aumen-
ta di oitre un'ora ai giorno. 

L'espenmento di Novie Ce-
remusKy ba accaniti sosteoi-
ton e anche accaniti avver-
san, c e cm ci vede ia reaiiz-
zazione di un piu alto uvel-
lu di sociaiitu e di razionali^a 
e tin invece un'Utopia cne 
— cume e accaduio in pas^a 
to — arr.ccnua aoio 1 aneJ 
dotlCa t^.iUi•».-=. 

L'architetto capo del pro 
getto. Petruskova ha detto. 
a la nostra casa e un tenia 
tivo di nsul^ere un pruu.e 
ma che nessun urbanista j-uo 
ignorare: quello aeir afiranca-
mento dal servaggio dom.ci 
hare u. 

Dunque la ca^a tradizionale 
come 1 abbiamo ereditata e ge-
losamente custodita, con ia 
sua divisione in funzioni per 
ogni stanza, con la sua cau
sa autosullicienza, con il cu-
mu.o di elettrodomestici. que-
sta casa e destinata a mon 
re? Essa ci la aprecare :e:n 
po, ci auena dalla comunita. 
esaspera il nostro ind.vidua-
Usmo e quindi la nostra in 
soddisfazione E' un tema tut
to da discutere, cosi come e 
da attendcre — cioe da verili-
care neU'espenenza del tem
po lungo — la dimostrazione 
che il rimedio vada cercato 
neila direzione m cu: lavora 
no gli arcnitetti di Mosca. Una 
cosa ci ra re incontestable lm 

ni si pub sempre tame uno d a o r a e d e c .h e un . c o m P l e 5 -
solo, all'occorrenza. L'arreda-
mento e strettamente di gusto 
personale. A tale scopo verra 
concesso un credito a lungo 
terrmne alle famiglie volonta-
rie per 1'acquisto di mobilia 
e di altre attrezzature di loro 
preferenza. 

La superficle dell'apparta-
mento e liberata da molti in-
gombri tradizionali. Ad esem
pio, gli armadi per gh .ndu-
menti fuon stagione e fjii 
attaccapanni per l soprab.ti. 
Questi ultimi si trovano al 
p.an:erreno m cab.ne separa
te e ch.use. D: notte, gi: m-
dumenti vengono sottoposti a 
stenlizzazione. I r:pos:.z..i per 
gli abm fuon stagione sono 
coliocati m apposite stanzet 
te nel sotterraneo e nei piano 
aU'esterno dellappartamen'o, 
dove troveranno posto anche 
oggetti in disuso o momen-
taneamente appartati. 

Per capire come si stara m 
casa propria, bisogna vedere 
cosa consente di fare il Cen
tro socule. esso comprende 
un grande caffe di 20u post. 
fomito anche di buffet-bar. gh 
imp.ani! sportiv., un giard.no 
d: i.T.e.tiu, U bagno fin.ande 
-e, o sauna, una .a-.anier:a a 
secco e serviz.o di parruccn.e 
re V: sara inoitre un Cenfo 
della salute qua'.eosa cr.e s: 
avv.cma ai rr.^d.co d: ca>a 
Pro.ez.on; do. Centro socizle 
si ritrovano nei singoli piar.. 
del dJe edif.c. per ogni stt-
t^ntina d: perscr.e \i sara 
una sala di iettura, un >a.o:-
to con TV a colon, una ca

mera con eiettrodorr.e5:.c:. ecc. 
Lo sport e gli spettacoi: 
avranno sempre una sede col-
iettiva. II Centro sociale for-
nisce una p-scina con vasca 
di 25 metn, una palestra di 
450 metn quadrat!, una sala 
per lotta e so'.'.evarr.ento pes:. 
lmpianti allaperto per tenn.s 
e paliavoio. un ?:hco'.o stu
dio. Ii Centro della salute, ol 
tre ai class.c: ambu.atori d:a 
gnostici e di pnmo soecorso. 
comprende reparti fis:oterap: 
ci, e tdroterapici e un rentro 
di ginnastica correttiva. 

I bambuu. Naturalmente l 
piu grandicelli se ne andran-
no a studtare alia vicina scuo-
la di quartiere; ma, tomando 

so come quello di Novie Ce
remusky mvi'.a non solo al gu
sto della coliettivita ma, con-
cretamen'e. all'esercizio d. un 
autogoverno coilettivo e re^o 
possibile non soio dalle par
ticolari condizioni deilambien 
te ibitabile, ma dalla omoge-
neita dei rapporti di produ 
zione offerti dal soc-^ilismo 
Tuttavia ia comunita ipo-:z-
zata dagh archr.etti moscov; 
t: non sara cenamente p.-.-.a 
ne di confhtt: ne d: cos'i. 
b.sogr.era vaiu'arii a cor.Iron 
to con l cur.'iitt: « : cost. 
del s:5*ema trad.z.onaie d. 
ao::az.or.e. 

Enzo Roggi 

New York 

apposite seziont ch'.use o a'.-

G : . . I : - . M A » , • i . l'aperto degli -.mpianti sport:-luliano Pa etta V1 'T „,„ „„...,„. : ^.. 

Non insegneranno 

piu tre suore 

che non credono 

nel diavolo 
M-:.\ \0'R< '. 

1 *e >.-->-o t-'tn.a parroccr. a CM 
M.JCS CJ.".. 3_-OJ :a -a. ^:a:«i 
I_~!ar>3 ŝ «.i> .-.tate e--T»-»."a:e G 
aj*.or.:a ca;;'j--e^r^me".:-> pe--
cno — StViow .. i reCiJTO » 
pre>or.:a'.o ill t r a v.oo>i.re tr.ee 
ia».a — t mse+nciano z: c^m 
fttii che nan esi^tano ne an^sl . 
r.e d~roi'." cne -l r tv.":o e 
LTO p't-jiK0"*v::o; :K>e la 
specie i.'naii e :! 'T\"3 c: una 
evduz&ne n^i:..'cle e non 2: un 
a::o at creazjzr.e. txc » 

L'ra de..e -^o.-t- M.i-> ;,:.»•>. 
P>.aivi. ora o r;:t.-ce -^"..a 
xMu.j Mixv.. RoAiir. .--̂ •.rvi 
tenosraie ot-l:c -ojo.e ca::ei ô .e 
ce.la a ot'tj. J. New \o.-%. la 
cercato :.>jt\.T*.-n:c d. c.fttii-j': 
ie. af!ermanor> one .-e r»i.j;o^e 
si attenesano, 11 sostar.za. a -
I'jve^namor.to del CcnciLo \ -

panxvo cieHW^Sviita c?:.\a; . i 
.v^vattuvto da! fat:.) crw qae-
st. era rro'.to a-.i a » , avracio 
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